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DELLE COLPE DEI CATTOLICI

NEI MALI PRESENTI

I.

Da ogni angolo di Europa si ode oggi risonare, in alto ed in

basso, nelle reggie e nei parlamenti, un grido si minaccioso contro

il cattolicismo, che ricorda il celebre Christiani ad bestias, pel

quale la Roma dei Gesari divenne obbrobrio del mondo. Giusta

quello che si ode e si vede, sembra che la Ghiesa cattolica ripro-

duca ora in s6 quell' ultimo periodo della vita del suo divin fon-

datore, nel quale ebbe congiurata a' suoi danni tutta la perfidia e

tutta la potenza della Sinagoga, avida di ucciderlo, col pretesto

ch' egli cagionava alia nazione sventure supreme. Ghe facciam

noi? diceva il Sinedrio; quest' uomo opera molti miracoli. Se lo

lasdamo andare cosi, tutti crederanno in lui; e verranno iRomani

a sterminare il paese e la gente nostra. Onde conchiuse Gaifasso,

pontefice di quell' anno: Vi torna conto che muoia un sol uomo

pel popolo, e 1'intera nazione si salvi
1

.

II medesimo paion dire al presente quasi tutti i Governi d' Eu-

ropa, sgomentati dalla tempesta di mali che, per conseguenza delle

tante iniquita commesse, trabalza loro ed i popoli. Ghe facciamo

noi del cattolicismo? Esso ci rimprovera gli eccessi nostri, ci scre-

dita e ci confonde. Se lo lasciam libero, guai a noi ! Le sue dottrine

perderanno lenostre: il suo Sillabo distruggera il nostro: il medio

evo rinascera piu forte che mai
;
e i migliori germi della nostra

ciHlta inaridiranno. Guerra dunque e implacabile guerra gli si

rompa! Lui s'incolpi di tutte le calamita passate, presenti e future;

1

Quid facimus, (juici hie homo multa signa facit? Si dimillimus etrn .s/v,

nmnc.s credent in eum; et venienl Romani ct [client nostrum locum et fjentt'm...

exjH'dit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tola gens percut.

IOAA. XI, 41-49, 50.
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ed in vendetta degl'imraaginati suoi malefizii, si carichi di catene

e si ponga fuor della legge. Sia promulgate nemico della pubblica

salute. Golle infamazioni e col la schiavitu della Ghiesa cattolica,

si ricompri 1'onore e la liberta dello Stato. Expedit ut unus mo

riatur homo, et non iota gens pereat.

Questa politica di Gaifasso, non 6 forse quella che il maggior

numero dei governanti europei tiene verso la Ghiesa ed i cattolici?

Da per tutto roenzogne e calunnie, per giustificarne la legale op-

pressione; e da per tutto oppressione legale, giustificata da men-

zogne e da calunnie. A sentire il dominante liberalismo, esso &

costretto, mal suo grado, a violare le piu sante leggi di liberta ed

a calpestare i piu nobili diritti della coscienza, per frenare quella

prepotente autrice di discordie intestine, di trame sediziose, di

turbamenti civili e di pericoli internazionali, per ogni Stato, che &

la Chiesa cattolica, ricoperta sotto il mantello dell' oltramonta-

nismo, del romanismo, del gesuitismo, del clericalismo e dite VOL

In Germania, per suo dire, commove i sudditi a ribellione contro

il piissimo Impero di Ottone Bismark; in Francia irapedisce alia

onesta Repubblica di Leone Gambetta il consolidarsi; nella Spagna
batte in breccia la savia monarchia del signor Ganovas del Castillo;

nell' Italia impaccia 1'unita progrediente di Agostino Depretis; nel

Belgio contrasta il trionfo ai virtuosi pezzenti del Frere e del Bara.

In somma, non vi ha paese che questa rea pianta non infesti ed

infetti. Ed ecco perche in ogni paese lo Stato si adopera a mortifi-

carla e, se possibil fosse, a sveilerla dal suolo.

Gosi, dopo tanti suoi progressi, la civilta moderna 6 finalmente

riuscita a riscontrarsi colla civilta di Gaifa e di Nerone; di cui

1'uno in Gesu Cristo, figliuolo di Dio fatt'uomo, scorgeva la causa

di tutti i mali deila Sinagoga, e 1'altro ne'suoi seguaci vedeva

quella di tutti gl'infortunii di Roma. Quindi 1'uno eccito contro il

Maestro i tumultuarii crucifige del pretorio; e 1'altro contro i

discepoli i popolari ad bestias degli anfiteatri.

Nulladimeno vuole concedersi al vero, che non tutto il libera-

lismo contemporaneo accusa, calunnia ed infama ugualmente i cat-

tolici. Altre sono le colpe che loro imputano i radicali ed altre

quelle di cui li aggravano i moderati di varie specie.



NKI MAM PRESENTI

II.

II radicalismo, qualunque ne sia il grado, non avendo confini

nell'odio suo al Regno di Cristo in terra, neppure li ha nel perse-

iruitarne i fedeli. Tanto perseguita, quanto odia
;
e dove non giunge

I'effetto dell' opera, si stende 1'affetto del desiderio. Per esso il

cattolicismo e ogni male in potenza od in atto; e i cattolici, presi

collettivamente in quanto tali, sono i malfattori massimi del mondo.

Al tribunale suo, i delitti dei cattolici si riducono a quell'uno che,

al tribunale di Gaifa, corapendiava tutti i delitti del Redentore:

1'esistenza e la vita. A senno dei radical], la liberta dei nuovi tempi

non puo coesistere coi cattolici, nel modo stesso che, a senno di

Caifa, la salvezza della Giudea non poteva coesistere con Gesu da

Xazaret. II vivere fu allora la somma delle colpe di Gesu; ed il

vivere 6 ora la somma delle colpe dei cattolici. Nel che si av-

vera perfettamente il non est
. disdpulus super mogistrum del

Vangelo
!
.

Percio non & meraviglia, che questa razza d'uomini bruteggianti

ascriva ai cattolici tutti i pubblici malanni, e persin le loro

proprie scelleraggini o codardie. Verbigrazia, non abbiamo inteso

teste, neH'assemblea di Versailles, Girolamo Bonaparte accagio-

narli solennemente delle disfatte dalla Francia patite nel 1870, e

della caduta di quell' Impero napoleonico, del quale costui fu il

parassito piu molesto e piu ingrassato? E poco prima non avevamo

uditi i clamori e le bestemmie di altri simili animali, parlanti in

popolari adunanze, contro i cattolici, accusati di far comunella col

Turco, a perdizione dei cristiani serbi, bulgari e bosniaci ?

In costoro il diabolico furor di setta eccita il delirio
;
ed 6 grande

onore pei cattolici goderne 1'odio ed esser bersaglio delle loro

malevolenze. Le infamazioni di questa gente glorificano al sommo

chi ha la sorte di meritarle. Beati quindi i cattolici, che nelle scia-

gure presenti altre colpe non hanno, fuorche quelle apposte lora

dai radicali!

Luc. VI, 40.
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III.

I moderati invece accusano con piii arte e misura. Si degnano

riconoscere che la Chiesa ha del buono: ma sostengono che avrebbe-

del meglio, se ascoltasse loro. I cattolici, dicon essi, hanno fatto

cadere la Chiesa in un grande errore, in un errore funesto a lei

e nocivo agli Stati; ed e il fipudio della civilta moderna, ch'essa

ha scomunicata, ponendo in contraddizione i doveri e i diritti del

cittadino con'quelli del credente. D'ond'e seguita, nei prindpii e

nei fatti, una discordia che ha dato origine alia maggior parte dei

danni sociali, politici e morali che affliggono 1'Europa.

In sostanza i cattolici, secondo quest' aocusa, sarebbono rei dei

due enormi peccati, di aver fatta prevaricare la Chiesa di Gesu

Cristo e di avere sconvolto 1' ordine della societa. Ma il primo e

assurdo, e favoloso e 1'altro.

Chi ha la fede di Gesu Cristo sa troppo bene, che la sua Chiesa

e necessariamente incapace di prevaricazione, ossia contro il vero,

ossia contro il giusto; poiche da lui medesimo e stata costituita,

sino al finire dei secoli, maestra infallibile di verita e di giustizia.

II supporre adunque, coi liberali scredenti, che la Chiesa cattolica,

per opera dei suoi membri, sia prevaricata, supporre un fatto

che implica la negazione della stessa Ghiesa di Cristo, non potendo

mai esser tale una Chiesa capace di prevaricamento. Di qui 1'as-

surdita del voler presentare i cattolici quai corruttori dell'incor-

ruttibile magistero della Chiesa. Vero e che il liberalisrao gitta

T accusa in capo ai gesuiti, a.gli oltramontani, ai dericali. Ma niuno

ignora che questi nomi, nei suo dizionario, suonano cattolico, apo-

stolico, romano.

Favoloso dicemmo 1'altro peccato. E con ragione: che la discordia

fra la civilta liberalesca e la Chiesa nasce per dato e fatto, non

della Chiesa, la quale serba inviolato 1' ordine da Dio stabilito,

ma del liberalismo che pretende capovolgerlo. La Chiesa, oggi

come sempre, insegna che si deve ubbidire prima a Dio e poi

all'uomo, e non mai all'uomo contro Dio: ed il liberalismo richiede

invece che il primo dovere di ubbidienza del cittadino sia verso lo
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Stato, 11 quale non conosce altro Dio che s6 stesso. La Ghiesa, oggi

come sempre, insegna una essere la giustizia ed immutabile la

natura del diritto, si per gl'individui come pei Govern!: edil libe-

ralismo professa invcce la esiziale dottrina delle due giustizie,

1'una pubblica e 1'altra privata, e del falti rompiuti che del diritto

tengono luogo. La Chiesa, oggi come sempre, insegna esser lei,

nell' indirizzare gli uomini al loro ultimo fine e nell'esercizio del

diritti conferitile da Dio, indipendcnte da qualsiasi umano potere:

ed il liberalismo invece si arroga di sottometterla allo Stato e di

incatenarla, perche non operi e non parli se non a legge di suo

libito. Dato ci6, chi e che impone ai cittadini mostruosi doveri,

contraddittorii ai santi doveri del cristiano ? Chi perturba la pace

delle coscienze, la quiete delle famiglie, 1'ordine della societa?

Forse che, per accordarsi colla civilta moderna, i cattolici dovreb-

bero farsi razionalisti in Allemagna, liberi pensatori in Isvizzera,

volteriani in Francia ed atei in Italia?

Vieta e oggimai questa ipocrita accusa di ostinazione dei catto-

lici nel ripudiare i beni della civilta; e non inganna piu nessuno.

Essa e un' arma che il liberalismo si e spuntata nelle mani, col

bandire ai quattro venti, scopo della civilta moderna essere la distru-

zione del cattolicismo. Una mortale battaglia (ecco in che modo

si e espresso uno tra i piu magistral! diarii del liberalismo belga :

e come questo, cosi gli altri di ogni contrada hanno parlato assai

volte) una mortale battaglia e ingaggiata fra il liberalismo e Y ol-

tramonianismo (leggi Chiesa cattolica, apostolica e romana}. Per

essi 1'accordo e la conciliazione sono impossibili, giacche non si

potrebbero stringere salvoche col sacrifizio di principii essenziali.

Logica fra loro e unicamente la guerra. Allorche pertanto i catto-

lici scagliano in viso a noi il rimprovero : Voi volete la ruina

della religione; rispondiamo loro animosamente: Si, vogliamo

la ruina della religione vostra, e favoriremo tutti quelli che ne

scalzano le fondamenta '.

1 Une lulle supreme est engaqee entre le liberalisms et Vultramonlanisme.

Pour eux Venlente el la conciliation sont impossibles, parce qu'elles ne pour-
raient se faire que par le sacrifice des principes essenliels. La guerre seule

4st loyique entre eux. Quand done les callioliques nous jettent leur reproche
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Se tutti i moderati usassero questo linguaggio, le colpe dei cat-

tolici, resistenti alle seduzioni liberalesche, apparirebbero vie piii

belle e degne dell'ihvidia d'ogni spirito franco e leale.

IV.

Ai liberal! moderati fa coda una schiera d'uomini, che a plena

bocca si protestano cattolici, non pero come gli altri: ma in una

lorguisa, con riserve cioe intorno all'obbedienza debitaalla Santa

Sede e alle sue condanne di principii che cbiamano Liberia. Gostoro

son detti comunemente cattolici liberali; e variano secondo le dis-

posizioni della coscienza ed anche del cervello di ognuno. Si di-

scostano dai cattolici puri e senz' aggiunti, che eglino da so stessi

differenziano, coll'appellativo, tolto in prestitoal vocabolario mas-

sonieo, di clericali; e per di piu li accagionano di quasi tutti i

maii fatti dalla rivoiuzione, perche colla rivoluzione non si son vo-

luti addomesticare. In Italia, per mo'd'esempio, questi cotali ac-

cusano i cattolici di quattro capitalissimi peccati, due esterni e due

interni, che, a parer loro, furono sino al presente e sono, in gran

parte, causa della infinita miseria del nostro paese.

I peccati esterni sono : essersi mostrati nemici della patria, ac-

creditando il falso concetto, che patria e cattolicismo sieno incon-

ciliabiti; ed essersi astenuti pertinacemente dal concorrere alle

urne politiche, per liberare la Penisola dalle arpie settarie. I pec-

cati interni poi si riducono ad un eccessivo amore per un passato,

che dicono non tornera piu mai (lo chiamano elegantemente un

passuto impossibile) ;
e ad una caparbia speranza di trionfi per la

Ghiesa, i quali e follia e poco meno che eresia promettersi. Se

non fossero questi peccatacci de' clericali, T Italia sarebbe la piu

felice, se non la piu ricca delle nazioni.

Gome ognuno scorge, qui ci troviamo inter domesticos parietes,

in casa: giacche gli accusatori dicono di formare tutt'una famiglia

cogli accusati; e prendon con loro sottosopra quelle parti, che una

liabituel a la face: Vous voulez la destruction de la religion disons-

lear couraqeiist'menl Out, nous vo-ulons la destruction de volrv religion*

ti nous soutiendrons lous ceux qui la sapcnl. (Discussion 30 mars 1813.)
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nuora inesperta e di poco giudizio prenderebbc con una suocera

di petto e di buona pasta, ma non arrendevole a'suoi capricci.

In somma qucsti rari fratelli nostri, per amore di un bene che

veggono loro soli, vorrebbero togliere a noi la liberta di vedere e

di far quello, che in coscienza crediamo di dover fare e vedere.

Noi in coscienza crediamo di non dover confondere la patria, coi

farabutti che da sedici anni ne usurpano il nome, e di non doverci

impacciare nelle bricconerie loro politiche e non politiche; e i

cari fratelli, per zelo del bene che essi soli veggono, intenderebbero

che facessimo il sacrifizio di questa coscienza e di questa liberta;

che andassimo dietro loro, e nulla curando i non licet o i non

expedit del Vaticano, o quelli ancora del nostro naturale buon

senso, seguissimo i loro licet e i loro expedit, e secondassimo le

idee loro. Perche non facciam questo, ci danno pel capo del per-

vicace, del pazzo o dello snaturato; ci appongono ad imperdonabile

delitto 1'amare quel tempo, nel quale i briganti si mandavano in

galera e non s'innalzavano agli onori di grandi sopraccio degli

Stati
;
e lo sperare che Iddio concedera finalmente alia sua Ghiesa,

. onforme glielo domanda ogni giorno, che, destructis adversitatibus

et erroribus universis, possa servirlo con liberta sicura, secura illi

serviat libertate.

questi cari fratelli fingono una comunanza di fede con noi, che

non hanno, ed allora cessino di dirsi cattolici, saltino il fosso e

passino nel campo dei nemici. hanno (come pei piu lo teniarao

certo) comune con noi sostanzialmente la fede, ed allora, trattan-

doci in questa forma e per tali ragioni, si scoprono balzani di cer-

vello, o spiriti da limbo dei bambini.

V.

Anzi poiche, rifiutando le false colpe addossate ai cattolici, viene

in taglio di rammentar le vere, siaci dunque lecito di farlo, e di

esporre con franchezza la parte che, nei mali present!, hanno i

cattolici, non gia perche cattolici, ma perche non abbastanza cat-

tolici, come dovrebbero essere.

Grandi, sommi, pressoche incomportabili sono i pubblici mali



12 DELLE COIPE DEI CATTOLICI

a cui, da lunghi anni, Dio assoggetta il mondo e specialmente la

sua Ghiesa. fi piii facile vederli, che misurarli e contarli. Nei con

sigli dell'eterna sua provvidenza, sono essi effetti non meno della

giustizia sua punitiva, che della clemente sua misericordia. E chiun-

que ha fede deve riconoscere, che se il flagello imperversa e noo

rimette di sua fierezza e prosegue a percuotere, ci6 avviene anche

pe' peccati suoi. Non vi 6 cattolico il quale non debba dire il mm
culpa; e pensando alle costantemente fortunate scelleratezze della

rivoluzione contro il Regno di Gristo, non debba ripetere le parole

di san Girolamo: Peccatis nostris barbari fortes sunt. Quali pro-

priamente sieno i disegni della inOnita pieta di Dio, nell' ordinare

una si vasta e diuturna tribolazione della sua Ghiesa, non e age-

Tole fame congettura : ma che, fra i disegni della sua giustizia, sia

pur quello di vendicare le colpe dei cattolici suoi fedeli, non vi

ha bisogno di congetturarlo ;
e certo.

Se non che vi ha colpe, che noi temiamo provochino piu di altre

1'ira del Signore, e ci sembrano, per comune ammaestramento,

da notare. Indichiamone alcune.

VI.

La prima e che troppi cattolici, illusi appunto dai predetti so-

fismi e accecati dall'interesse, tanto si sono mescolati coi libe-

rali, che ne hanno contratta la peste: di maniera che sentono e

parlano ed operano quasi piu da liberali, che da cattolici; e ve-

dendo si bestialmente oppressa la Ghiesa, inchinano ad accagio-

narne lei ed i ministri e i seguaci suoi, piu tosto che i furfanti e i

settarii che la proculcano.

La seconda e che troppi cattolici, col.danaro e col favore, ten-

gono in vita od in auge un giornalismo cd un teatro, che sono 1'ab-

bominazione del genere umano: mendaci, bestemmiatori, invere-

condi, insegnatori di malizia, corrompitori d'ogni religione e buon

costume. Ghe a codesta propagazione del vizio e dell' empieta

concorrano gli atei e gli scredenti, non e da stupirne ;
ma che vi

partecipino uomini i quali si dicono e si vantano cattolici, e tale

scandalo e si brutta offesa deH'onore divino, che merita ogni castiga.
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La terza e che troppi cattolici, per efFetto di passion! le quali

ne intorbidano la raente e vi alterano il giusto criterio delle cose,

mostransi teneri piu degl'ingiuratori che dei difcnditori della

causa di Dio: e in pro di quelli dimandano sempre dolcezza, ca-

rita, riguardi, compassione e poco raeno che premii e ricompense :

contro questi invece sembrano implorare tutti i fulmini della pub-

blica indignazione. Percio gli aniraosi cattolici, i quali, per amore

della Chiesa, del Papa e dei prossimi, si mettono allo sbaraglio,

sono da essi tacciati di zelanti, di imprudenti, di avventati, di gut-

statori della religione: e ad umiliare o screditare o inceppar questi.

si rivolgono gli studii e le sollecitudini loro. Dentro il cuore, questi

amici dei nemici e nemici degli amici di Gesu Gristo, saranno

quel che sono: ma fuori, si persuadano che appariscono veri tra-

ditori della causa, la quale vorrebbero far credere di sostenere. Or

questo iniquo procedimento, non che plachi, ma sdegna la collera

di quel Dio, il quale non puo aver in conto di ossequio fatto a se

la irrisione e il vilipendio de'servi suoi.

La quarta e che troppi cattolici, in quella che profondono rive

renze ed esterni omaggi di parole al Vicario di Gristo, gli negano

poi nell' animo la dovuta obbedienza, in tutti quei punti, che col

loro superbo senso e colla loro vanagloria non concordano. Anz4,

aun bel bisogno, neppure gli risparmiano i biasimi e le censure,

die (salva la sostanza della fede) reputano potergli dare. Quindi,

senza rispetto dei lumi particolari e della specialissima grazia di

stato, che il Pontefice ha da Dio per ben governare la Ghiesa, ne

giudicano a diritto ed a rovescio le ordinazioni; e sentenziano pro

tribunali, come se il Papa fosse lor suddito, o al piu uno di quei

Re da burla, la cui morale personality risiede fuor di loro stessi.

Che piu? Gotesti cattolici non hanno scrupolo d' interpretar essi

alia libera le suedottrine e definizioni; e, per appoggio della loro

licenza, di cercar maestri che li scusino, che sminuiscano al pos-

sibile il valore dei pontificii docutnenti, e, scemino 1'autorita di

altri piu devoti, piu fedeli e piu probati espositori di essi. Che se

arrivano a strappare comechessia un motto, un atto, o un cenno,

die sembri favorirli, oh allora come alzan la cresta sopra i zelanli.

i guastamestieri piu, papali del Papa; e come diventano campion!
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ardentissimi del magistero ecclesiastico, sino a dare anche a pri-

vati official! la patente di quell' infallibility che poi a gran fatica

riconoscono nel Capo supremo della CMesa! Questo pure e un

peccato di farisaismo che irrita Iddio
;
e tanto piu, quanto piu esso

avvicina i cattolici, i quali se ne fanno rei, co'ribelli e cogli apo-

stati persecutori della Santa Sede.

VII.

Da ultimo non ci convien trasandare una colpa odiosissima a

Dio, e propria segnatamente di que' cattolici, che ostentano di non

essere in tutto come gli altri. Questa colpa ferisce dirittamente

Iddio nella sua provvidenza.

Non ragioniamo degli sfoghi e dei lament], piu o men perdonabili,

contr'essa, in cui molti ancor pii e virtuosi cattolici, pel corso di

questi limghi anni di traversie, sono caduti. Tali debolezze di fede

mostrano il bisogno che la fede appunto sia provata, affinche abbia

incremento: e Dio del resto conosce 1'umana infermita e sa di che

fragile creta siamo impastati. Ragioniamo invecedell'orgoglioso e

fatuo sistema di disperazione, che i nostri cattolici, diversi dagli

altri, paiono aver tolto ai Betuliesi dei tempi di Oloferne. ft noto

come questi, vedendosi assediati e costretti ad arrendersi per di-

fetto di acqua, convennero di dare a Dio un termine perentorio di

cinque giorni: dopo i quali, se egli non avesseli soccorsi, si sareb-

bero rimessi colla citta nelle mani dell'oppugnatore \

Questi signori pretenderebbero che il Papa, i Vescovi e i catto-

lici facesscro il medesimo, neH'ostinato assedio col quale la rivo

luzione massonica tiene stretta la Chiesa. Pretenderebbero che,

riservatisi i diritti, per via di fatto si capitolasse ; giacche il tempo

nel quale aspettar si poteva un soccorso non ordinario di Dio e

passato; e Findugiare di piu non serve ad altro che a crescere le

ruine coi mali. Non vedete, dicon essi, non vedete che Dio si

burla di voi e delle vostre speranze ? Voi sperate da lui un mira-

colo: ed egli moltiplica sopra gli omeri vostri le percosse. Yoi

*
IODITH, VII.
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sperate un tcmpo.rale trionfo: ed egli vi fa capire che il trionfo a

rui e mestieri vi apparecchiate, e quello spirituale del Galvario.

Adunque rendetevi, componetevi, conciliatevi : mcttete da banda

tutti gli scrupoli del non licet e del non expedit : prendete noi per

direttori delle coscienze vostre e per vostri teologi. Vi condurremo

ad un Calvario men aspro e salveremo il Papato e la Ghiesa.

Alle forche caudine, o buona gente, e non al Galvario condur-

reste voi, colle vostre capitolazioni, il Papato e la Ghiesa
;
se fosse

mai possibile che Iddio alia vostra demenza abbandonasse queste

pupille degli occhi suoi. E chi siete voi; vi risponderemo

colle sublimi parole di Giuditta ai vaneggianti Betuliesi; chi siete

voi, che tentate il Signore? Non 6 codesto un parlare che muova

la misericordia, ma piii presto eccita 1'ira ed infoca il furore. Voi

avete fissato il tempo alia pieta del Signore e ad arbitrio vostro le

avete prescritto il giorno
1
. Chi dice a voi, o signori, che il tempo

del soccorso di Dio e passato? La vostra pusillanimita e la po-

chezza della fede vostra. Se aveste una fede, quale Dio merita che

abbiamo in lui, ed un cuore a questa fede pari, non dubitereste

del soccorso suo alia Ghiesa, piu di quello che dubitiate del levarsi

del sole domani. Voi deridete le sante speranze dei fratelli vostri

in un miracolo: perche? Non perche crediate che essi invochino

ed attendano un miracolo; non perche pensiate che Iddio siasi

mutato, o sia cessata in lui la potenza di far miracoli, quando i

miracoli sieno necessarii: ma perche temete di dover anche lun-

gamente aspettare 1'aiuto di Dio; e voi siete sazii e stanchi di ras-

segnazione, di pazienza, di umilta, di sacrifizii, di contrast! coi ri-

spetti umani. Vi e venuto meno il coraggio e sentite paura : ecco

tutto il secreto del bello zelo che vi anima a farvi salvatori della

Ghiesa. Voi avete grande paura del trionfo che additate ai cattolici

nel Galvario: le umiliazioni, le spogliazioni, grimproperii, gli

ostracismi e i pericoli non rimoti della vita, vi fann'orrore. E poiche

vi figurate che il Galvario impaurisca tutti gli altri come sbigottisce

1 El qui eslis vos, qui lentalis Dominum? Non esl isle sermo, qui mise-

ricordiam provowl, sed polius qui iram excilet el furorem accendal. Posui-

slis vos tempm miserali^nis Domini, el in arbilriam vestrum, diem consli-

luislis ei. IUDITII, VIII,^H-13.



16 DEILE COLPE DEI CATTOI.ICI

voi, percio tutti gli altri esortate a coramettere la vilta di una ca-

pitolazione ;
la quale li sottrarrebbe alia gloria di un trionfo, che

tanto vi sgomenta. Ah, buona gente, predicatrice di accordi della

eoscienza cristiana col mondo ! Voi non cercate socii al Grocifisso :

cercate complici a voi medesimi. II potius mori quam foedari della

bandiera che sventola nel Vaticano, vi da i riprezzi. si, avete

ragione, signori, di chiamarvi cattolici diversi dagli altri, come di-

verso dagli altri uomini si chiamava colui, cola nel Vangelo: Ncn

sum sicut ceteri hominum l
. Voi notabilmente dilFerite dagli altri

cattolici in due cose : nella codardia che avete di piu, e nella fede

clie avete di meno.

Noi ci fernriamo qui, parendoci superfluo ribatter di nuovo e per

minuto i sofismi di questi singolari cattolici, che altre volte ab-

biamo di proposito confutati
2

.

VIII.

Tornando all'argomento nostro, concluderemo che, nelle cala-

raita presenti, i veri cattolici, in quanto tali, non hanno colpe da

imputarsi; sebbene ognun d'essi, personalmente, in quanto figliuolo

di Adamo, abbia le sue, forse non per anco piante o emendate ab-

bastanza. Ma qualunque sia il merito di ciascheduno di noi ai fla-

gelli, che Dio irato scarica sopra il mondo, certo e che, in quanto

cattolici, mai non avremo a temerne, se ci guarderemo dai due pec-

cati che piu a Dio, nei cattolici, fan dispiacere: da quello di ar-

roganza colla Ghiesa e col Papa, suo Vicario in terra; e da quello

di sfiducia nella sua provvidenza.

Tra la caliginosa notte di malvagita e di errori che tutti ci av-

volge, teniamo fiso 1'occhio nel faro che splende sull'alto del Va-

ticano
;
e dal raggio della sua luce scorti, moviamoci arditamente

ed operiamo. Ma non ci diamo a credere di poter noi illuminare la

luce, o di averne in coi o di trovarne altrove un'altra, piu fida e

1 Luc. XVIII, 11.
8

Veggansi, nel volume V della serie nona, gli articoli intitolali : La provvi-

denza di Dio e le nostre speranze, pag. 5 : La presenle persecuzione e il

futuro Irionfo della Chiesa, pagg. 257, 385.
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piii sicura. Le parole di vita eterna non si proferiscono ohc da

Pietro, o da chi come Pietro e sotto Piotro parla ed insegna. Iddio

adunque ci preservi, per quale si sia scusa di beni maggiori, dal

volere far da maestri al Maestro della fede, o dall'osar di suggerire

la regola direttiva delle azioni private e pubbliche al Dottore della

morale. Finche, come credenti e come cittadini, ci atterremo non

solo ai precetti, ma ben anco ai consigli suoi
;
finche ci conforme-

remo non solo ai suoi non licet, ma eziandio a' suoi non expedit,

potremo camminar franchi, e i mali presenti non ci toccheranno il

midollo. Persuadiamoci, e scolpiamcelo nel cuore con uno scalpello

di fuoco, che per noi cattolici, la migliore delle politiche possibili

e stare, ancle come cittadini, in tutto e per tutto col Papa ; perche,

stando col Papa, staremo con Gesu Cristo, Dio e Signore nostro,

non meno in quanto siamo fedeli suoi, che in quanto siamo sudditi

di questo o quello Stato.

Per quello poi che spetta alia provvidenza di Dio nel disporre

tutti i mali che desolano la cristianita, non ci lasciamo smuovere

ne dalle dance dei pusilli, ne dalle bestemmie dei miscredenti.

Sappiamo aspettare 1'ora di Dio: quest' ora puo tardare, ma non

puo fallire. II Papa e la Ghiesa, che oggi riportano un si glorioso

trionfo, nei dolori e nelle pene del Galvario, debbono riportarne un

altro parimente glorioso, nella vittoria supra chi al presente e loro

carnefice, e nel riacquisto dei diritti loro. E si noti bene; che questo

trionfo sara anche visibile, palpabile, materiale, terrestre, nel

modo stesso che il Reguo di Gcsu Gristo 'quaggiu e anche visibile,

palpabile, materiale, terrestre. Gon questa ferma ed inalterable

speranza nell'anima, preghiamo con ardore ed esercitiamoci inde-

fessi nelle sante opere della pieta, della carita e dello zelo. Ma

guardiamo serenamente il futuro, memori sempre dell' immortale

detto di Gristo Signore, che noi dobbiamo in lui confidare perche

egli ha vinto il mondo: confidite, ego md mundum l

.

1 IDAS. XVI, 33.

S*ri X. tiol. /, fasc. 637 2 22 dicembre t876



DMOSTRAZIONE BELLA ESISTENZA DI DIO

DAL SESTO PERIODO COSMIGO

I.

Si continua a dimostrare la esistenza di Dio dall'uomo

considerate nella sua essenza fisica.

Sopra questo pimto ci siamo trattenuti a dilungo neir articolo

precedente ', nel qualedivisa la essenza in metafisica e in fisica, da

quella e da questa togliemmo a dimostrare la esistenza di Dio. In

siill' ultimo del nostro discorso, filosofando sopra 1'anima umana

dicevamo ch' ella non puo essere tratta dalla potenza della materia,

come avviene di tutte le altre forme sostanziali, ma che deve essere

creata, prendendo la parola creazione non in significazione meta-

forica, come sembra prendersi daparecchi filosofi de'nostri giorni,

ma in significazione propria come produzione di tutto 1' essere :

eductio rei ex nihilo sui et subiecti. Per questa ragione 1' inter -

vento immediato della divinita appare manifesto nella animazione

di ogni feto umano, ne si puo supporre ristretto alia produzione

dei primi genitori della specie umana. Ma non vi ha quasi parola

di quest' ultimo periodo che non abbisogni di una sua propria di-

lucidazione.

Dicevamo che 1'intervento della divinita dev' essere immediato ;

e con ragione, mercecche il trarre una sostanza dal nulla, ossia it

fare che sia, mentre prima era aftatto nulla, richiede una virtu

infinita; e questa e cosi propria di Dio, che, come egregiamente

dimostra rAquinate
2

,
non puo essere comunicata a veruna finita

creatura, la quale, per cio stesso non puo essere adoperata da Dio

a guisa di causa istrumentale della creazione. Se non che tutta la

bellezza, tutta la nobilta, tutta la grandezza delle cose' terrene e

1 Vedi quaderno 63i, pagg. 400 sogg.
8

I, quest. 45, art. 5.
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dclle celesti rorporee, si discolorano al confronto dellabellezza, no-

Lilt:i e grandezza dell'anima umana, per la quale 1'uomo e uomo, e

in se medesimo racchiude infiniti tesori della sapienza di Dio e

coriticne la perfezione delle cose terrestri. Quest' opera principa-

lissima della onnipotente mano di Dio si compie nel seno materno,

e pero in ogni umana generazione si vede una luculentissima te-

stimonianza della esistenza di Dio. Ma egli e mestieri determinare

il tempo, in cui questa grande manifestazione della divinita si

compie.

Adunque egli e da sapere che col nome di generazione s' intends

tutto il processo della formazione dell'uonio. In questa voglionsi

considerare due termini
;

il primo da cui muove (a quo dicesi sco-

lasticamente) ;
il secondo a cui va (ad quern). II primo termine e

Ja concezione; il secondo e l'animazione. Filosoficamente s'intese

da san Tommaso per concezione 1'unione dei due principii semi-

nali; doe (direm noi) Fuovo che e fecondato e il principio fecon-

datore che spermatozoide e detto. II secondo termine e l'anima-

zione e questa importa la creazione deH'anima umana, e 1'unirsi

che fa questa col corpo furnito dcgli organi principali della vita

vegetativa e della sensitive. Non fu mai certo quanto tempo tras-

corra tra la concezione e l'animazione; essendo state intorno a do

sempre varie le opinioni dei saggi: ma egli e filosoficamente indu-

bit ato che naturalmente, ossia senza uno straordinario intervento

della divina provvidenza, debba correre un qualche spazio di tempo

tra 1'uno e 1'altro termine, cotalche in uuo istante medesimo non

si possa dire il feto concepito ed animato
1

.

1 Conu.'cche 1'Angclico dotlore san Tommaso non abbia giarnniai confusi quei

due tennini, no abbia egli giammai chiamata 1' aniiua/ione col vocabolo di conce-

zione, luliavia ne'secoli a noi piii vicini si die il nome di conoezione alia stessa

animazione. Quei filosofi modern! poi cbe non seguono 1'Aquinale, non solo al-

T animazione danno il nome di concezione, il che si p;;6 fare (purche diamo alle

voci -la conveniente spiegazione) ;
ma confondono le cose significate da que' nomi,

aflermando ('be la concezione e animazione e per6 che nello slesso islante, in

cui unisco;isi i principii seminali, e 1'aniiiia nrnana creala ed infusa nel corpo.

Cosa incivd'bile e naluralmente assnrda, poiclie in (|uvll'is!anle non v'e segno
<li corpo organico ed umano. Diceva naturalmenie, poiche ove Dio supplisca col

suo \alore alia poca virlu che 11 generante comunica al seme, puo in tin islanie

aversi perfelto quell' organismo, che allramenli co^i non si avrebbe. La teologia
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Adunque 1'intervento immediato della divina onnipotenza ha

luogo nell'istante dell'animazione, nel quale istante il feto umano

diventa uomo, perche e unito in unita sostanziale e personale al-

1'anima razionale, cui Dio trae dal nulla. Tutto do che precede

cotesto istante sebbene debba riferirsi a Dio come a causa prima,

nondimeno e opera dell' uomo, quale causa seconda ed eziandio

principale, perciocche non possiamo disconoscere nell'uomo geni-

tore quella virtu, che possiamo e dobbiamo riconoscere nella pianta

e nel bruto. Dalla pianta generatrice deriva il principio vitale

nella generata, e il bruto che genera e causa prossima e principale

(in quanto ha vera efficienza e non e mero istrumento) di tutto il

bruto genito, e percio anche dell'anima che in questo e principio

della vita vegetativa insieme e della sensitiva. Per la qual cosa

1' uomo generante produce con vera naturale efficienza, quale causa

prossima e principale, 1' umano feto vegetante e senziente T
. Ma

cattolica c' insegna che qucslo si avver6 nella umana generazione di Cristo, alia quale

non punto concorse la virile virtu. In cotesta generazione non vi f;i disiinzione di

tempo Ira animazionc e conceziohe, perche il corpo orgnnico !u in un medesimo

momento compito ed animato ed assunto alia ipostalica uninne del Verbo divino.

Questa dottrina e di alta imporlanza, e dalla retta intelligenza d -Ha slessa d'pende

la vera interpretazione della doltrina dell'Aquinate inlorno alia imrnacolala con-

cezione di Maria, come dimostro il chiaro Cornoldi in una dissertazione latina che

si trova alia fine del volume 25 d.,-lla inUra collezionc delle opere del santo Dot-

tore, pubbliciita in Parma coi tip! del lhaecadori. Tcste nolavamo che si pu6 dare

la denominazione di concezione alia stessa animazione, purche ben si determini

il significa'.o di quel no me. Ed ebbo sempre cura la Chicsa di determinarlo, quando
Irallo della immacolafa concezione di Maria Santissima, dichiarando che intendeva

di parlare, non gia del tempo in cui accadde 1' unione dei seminal! principii, ma
bensi di quell' istanle in cui fa creata 1' atiima irnmacolala e santa di Maria e con-

gkinta al corpo. Come i passati Ponlefici Roman!, cosi il ivgnante poritefice Pio.IX,

nella Solla della tanto famosa definizionc dommatica, acctiralamente lo determine

riproducendo h parole di Alessandro VII: Decretoria plane verbn, quibus Ale-

xander VII decKssor nosier sin ceram Eczlesiae mcnlem declaravit, inquiens:
Sane vetus est Carisli fiddiam erya eius beatissimam Malrcm V-irflinem Ma-

riam pidas, senlienlium, EIUS ANUIAII IN PBIMO ISSTAXTI CREATIONS ATQCK is-

FCSIOMS IN COP.PDS fuisse speciali prioilegio, intuita mcriiorum Jesu Christi

eius Filii kumani generis Redemploris, a macula peccali originalis praeser-
vaiam immunem, atijue is HOC SENSU eius Conceplionis feslioilulem solemni

ri'u, colentium el celcbrantium.
1 Cosl afferma I'Aquinale, I, 1'8, 2. Cum generaiio unius semper sit cor-

ruptio allerius, MECKSSE EST dicere quod lam in Iwmine, quam in animalibus

aliis, quiindu perfedior forma advcnil, fit corruplio prioris; ita tamen
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1'anima da Dio creata immediatamente sottentra a'precedenti prin-

cipii del vegetare e del sentire in guisa cosi perfetta, die gli ag-

guaglia: e pero essa in quanto sensitiva e in quanto vegetativa

rassomiglia adcquataraente i prefati principii.

Per questo avviene che sebbene T anima uraana non derivi da

genitori, ma immediatamente da Dio, creata dal nulla, e sia 1'unico

principio vitale nell'uomo, nondimanco il figlio assempra la ima-

gine del padre non solo rispetto alle fattezze esterne ed all'orga-

nismo (le quali cose stanno tra i limiti della vegetazione), ma

eziandio rispetto alle inclinazioni ed attitudini delle facolta sensi-

tive. E poiche, come si dimostra in filosofia^le facolta intellettuali,

sebbene immateriali, par hanno una grande dipendenza estrinseca

dal senso, egli avviene che la rassomiglianza tra figlio e padre si

estenda ancora all'ordine intellettuale. Laonde quanto e piii nobile

1'anima umana del corpo, tanto piu e grande quella nobilta che

1' uomo riceve immediatamente da Dio, di quella ch' egli riceve per

lo mezze dei genitori, la virtu dei quali solo si estende a preparare

un'abitazione terrena acconcia ad uno spirito immateriale, incor-

ruttibile ed immortale, il quale deve essere spirato da Dio onni-

potente.

Che se altri dicesse che nella dottrina riferita della dipendenza

deirauima umana da Dio, 1'uomo dovrebbe dirsi soltanto genitore

di una pianta o di un bruto e non gia di un uomo, poiche la virtu

seminale solo si estende ad attuare nella materia il principio ve

getativo e
po^scia

il sensitivo e non gia l'-umano; che diremo? Di-

remo che la difficolta avrebbe forza di prova se 1' essere vegetativa

o il sensitivo fosse Y ultimo termine naturalmente inteso nella

generazione umana. Ma non l'e; essendoche la prefata attuazione

quod sequens forma habct quidquid habo.bnt prima d adtiuc amplins; ct sic

per mullas generalities cl corruptions pervt-nilur ad allimam formam sub-

slnntiulem tarn in homine quam in aliis animalihus. Sic iflilur dicc.ndum cstr

quod (uiima intdlvctiva crmtlnr a Deo is FUNK GKNKIIATIOMS liumanne, qune
simal esl cl semsitiva ct nulriliva, corruptis formis praexislenlibus. E quesla
dotlriiia e oggirnai prop-.jgnala da ussai cospioui filosofi e scienziali, non solo

ecclesiastic! ma anche laici, Ira' quali rammentoriamo con piacere i chiari doltori

Liv"rani, Venturoli e Sanli, i quali con allri valorosi cspongono e propugnnno
In d'jtlrina filosofica dcll'Aquinale nella Scienza Italiana, egregio periodico

djir Accadcmia fdosofico-medica di san Tommaso d'Aquino.
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cagionata nella materia e una naturale disposizione a ricevere dal

crcatore 1'anima umana. E questa differenza acutamente espresse

Dante discepolo dell'Aquinate coi vocaboli di via e di riva, che

con una graziosa metafora dicon tutto.Matoraa bene recarealquanto

estesamente il magnifico passo dell'Alighieri, dove parla della ge-

nesi dell' uomo e della creazione dell' anima umana. Incominciando

a parlare del principle seminale umano cosi discorre.

E giunto lui, comincia ad operare,

Coagulando prima; e poscia avviva

Ci6 che per sua materia fe'constare.

Anima fatta la virlude alliva,

Qual d' una pianta, in tanto difFerente,

Che questa 6 in via e quella e gia a riva,

Tanto ovra poi, che gia si muove e sente,

Come fungo raarino; ed ivi imprcnde
Ad organar le posse ond'c semenle.

Or si spiega, figliuolo, or si dislende

La virtu, ch'6 dal cuor del generanle,

Dove natura a lutte membra intende.

Ma come d' animal divenga fante

Non vedi tu ancor: quest' 6 tal punto

Che piu savio di te gia fece errante.

Si che per sua dottrina fe'disgiunto

DalP anima il possibile intelletto,

Perche da lui non vide organo assunto.

In questa strana sentenza cui accenna Dante (e di chi la pro-

fess6 o la professa non accade qui punto occuparci; dovrebbonsi

porre neH'uomo due anime; una propria di ciascun uorao individuo,

e questa quale principio della vita vegetativa e sensitive: 1'altra

(indicata col nome d' intelletto possibile
l

)
comune a tutti gli

uomini. Quest' anima intellettiva sarebbe a guisa d'uno spirito, non

informants il corpo umano, ossia non congiunto col medesimo corpo

in unita di compiuta natura e di compiuta sostanza, ma assistente

soltanto. Che se qualche seguitatore di cotesto vetusto errore di-

cesse che siffatto spirito e Dio, in tale sentenza Fuomo, considerate

nella sua essenza, non dipenderebbe piu dal Creatore di quello
1

L' anima intclletliva in quanto ritiene le specie intelligibili delle cose cui

conosce, e in quanto conoscendole genera i verbi mental! delle medesime, dicesi

intelletlo possibile. L'appellazione di possibile e perche passa dalla polenza al-

1'atto. L' intelletlo agenle e illume della rogione umana.
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die dipenda qualsiasi bruto: e qualora altri sostenesse die quel

medesimo romune spirito non e Dio; in tale ipotesi, dovrebbe es-

sere uno spirito da Dio create
;
e quindi la necessita del la esistenza

del medesimo Iddio risulterebbe piu manifesta. Ma, lasciata da un

lato questa dottrina che non ha fiore di verita, torniamo alia in-

terrotta citazione del poeta filosofo.

Apri alia verila, cha viene, il petto;

E sappi che, si losto come al feto

L'arlicolar del cerebro e perfetto,

Lo motor primo a lui si volge lieto

Sovra tanta arle di natura e spira

Spirito nuovo di virtii repleto,

Che ci6 che truova attivo quivi lira

In sua sostanzia; e fussi un'alma sola,

Che vive e sente, e se in se rigira
1

.

Nel oorso delleumane generazioni cosl avviene; ossia, lapotenza

generatrice umana, la quale e afFatto materiale ed appartiene al-

1'uomo in quanto essere vegetante e senziente, si estende colla sua

virtu (che fontalraente non puo derivare che da Dio, come dicevamo

delle piante e de'bruti) alia produzione del feto vegetante e sen-

ziente; il quale si trasmuta in uomo, tostoche e informato daH'anima

intellettiva da Dio immediatamente creata.

Ma nel principio delle umane generazioni, ossia all'esordire del

primo uomo, manca la potenza generatrice umana. Gome adunque

pote apparire 1' uomo stesso? Tre ipotesi qui si possono recare

innanzi.

La prima e che per caso si sia agglomerata la materia del corpo

umano in guisa tale da costituire quel compito organismo, che e

presupposto alia creazione dell'anima.

La seconda e che due bruti, maschio e femmina, della stessa

specie, abbia Dio trasmutati in uomo e in donna informandoli en-

trambi deH'anima umana da se immediatamente per essi creata.

.' DANTK, Purg. XXV. Quel lira non indica che si faccia una fisica composi-
zione dell'anitna umana con cio che di attivo precedevala nel corpo umano; ma

ha una signilicuzione simile a quella cha diamo alia stessa parola, quando diciamo

clie allri lira a se tutle le faliche dei compagni, perche egli solo fa lutto quello

{'lie gli altri fucevano Le parole poi se in sii rigira indicano il riflettere sopra

gli atli proprii, il che avviene solo all'inlelleUo: no ha 1'jogo nel senso esterno

e nella iinmaginazione.
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La terza e che Dio abbia colla sua virtu costituito il corpo del-

1'uomo e della donna immediatamente e, costituitolo, abbiagli data

quale forma sostanziale e principio di ogni vita 1'anima razionale

da lui creata.

La prima ipotesi e assurda; e la sua assurdita fu dimostrata

quando trattavamo della esistenza di Dio, presupposto, come ipo-

tesi, il falso sistema meccanico diDemocrito e di Epicuro; ed inoltre

quando discorrevamo sopra la formazione delle piante e dei bruti.

La seconda ipotesi e pur falsa. Questa ipotesi si puo sotto un

aspetto ridurre alia fantastica teorica darviniana. Imperocche il

fondo di questa e che dall'mfimo de'vegetali, a grado a grado, si

vada aU'mfimo degli animali, e quindi gradatamente salendo nella

perfezione degli esseri si pervenga all' uomo. Ma altri dei seguaci di

questa teorica (e credo che siano o tutti o quasi tutti) dicono che cosi

fatto progresso si avvera senza che Dio punto intervenga, crcando

dal nulla 1'anima umana e congiungendola al Gorilla o al Chim-

panse ,scimie che fra 1'altre distinguonsi in perfezione), ma che per

naturale generazione tutto 1' uomo origina da cotesti bruti. Altri al

contrario (e saranno ben pochi) potrebbono dire che pervenuta la

generazione dei bruti a quella perfezione che veggiamo ritrovarsi

neH'organismo umano, Dio crea 1'anima umana e la congiunge

al bruto generato, che, per lo fatto della medesima congiunzione,

addiventa uomo. Considerata la teorica darviniaua sotto il primo

aspetto, ora non fa al caso nostro
;
cosi fu reietta da noi nella trat-

tazione delle piante e dei bruti; e qui la sua assurdita e manifesta

anche solo da do, che nega 1' esistenza dell'anima umana immate-

riale, la quale, appunto perche immateriale, non puo essere recata

alia esistenza altramente che per creazione, come gia sopra abbiam

detto.

Se non che la teorica darviniana e pur falsa sotto il secondo

aspetto. Ne ci e punto necessario gittare il tempo combattendo

cotesta teorica con quelle tante ragioni, tolte dalla varieta degli

organismi, le quali dottissimi scrittori hanno in questi ultimi anni

allegate contro la medesima 1

;.
e d'avanzo batterla in breccia a di-

1 Vedi cio che ampiamente si e discorso da noi inlomo all' assurdo sistcma

darviniano nella \
7

III Serie, vol. IV, V, VI.
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rittura con argomenti filosofici. Non v'ha in tutta la filosofia prin-

cipio piu certo di quello, che dices! di ragione sufficiente, il quale

cosi viene espresso: nulla vi e che non abbia la ragione sufficiente

dell' essere suo: nihil est sine ratione suflicienti. Se questo principio

fosse men fermo, nulla vi sarebbe di certo in tutte le cose, e nes-

suna scienza riterrebbe punto di stabilita. Per la qual cosa 1'attua-

zione di siffatto priacipio non si debbe solo ravvisare nelle opera-

zioni umane, ma eziandio in ogni, benche minima, opera delta na-

tura. Gome vi deve avere la ragion sufficiente, perche" la terra si

aggiri sul proprio asse, perche il sole illumini e riscaldi, perch6

il mare dia il flusso e il riflusso; cosi pur vi dev'essere la ragion

sufficiente per cui dal seme di un giranio non esca un pino, dal

seme di un leone non esca una serpe; vi deve anzi essere la ra-

gione sufficiente per cui un atomo infinitesimo stia piuttosto in un

sito che in un altro, abbandoni il suo posto, si scosti (fosse anche

un milionesimo di millimetro) da un altro, oppure vi si avvicini.

Se nelle cose minime noi oppugniamo il principio di ragione suffi-

ciente, non abbiamo verun diritto di sostenerlo nelle grandi: mer-

cecche, come c'insegna la filosofia, il piu e il meno non cangiano

la specie, e parlerebbe da pazzo chi dicesse che una montagna non

pu6 cangiare la sua posizione senza ragione suffioiente, ma senza

questa puo ben cangiarla un granellino di sabbia od un atomo

etereo.

Poste le quali cose prendiamo a considerare il cosi detto tras-

formismo in tutta la sua estensione. Altri lo si fa a considerare

quasi direi, in un solo suo passo; egli e d'uopo considerarlo in

tutti. Non bisogna ragguardare soltanto il trasmutarsi del corpo di

uno scimiotto nel corpo umano, bisogna prendere le mosse da una

materia inorganica afifatto, la quale graduatamente perfezionandosi

diventa pianta di specie ognora piu perfetta, quindi animale di

sempre crescente perfezione fino a toccare quella, che ravvisiamo

nel corpo deiruomo. I trasformisti concedono essere alFatto impos-
sibile che di per s6 sbuchi su il corpo umano da un campo o da

un prato, tutto in un tratto, ma ammettono come possibile, anzi

come un fatto, che quello siasi formato a poco a poco: simili a chi

dicesse che il musaico ond'e espressa la trasfigurazione dipinta dal
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Raffiaello, non pote di per se formarsi da un subito accostamento

di variopinte pietruzze; si il pote a poco a poco. Ma se taluno

vedesse quelle variopinte pietruzze raggirarsi da varii lati di-

stendersi in piano, collocarsi vicine secondo la diversfta dei loro

colori, e raggrupparsi di guisa da assemprare volti, piedi, braccia,

uomini di varia grandezza, in varii atteggiamenti di dolore, di

spavento, di meraviglia, di gaudio, di letizia, di gloria; ed altre

pietruzze, di colori non appropriati alle imagini, che per ventura

si trovassero accoppiate, separarsi ed irne lontane per dare luogo

a quelle soltanto che sono acconce ad esprimere quell' ammirabile

tutto; e questo lavorio il vedesse farsi non per un istante, ma per

ore, per giorni e per mesi fin che 1'opera fosse compiuta ed appa-

risse I'imagine perfetta della pittura di RafFaello; potrebbe giammai

sospettare che al lavoro non sovraintendesse una idea, una virtu

ordinatrice delle parti al tutto e del tutto alia espressione della pre-

fata pittura? Rimossa cotesta idea e cosi fatta virtu che ordina le

pietruzze secondo la norma della medesima idea, noi avremmo una

serie di fatti dei quali mancherebbe assolutamente la ragione suffi-

ciente. Perche la si accoppia la pietruzza gialla alia rossa, anziche

alia bianca? Perche le nere, e tra queste le piu sottili, si raccolgono

le une sotto le altre in guisa da simigliare capelli? Perche quelle

di uno stesso colore si uniscono molte insieme, ma fmo a un ccrto

limite, e questo delineato a varie curve o poligoni in modo da ras-

sembrare membra umane, vestimenta od altro? Perche qualora le

pietruzze rosse raccolgonsi la dove incominciava a mostrarsi la

imagine di un occhio, se ne partono e laseiano che altre, di colori

piu acconci ad ottener.e la predetta rappresentazione, prendano il

loro sito; e perche queste vi rimangono stabilmente, ne sono da

altre cacciate ? Perche qui piuttosto che altrove raccolgonsi a dar

somiglianza di un uomo e piuttosto di un uomo che di una bestia?

E perche di guisa tale si dispongono da imitare in tutto la tela

deH'Urbinate piuttostoche altra pittura od altra veduta originate ?

Questi perche dimanderebbero una sufficiente ragione. Chi dicesse

che non altri, a tale lavoro, quale architetto, presiede, che il caso,

direbbe parole vuote di senso; merceccheil caso non e una causa

positiva, ma e negativa, ossia e la privazione di quella: e pero
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allorohe taluno dice che un fatto avvenne per caso, egli intende

che di quel fatto non v'e causa ideate e virtii ordinatrice. Per la

qual cosa riman fermo che della formazione di quel mosaico non

esisterebbe ragione sufficiente qualora mancassero la virtu ordi-

natrice e la idea, e quindi non sarebbe siff'atta formazione un mi-

racolo od un mistero, ma un assurdo manifestissimo
; perch& il

principio di ragione suffioiente e inviolabile ed e certissimo.

Di eguale maniera e pur mestieri discorrere della fantastica

trasformazione degli esseri, i quali daU'infirno limite del regno

minerale graduatamente ascendendo vengano ad incontrare il su-

premo deH'animale. Ma che dico io mai di eguale maniera? L'ar-

gomentazione e incomparabilmente piu valida e piu evidente in

questa trasformazione che nella fabbricazione del musaico. Infatti

nell' ultima altro non abbiamo che pietruzze variopinte, che cangiano

solamente di sito
;
dove nella trasformazione abbiarno vere, compiutc

e vive sostanze, il cui ordine non consiste nella esterna superfioie

delle parti, ma nell'intimo organismo, neH'intima natura. Anzi, cosa

infinitamente piu meravigliosa, non si tratta gia deila formazione

di un corpo fornito di perfetto organismo, il quale 6 formato in

relazione alia luce, al calore e a tutti gli esseri del mondo corporeo,

ma si tratta della formazione di un semi (mereecche ogni pianta

ed ogni animale proviene dal seme) proveduto di tanto valore da

determinare la formazione delle specie organichetuttequante. Breve,

il passaggio da una specie ad un'altra, senza 1'intervento di una

idea e di una virtu ordinatrice, e un passaggio che non ha veruna

ragione sufficiente di se medesimo, e per6 e assnrdo, sia che ogni

specie sia lavorata con disegno diverso, sia che ogni specie supe-

riore altro non sia che una perfezione maggiore aggiunta alia specie

inferiore. Dico ci6 perche a questa unita di pixno o cli tipo ricorrono

i trasformisti, la quale, sebbene non esista altrove che nella loro

immaginazione, come egregiamente dimostro contro Darwin 1'illu-

stre professore Bianconi, tuttavia pur si oppone al principio di

ragione sufficiente. Per lo che il trasformismo, anziche doversi

tenere in conto di un sistema scientifico, vuolsi avere quale un

racconto di vecchia rimbambita, o quale una dottrina di popoli

solvaggi che lasciansi guidare nei loro concetti dalla forza della
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imaginativa disciolta da tutte le leggi della ragione. E, il diro

chiaro, chi sul serio 1'accetta e lo propugna siccome vero, mostra

col fatto di aver bisogno di porsi sulle panche tra'discepoli de'prirai

rudiment! di filosofia, e si manifesta incapace di dettare opere

scientifiche e di montar le cattedre delle nostre universita. E se

vi ha clii sia tentato di accagionarci per essere troppo mordaci,

sappia che col soverchio incensare che si e fatto fin qui gli er-

ranti e gli ignoranti, perche coperti del mantello di scienziati e

forniti di una erudizione quanto vasta altrettanto superficiale, si e

lastricata la via al trionfo dell' errore e della ignoranza ;
vere funti

di que'tanti guai, onde da un pezzo siamo tribolati, come Dio il sa.

Ne vi sarebbe uopo dire alcuna cosa di vantaggio sopra la

prefata teorica, ma, a compimento scientifico di questa trattazione,

vuolsi osservare che le generazioni dei viventi si fanno per la virtu

insita nel generatore. Imperocche una pianta genera in forza della

forma sostanziale ch'e in essa, il principio della vita vegetativa; e la

generazione del bruto deriva, come da fontale principio, dali'anima,

onde ne e determinata la specifica sua essenza. Inoltre hassi a coa-

siderare che le operazioni naturali di questo e di quella, e potissi-

mamente la generazione, non possono produrre un effetto superiore

alia loro virtu naturale. Gosi il sigillo imprimera sopra la cera

1' arme che in esso e incisa. Potra certamente aevr luogo nella im-

pressione una qualche sconcezza, per accidentali cagioni, ma non

accadra mai che si faccia dal caso tale accrescimento di lineameriti

da tramutare 1'arme propria in un'altra piu perfetta. Non altri-

menti deve accadere nella generazione, nella quale i generaturi

imprimono naturalmente nella materia- la seminale virtu, onde e

concepito e formato il generate. Supporre che nella essenza del

generate sia qualche cosa che punto non era nella essenza del

generante, 6 un rinunciare al principio di ragione sufficiente; per-

che quel di piu sarebbe senza la propria naturale cagione. Quanta

diversita v'e mai tra 1' essenza deH'infimo dei vegetali e quella di

una scimia! E come potrebbe essere dedotta la essenza di questa

dalla essenza di quello! II meno non puo dare il piu. So bene die

i trasformisti affermano che non mai avviene quel salto da un

estremo ad un altro, ma che si va a grado a grado. Se non die
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chi ha punto di senno ben dee credere che il loro discorrere 6

simile a quello onde altri volesse pcrsuaderci che da un gramme

di oro ne possiam trarre un chilogrammo, non gia di un tratto, ma

a poco a poco, cavandone prima due grammi e da qucsti tre e

da questi quattro e cosi va dicendo fine al chilogrammo compiuto.

Per avere questo successive aumento di perfezione essenziale e

specifics il Lamark, banderaio dei transformisti, rirorre a Ire prin-

cipii, e sono il mezzo, il bisogno e 1'abitudine. Ma come mai il

mezzo, ossia 1'aria, 1'acqua ed altro, puo essere cagione di quelpiu

di principio vitale che v' e nel generate di specie piu perfetta della

supposta del generante? La perfezione della vita e si elevata sopra

le forze inorganiche di tutta la natura, che se tutte le sostanze mi-

nerali dispiegassero la loro virtu, non potrebbono produrre nella

materia I'mfimo dei principii vegetali; come gia abbiamo sopra

mostrato. Per la qual cosa sebbene egli sia manifesto che il mezzo

opera sopra ogni vivente recandogli nuovi accidenti che lo miglio-

rano o lo deteriorano, tuttavia non mai pervenne ne potra giammai

pervenire a cangiarne la essenza e a trasmutarlo in un altro.

Che poi tratto dal proprio bisogno il vegetale o T animate si crei

nuovi organi, i quali per 1'abitudine si fortifichino e acquistino

stabile perfezione, e cosi si tramutino le specie, e tanto strana dot-

trina, che di per se si manifesta infondata nel fatto ed opposta allo

stesso buon senso. Non vi ha un sol fatto che la renda probabile,

trattandosi di organi naturali e che sono parti integranti della es-

senza deH'individuo: per contrario il fatto mostra che questo potra

bensi recare agli organi, che ha, una quafche accidental modifica-

zione; ma acquistarne, a sua voglia, degli altri, e impossibile. Egli

e ben vero che 1'uso degli organi naturali torna acconcio al loro

sviluppo,ed alia loro robnstezza,ma da questo al tramutamento della

specie corre tale distanza, cui non puo trapassare 1'umano discorso,

ma solo puo essere valicata da una indisciplinata imaginazione.

Che se il trasformismo, anche considerato nel secondo aspetto,

ossia secondo 1'opinione di chi pur ammette la esistenza di un'anima

immaterial da Dio creata ed infusa nel corpo umano, 6 assurdo

per questo motive che ammette senza ragione sufficiente un pas-

saggio dalle essenze meno perfette alle piii perfette; egli e chiaro
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che qualora si supponga lo intervento della divina potenza quel

manco di ragion sufficiente non ha piu luogo. Laonde non rigettiamo

come impossibile la ipotesi, che Dio abbia preparato, per cosi dire,

a poco a poco, il corpo umano: anzi non diremo essere una sen

tenza contradittoria quella, che afFerma un tal quale trasformismo

nelle specie dei viventi, purche si affermi che la mutazione delle

specie provenne immediatamente dalla operazione della divina onni-

potenza. Nella quale dottrina vi sarebbe in ogni specie di viventi

una doppia dipendenza da Dio: la prima la diremo mediata, in

quanto la materia ch'entra alia costituzione di ogni nuova specie

dovette essere da principio creata da Dio, come gia dimostrammo :

la seconda che diremo immediata, ed e un disporre che farebbe

Iddio la materia stessa in nuovi organismi e nel determinare le

forme sostanziali, le quali sono i principii, onde vengano a costi-

tuirsi le specie diverse.

Per altro mentre noi diciamo che siffatta dottrina non e assurda,

siamo ben lontani dal dire che cosi avvenne
;
anzi ci sembra che

questo modo di operare che potrebbesi attribuire a Dio, non con-

forme al fatto, ne ci pare dicevole alia sua dignita. Imperocche,

consultando il fatto, per quanto e con la nostra esperienza possiamo

rilevare, e conoscere col mezzo della storia e della tradizione, non ci

e dato di ritrovare memoria di una tramutazione da una ad un'altra

specie avvenuta in tutti i secoli trapassati. Che se nelle genera-

zioni, che ora si appellano ibride, nascono i parti, questi non sono

mai di una essenziale perfezione maggiore dei loro genitori (e sopra

abbiamo dimostrato cosi dover essere), ed inoltre o sono infecondi

o lo diventano dopo una o due generazioni. Per cio non possono

formare novelli stipiti di altre specie. Qualora avvenga altrimcnti,

la ragione ne e che i genitori non differiscono nella specie, ma nella

famiglia, e che la differenza loro 6 accidentale anziche essenziale.

Dal fatto adunque non possiamo spillare veruna prova, onde chia-

rirci che Dio con la sua potenza operi a tratto a tratto tramuta-

menti di specie, ad ottenere i quali non bastano le forze della

natura. E questo non avverarsi mai un tal fatto procede forse

da cio che dicevamo, cioe dalF essere meno dicevole alia mae

sta di Dio silFatto modo di operare. Mercecche ben si vede la
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convenienza, che vi ha nel concorrere che fa Iddio in tutte le

opere della creazione, le quali si svolgono con lento progresso.

In d6 la lentezza dell'effetto non si pu6 attribuire all'impotenza

della causa prima, ma si al manco di virtu delle cause seconde,

con le quali Iddio opera nelle produzioni. Ma quando un elFetto

totalraente dipende dal divino valore, la lentezza nell' ottenerlo

non parrebbe conveniente alia divina maesta. La tramutazione

delle specie 6 un tale effetto. Percl> adunque vogliam noi 1m-

gere che J'artefice onnipossente impieghi secoli e secoli a costi-

tuire il corpo deiruomo, mentre lo puo fare in un solo istante?

Che lasri immmerevoli individui di una specie nella loro primi-

gcnia essenza e ne scelga alcuni per trasformarli in ispecie diversa,

intendendo di ottenere a poco a poco 1' ultima e piu perfetta tras-

mutazione che dovrebbe immcdiatamente precedcre la formazione

dell' uomo ? Egli e" certo che col fioco lume della nostra ragione (e

con questo solo noi qui discorriamo) non possiamo penetrare il

fondo dei divini consigli e percio non vogliamo alFermare che questo

assolutamente non poteva farsi da Dio, e ci contentiamo di dire

die tale ipotesi ha del singolare e dello strano.

Adunque e piu conforme a ragione (ed e certo secondo i prin-

cipii di fede) che Dio abbia con la sua virtu composto dalle sostanze

elementari il corpo umano, aLbiane organate le membra in brevis-

simo istante e creata 1'anima razionale ed infusa nel corpo stesso,

quale unico principio non solo della vita intellettiva umana, ma

eziandio della vita sensitiva e della vegetativa, e di ogni forza che

dall'intimo deiruomo procede e che percio si deve dire fisica e

rion meccanica.

Or crediamo di aver filosofato abbastariza sopra la essenza fisica

deiruomo, quanto a dimostrarla fattura di Dio. Ke ci peritiamo

di affermare che non si pu6 trovare uomo di scnno e di retta

coscienza, il quale considerato tutto ci6 che abbiamo discusso,

non vegga dalla esistenza dell'uomo trarsi netta e certissima la

illazione della esistenza diDio. Per la qual cosa riflettendo ognuno

sopra se stesso dee pur dire: lo esisto: dunque Dio pure esiste.

Ora dall'essenza fisica dell'uomo passiamo a trattare delle sue

facolta.
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II.

Si dimostra la esistewza di Dio dairintdlctto icmano.

Ne qui dobbiamo noi discorrere di quelle facolta che all'uomo

sono comuni con le piante e co'bruti, le quali sono il nutrirsi, il

crescere, il generare, il sentire e il tendere coll'appetito animale

agli oggetti per la imaginazione conosciuti. Di queste cose abbiamo

sopra parlato, ne qui accade ritornarci sopra. Le facolta deH'uorao,

dalle quali ora dobbiamo ascendere alia cognizione di Dio, sono

quelle che sono proprie dell'uomo e che ad esso appartengono in

quanto e uomo. Goteste sono 1'intelletto e la volonta. La leggerezza

de'moderni studii, e la inettezza della massima parte di coloro che

a' nostri giorni scrivono di filosofia, sono cosi grandi che oggimai

pochissimi sanno cogliere la essenziale ed immensa diversita che

passa tra la imaginazione e 1'intelletto, tra 1'appetito animale e

1'appetito razionale che dicesi volonta. Per la quale confusione

tutte le scienze, e piu quelle che considerano 1'uomo in se stesso,

come sono 1' antropologia, la fisiologia, la medicina, e la morale

in tutte le sue forme, sono imbrattate di innumerevoli e turpissimi

errori. Ne di questo e punto a meravigliare; mercecche posta la

prefata confusione 1'uomo e pur confuso col bruto, n altramente

si puo discorrere dell' uomo che si discorra del bruto. Ma tra

le facolta conoscitive e appetitive dell'uomo e quelle del bruto

corre infinite divario, ed e necessario che ci sia, poiche e somma la

diversita che passa tra F anima del bruto, materiale e corruttibilo-,

principio del conoscere e dell'appetire animale, e 1' anima umana,

immateriale, incorruttibile ed immortale, dalla quale derkano 1'in-

telletto e la volonta dell'uomo.

Adunque abbiamo qui da presupporre a guisa di un fatto incrol-

labile che, oltre le facolta sensitive organiche, e percio materiali,

vi sono nell' uomo delle facolta inorganiche, e percio immateriali.

Queste sono 1'intelletto e la volonta. Oggetto adequate di quello e.

la verita: oggetto adequate di questa e la bonta. In tutte le cose

che quello conosce alFerra la verita, della quale esse partecipano :



DAL SKSTO I'ElirODO COS.MICO 33

in tutti i termini, a cui qucsta tende, ama quella bonta ohc eglino

in mi grado o in un altro particolarmente posseggono. E poiclie la

verita e infinita e ia bonta non ha limiti, percio il campo della

conoscenza intellettuale non ha confini: e la volonta puo bonsi.

intrattenersi liberamente in que'beni che partecipano della bonta,.

ma non gia esservi con irresistibile forza intrattenuta.

Or, prima di discorrere sopra i'umano intelletto, egli e mesticri

considerare che ogni causa che di per se indeterminata ad

operare ed a non operare, a produrre piuttosto uno che un altro

eJFetto, in questa o in altra maniera, abbisogna di un principio

onde venga determinata la sua operazione o il modo della mcde-

sima. Altramente ne sarebbe violato il principio di ragione sufli-

ciente. La matita del disegnatore non e di per 86" determinata a

lasciare le sue tracce sopra la carta ed a lasdarle in guisa che ne

venga raffigurato un leone anziche una casa od altro oggetto, e

percio si richiede la determinazione del disegnatore medcsimo.

L'occhio non e di per se determinato a vedere, e vedendo non lo>

ad una piuttosto che ad un' altra cosa visibile, e per uscire delta

sua indeterminazione, oltre 1' oggetto, gli e necessaria la luce. Se

non che in questi ed in altri fatti (e se ne possono recare di in-

numerevoli) osserviamo che il principio, onde dev' essere determi-

nata la causa, affinche dalla potenza di operare passi all'atto, debbe

in qualche maniera esserle congiunto a guisa di forma che vir-

tualmente contiene 1'effetto. Gosi nelle varie movenze della matita

v'6 tale un ordine da contenere in qualche maniera la belta, la

simmetria e tutta la perfezione diquel disegno che viene prodotto r

e non gia di un altro. In simile guisa la luce non informa 1'occhio

solamente quale luce, ma cosi disposta da rendere la imagine di

un oggetto determinato e non gia di qualsisia cosa. Ora se noi ci

facciamo a considerare 1'mtelletto umano, vedremo ch'egli non 6

in atto rispetto al conoscibile, ma prima e in potenza a conoscerft

ed a conoscere questo o quello, e poscia viene in atto ed deter-

minato alia conoscenza di una cosa anziche di un' altra. Da quesfa

potenzialita del nostro intelletto gli fu dato il sopranome di possi-

bile fino ab antico. Per la qual cosa egli e fuor di dubbio esservi

bisogno di un qualche principio affinche il medesimo intelletto-

Strit X, Vol. I, fane. 68? 3 23 dicembre i&^fi
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passi dalla potenza all'atto o da uno ad un altro atto. Questo prin-

ciple si dice lume di ragione, lume intellettuale e, con proprio suo

nome, intelletto agente. Ne questo lume intellettuale sarebbe ac-

concio ad ottenere cotesto elfetto se informando 1' intelletto non

si atteggiasse a principio piuttosto di una cosa intelligibile che di

un'altra, sendoch6 la cognizione dell' intelletto non e infinita od

indeterminata, ma nella cerchia della quiddita delle cose e in ogni

stante determinata e ristretta: cosicche il' medesimo intelletto

abbraccia sempre, per cosi dire, una piccola porzioncella soltanto

dell' intelligibile. Questo atteggiarsi del lume intellettuale a prin-

cipio di una o di un'altra cognizione, simiglia all' atteggiarsi che

fa la luce nella pupilla a principio della visione di uno anziche

di un altro oggetto ;
e come la luce cosi atteggiata nell'occhio rende

la specie visibile or di uno or di un altro oggetto ;
cosi quel lume

intellettuale atteggiato nell' anzidetta maniera fa la specie intel-

ligibile, or di una or di un' altra quiddita ;
mercecche quella e la

forma per la quale (qua) 1* occhio vede, e questa e la forma per

la quale (qua) 1' intelletto intende.

Non e meraviglia che siasi anche a'nostri giorni, nei quali si

muove tanta guerra all' alta sapienza degli scolastici, dichiarato del

tutto inutile 1'intelletto agente con le specie intelligibili da lui

formate, e siasi voluto ascrivere alia sensibilita 1'ufficio di quello, ed

ai sentiti 1' ufficio di queste. Lo stabilire le determinazioni sensate

qual principio quo nella generazione intellettiva dei verbi mentali,

e sensismo o dottrina che a questo prepara la via, ed assolutamente

falsa e sapientemente reietta dall'Aquinate, dal Suarez e dai piu

cospicui filosofi
;
ne di essa dobbiamo qui punto occuparci. Basta

dire che in tale erronea sentenza il generato, ch'& il verbo mentale

di nobilissima natura, perche immateriale o spirituale, dovrebbe

essere prodotto da un principio di ignobile essenza, perche mate-

riale; mercecche il dato sensibile, a guisa di principio quo, dovrebbe

essere congiunto all' intelletto possibile e produrre con questo il

verbo stesso mentale. Qui ne sarebbe violata la legge di causalita,

per la .quale tra causa ed elFetto richiedesi la debita proporzione, ne

questo puo vantaggiarsi, nella natura, sopra di quella. Per la qual

osa, a salvar questa legge, dovrebbe il verbo generato recar le fat-
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tezze del suo principio, ossia del sentito, e rappresentare gli og-

getti nella loro singolarita e materiaHta, il che ripugna al fatto

e all'indole deirintelletto possibile.

Ed e appunto dalla considerazione deirintelletto agente, che e

il lume della nostra ragione, che tutti i veri sapient! ascesero alia

contemplazione di Dio. E n'ebbero tutto il diritto, poiche 1'intel-

letto agente si manifesta in certa guisa come divino; e pero non

potendo essere il lume stesso di Dio, ch'e inseparabile e realmente

indistinto dalla sua essenza, ne segue che debba esserne come

un' imagine viva, prodotta, per usare una frase dell'Aquinate, dalla

impressione della luce di Dio fatta nella essenza deH'anima umana.

Infatti il nostro intelletto, che dicevamo possibile, perche dalla

potenza passi all'atto, e necessariamente soggetto all'influsso ed

alia guida deirintelletto agente, come 1'occbio corporeo e retto,

per fisica necessita, nelle sue vision! dalla luce corporea. Officio

deirintelletto possibile e concepire i verbi mental!, nei quali si

compie la intellettuale cognizione: ora incomplessi, onde pronuncia

le astratte quiddita delle cose, e cosi internamente dice a se stesso

uomo, ordine, bene, giustizia e simili: ora complessi, e cosi dice

mentalmente: I' essere e inconciliabile col non essere: una coxa non

pud essere e non essere nel medesimo tempo : il bene si dee fare : la

giustizia si deve eseguire : tu devi obbedire ai superiori ecc. A con-

cepire tali verb! e tratto per vera necessita, imperocche sebbene la

volonta, che ha un dominio generale intorno allVsercmo degli atti

che derivano dalle altre potenze'umane, possa distrarre 1' intelletto e

far di guisa che non concepisca que' verbi, tuttavia non puo far si

che concepisca verbi a quell! contrarii, quando trattasi o di sem-

plice apprendimento di quiddita, o di giudizii che immediatamente

si fondino sulle medesime. Laonde non e solo assurdo che 1' intel-

letto possibile concepisca la quiddita dell'uomo o della giustizia

differente da quella che dall' intelletto agente gli viene offerta

mediante la specie intelligibile ;
ma eziandio ripugna che il prefato

intelletto possibile concepisca che una cosa pud insieme essere e

non essere: che il bene non dee farsi; ne compiersi la giustizia,

ne obbedire a'maggiori. Adunque cotesto modo imperativo, immu-

tabile, universale, che vedesi nei giudizii speculativi e pratici, trae
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prossimamente origine dall' intelletto agente, da cui precede la

forma di essi giudizii. Co-si la visione di una torre e determinata

immediatamente dalla specie visibile formata nell'occhio in virtu

della luce: ed e impossibile che un sigillo imprima cosa diversa

da quella di cui' ha in se la forma: o che un pennello dipinga una

coliina e un esercito, mcntre le movenze della mano dell'artista

contengono la forma di un prato e di un gregge.

Ne vi ha uomo al mondo, comeche si millanti per ateo a tutta

prova, che non riconosca nei giudizii umani speculativi e pratici

<queli' impero, quella immutabilita, quella universalita che dice-

Tamo. Irnperocche in virtu di questi giudizii voglionsi obhligate le

coscienze umane, e dai medesimi traggono le leggi la loro forza,

Jia'la sociale giustizia la propria norma nella distribuzione dei

premii e delle pene. E della universale verita di que'giudizii 1'uomo

cosi sicuro che egli giudica essere impossibile ritrovarsi tra gli

esseri razionali alcuno che, nell' ordine speculativo e pratico, possa

con evidenza e certezza giudicare in maniera contraria alia sua:

ed ancor quando erra, vuol coprire il suo errore colla verita degli

stessi giudizii.

Ma se noi diciamo che F intelletto agente e un lume della indi-

vidua ragione, il quale ha forza tutta umana e propria e non divina

f. universale, cotesti caratteri degli umani giudizii scompaiono. Im-

perocche in questa ipotesi potro bene io dire che una cosa non pud

tssere e non essere nel tempo stesso; che il bene e da farsi; che la

giustizia e da compiersi; che ai maggiori si vuole obbedienza : ma

non avrei punto di diritto'di oppormi altrui, se la pensasse diver-

samente, non avrei diritto di appellare nelle controversie una ra-

gione comune (e questa appella 1'uomo quando dice ho ragione,

con la quale parola accenna non alia propria ma alia universale ra-

.gione
N

;
ed inoltre con tutto lo strepitare che faccia il mio intelletto

imidato dal lume sopraddetto, io mi terrei libero di fare quello che

mi pare e piace. Chi potra dubitarne? posso io forse obbligare

me stesso in coscienza; dettare a me leggi e precetti? Od anzi puo
una sola mia facolta, qual e 1' intelletto, tenersi suddito tutto 1'uomo?

Kon mai, poiche Timperio e la obbligazione essenzialmente ri-

chieggono due termini: 1' uno superiore, 1' altro inferiore; essendo di
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neccssita superiore clii impera ed obbliga, ed inferiore chi sottosta

all'impero ed e obbligato: e quest! due termini in una sola indi-

vidua umana natura non vi sono, ne vi possono essere.

Adunque per tutti gli uomini il dettame, originate in noi dal-

1' intelletto agente, ha un valore non relativo, ma assoluto: e la

voce di una Verita universale, di una Giustizia univcrsale, di una

Bonta universale, la quale non annuncia soltanto, ma impera a

tutti, ma obbliga tutti. Ella pertanto e voce di chi e superiore a

tutte le creature razionali: ella non puo essere che voce di Dio.

Dunque 1' intelletto nostro co'suoi giudizii speculativi e pratici,

sempre ci ripete questo gran vero : Dio esiste. Lo fa sentire agli

ignoranti e ai dotti: ai sudditi e a'sovrani: ai virtuosi e ai mal-

vagi : agli adoratori della divinita e a quelli stessi che diconsi

atei. Costoro sono simili a que'vetusti sofisti che negavano la esi-

stenza del moto, nel tempo stesso che si movevano. L' ateo nega

Dio mentre ne ascolta in se medesimo la divina parola: a lui non

manca il lume divino, egli si ribella al lume ond'e tutto compreso :

ipsi fuerunt rebelles lumini
1

. Ma affinche da questa dottrina altri

non colga occasione di errare, egli e mestieri addentrarci un po'piu
nella queslione, afSne di osservare in quale maniera 1' intelletto

agente ossia il lume della umana ragione da Dio dipenda. Questo

faremo nel prossimo articolo.

1
IOB, 24, 13.
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CONCLUSIONE

Col ritorno trionfale di Pio VIT a Roma noi facciam punto fermo.

e poniam fine alia nostra trattazione storica. II prohmgarla piu

oltre ci trarrebbe entro il vortice degli avvenimenti contemporanei ;

i quali, siccome stanno tuttora in sullo svolgersi e sul passare r

non sono per anco argomento maturo di storia : questa ha per
ufficio di descrivere e giudicare gli eventi passati. Le vicende in-

fatti, a cui lo Stato pontificio, nei sessant'anni trascorsi dal Con-

gresso di Vienna in qua, soggiacque; le minacce, le agitazioni, le

ire ed i colpi di cui e stato bersaglio, non furono che o preludii

o atti di un solo e medesimo drarama; di quel gran dramma che

veggiamo tuttavia continuarsi sotto gli occhi nostri, e del quale

Iddio solo sa il come e il quando sia per risolversi. I moti del 21

e del 31 furono i prodromi del grande scoppio del 48; e lo stre-

pitoso ma effimero trionfo che allora ottenne la Rivoluzione ita-

liana, insediandosi colla repubblica del Mazzini in Gampidoglio, fu

il preludio della nuova e piu durevole conquista, che la medesima

Rivoluzione, tornata con piu maturi consigli all'impresa, e scorta

dagli scaltrimenti infernali di Napoleone III e dal potente suo

braccio aiutata, venne facendo dal 59 al 70, con ingoiare tutto ID

Stato papale e piantare in Roma stessa, allato del Papa spodestato

eprigioniero in Vaticano, il trono del nuovo Re d'ltalia. Ma questa

nuova e non mai piu veduta condizione di cose, che gia si m antiene

da oltre sei anni, sara ella per mantenersi a lungo od in perpetuo?

E Roma, stata per .tanti secoli metropoli del mondo cattolico e

reggia esclusiva dei Sovrani Pontefici, sara ella condannata defi-

nitivamente a non esser altro quinci innanzi che Gapitale del regno

italiano, e carcere o catacomba del Papa? Questo 6 il gran pro-

blema che oggi tien sospeso il mondo, ed il cui finale risolvimento

sta nascoso tuttora nelle profonde tenebre del futuro.

1 Vedi quaderno 636, pagg. 654-667.
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Egli e ben vero che i nemici della Chiesa lo tengono per gia

nsoluto in favor loro. Onde van gridando baldanzosi: siamo a Roma

e vi resteremo. E quantunque, al troppo ripetere che fanno cotesto

grido e ad altri segni, bene appaia cbe la Questione Romana tiene

tuttavia in secreta trepidazione i lor pensieri; non puo negarsi

nondimeno che la presente vittoria non porti grandi apparenze di

stabilita e durevolezza, sia che si riguardi rinterna condizioue

d' Italia, dove eglino son-riusciti a farsi padroni assoluti della cosa

pubblica, ovvero si consider! lo stato in generale d'Europa, da'cui

Potentati non ban nulla per ora a temere, e di parecchi sono anzi

sicuri d'averli mai sempre nell'empia impresa caldi e potenti aiu-

tatori. Le quali apparenze hanno tanto del vistoso, che non e ma-

raviglia, molti buoni e sinceri cattolici essersi lasciati da esse

travolgeie a tenere omai per disperato il trionfo della Gbiesa; ne

mancano tra loro eloquent! Piagnoni, che trattino poco meno che

d'insensataggine 1'ancora sperarlo.

Ma chi levi piu alto lo sguardo e lo stenda oltre 1' angusto

orizzonte del mondo in cui vive, potra scorgere di leggieri esservi

gagliarde ragioni di dubitare della stabilita che la Rivoluzione si

promette a Roma, e di mettere in forse la soluzione che al gran

problema romano ella crede d'aver dato in modo irrevocabile.

Diciamo dubitare e mettere in forse; perocchela certezza dei futuri

contingent e il segreto di Dio solo: e stolto in vero sarebbe chi,

senza averne da Dio missione, presumesse di fare nel caso nostro

da profeta: soprattutto dopo le ripetute e solenni disdette, che a

parecchi di cotesti falsi profeti e false Veggenti sono in questi anni

toccate. A noi, semplici mortali, e nondimeno lecito il congetturare

sopra 1'avvenire, traendo dai segni del presente e dall'esperienza

del pa ssato argomenti piu o men probabili, ma non altro mai che

probabili, di quel che sara. Ne per altra cagione la Storia si

chiama Magistra vitae,, se non perche, colla induzione dei successi

preteriti, ella ci ammaestra di quel che dobbiamo sperare o temere,

ed in genere aspettarci verosimilmente dei futuri; e c'indirizza

quindi a regolare, secondo tal previdenza, i consigli e le provvi-

denze nostre.

Or a ppunto a cotesta induzione storica noi abbiam fatto ricorso,
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per divinare dai destini di Roma, gia compiutisi nei secoli ante-

passati, i suoi destini avvenire. Fin dalle prime pagine di questo

nostro tenue lavoro, divisandone lo scopo e 1'assunto, noi dicemmo

chiaramente, come a ricercare qual sia per essere lo scioglimento

della Questione Romana, il cui nodo, gia strettosi da piu anni in-

nanzi, pervenne al massimo della complicazione col fatto del 20 set-

tembre 1870, elemento importantissimo e in pari tempo di facile

studio sarebbe 1' elemento d'induzione, che ci oflre la storia del

tempi andati. E percio abbiam preso a interrogare questa storia^

percorrendo i fasti di Roma, dal di che san Pietro ne fece il loco

santo, infino ai nostri tempi. Dopo avere con rapidi tratti accennato,

come nei primi secoli la Roma dei Gesari venisse da Dio apparec-

chiata e disposta a mano a mano a trasformarsi nella Roma dei Papi 7

e come alle due prime e brevi eta dei Papi martin e dei Papi

sudditi, succedesse finalmente, nel secolo VI1T, la grande eta dei

Papi Re; entrammo ad esporre con succinta brevita, per quanto

ella era colla vastita e grandezza dell'argomento comportabile, le

vicende e le peripezie, a cui per lo spazio di presso a undid se-

coli, da Stefano II a Pio VII, soggiacque con Roma metropoli il

Regno temporale dei Pontefici; le battaglie che ei sofferse, i di-

sastri che pati, e le vittorie e i trionfi che ottenne.

Questo studio storico dovea, nel pensier nostro, partorire due

non ispregevoli frutti; ed i lettori cortesi, a cui basto la sofferenza

di seguirci per si lunga via, giudicheranno essi, se al nostro pen-

siero abbia corrisposto 1'effetto, e se il parto da noi sperato non

sia riuscito un aborto. II primo frutto era quel di ravvivare nella

memoria dei cattolici italiani una parte nobilissima delle glorie

immortali del Papato, che sono glorie anche d' Italia, anzi le glorie

di lei piu belle
;
ritessendo sotto gli occhi loro la storia della tem-

porale Monarchia de' Pontefici: il qual racconto, se in ogni tempo

puo tornare profittevole e grato, ci parve dovere riuscire singolar-

mente opportune ai tempi presenti, in cui quella Monarchia si trova

si fieramente combattuta. E nel riandare cotesta istoria del Papato

civile (e con esso lei i fasti della Ghiesa, che sono a quella si stret-

tamente connessi, e le principal! vicende d' Italia e d'Europa, nelle

quali il Papato, siccome centro e capo della societa^ristiana, ebbe
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tanta parte e influenza) ci studiammo di purgarne altres! tratto

tratto il campo dagli error! che la malignita o 1'ignoranza vi ebbe

gia si largamente seminati
;
ci adoperammo a smentir le calunnie,

a chiarire le oscurita, a diradare le incertezze, a rappresentare le

persone e le cose, le cagioni e gli effetti, nel vero loro sembiante

e collegamento; in tutto ci6 procedendo sempre con iscrupoloso

rigore dietro la scorta dei documenti e dei migliori studii, venuti

a si gran dovizia in luce in questi ultimi tempi. Sotto ii titolo in-

somma di Destini di Roma, abbiam voluto dare ai nostri lettori

una Storia della Sovranitd temporal^ d?.i Romani P<>ntefici, il piu

che per noi si potesse accurata ed esatta; ed avvegnache non distesa

in tutta 1'ampiezza che al nobilissimo e fecondo tema si conver-

rebbe, alrneno tale che bastasse a fornire una giusta e precisa con-

tezza dell' indole di tal Sovranita, che non ebbe mai la simile al

mondo, e deile vicissitudini onde la
y,ita sua, pel lungo corso di

tauti secoli, quanti non ne puo niun'altra dinastia sovrana vantare,

si e venuta fino ai di nostri intrecciando.

L'altro frutto, a cui il nostro lavoro fia da principio mir6 ed al

quale tacitamente allude il titolo che gli abbiam posto in fronte,

rJguarda in modo speciale i bisogni e le condizioni dei tempi pre-

senti : e questo si e, di sostenere e confortare le speranze dei buoni

cattoliri, e dall'abbattimento, in cui per avventura la immanita

della odierna persecuzione e il trionfo perdurante dei nemici della

Chiesa e 1'aspetto sempre piii minaccevole del futuro le tiene pro-

strate, risollevarle colla contemplazione.de! passato e ritemprarle

a piu confident! spiriti. Grande infatti, non puo negarsi, e il con-

forto che deve ispirare, in mezzo alle attuali traversie, la veduta

dei trionfi gia le tante volte riportati dai Papi, contro nemici eguali

e forse piu terribili dei presenti: e grandi sono ad ogni modo, e

all tiopo d'oggi sommamente acconci, gli ammaestramenti che la

storia di quei trionfi e delle guerre che li precedettero ci porge.

Essa c'insegna in primo luogo a fare giusta stima del Poter

temporale dei Pontefici, ed a conoscere di quale e quanta impor-

tanza ei sia per la indipendenza e liberta del Papato, e quindi per

1'interesse universale della Chiesa, di cui il Papa e reggitore so-

vrano. Imperocch, prescindendo eziandio dalle ragioni intrinseche
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per le quali cotesta importanza si fa raanifesta, egli basta, per

accertarsene ab estrinseco, volger 1'occhio alia storia ed alle testi-

monianze autorevoiissime che ella ce ne schiera innanzi : testimo-

nianze, non sol degli amici, ma del nemici stessi della Ghiesa, con-

cordi entrarabi nell'attestare perpetuamente coi fatti, in che alto

pregio eglino tenessero la civile potesta dei Papi, siccome baluardo

e scudo e presidio potentissimo della loro potesta spirituale.

L
:

attestarono i nemici della Chiesa, coirimpugnare che fecero

in ogni tempo accanitamente lo Stato papale; contro esso dirizzando

i primi lor colpi, ogni volta che vollero farsi strada ad assalire ed

abbattere la religiosa autorita del Pontefice. Dal medio evo in qua,

da Enrico IV Imperatore a Napoleone I, noi vedemmo, come tutli

i prepotenti del secolo, quando il giogo della pontificia potesta

parve al loro orgoglio insopportabile e vollero scuoterlo
; quando,

dalla piazza e dal campo portando nel tempio le cupide, vele, vollero

fare anche la Cliiesa serva e strumento deile proprie ambizioni; la

prima cosa, eglino sempre, a ragion veduta o quasi per cieco istinto,

presero a combattere ii dominio temporale della Santa Sede: per

vincere il Pontefice, disarmarono il Re
; gli misero sottosopra la

Stato, provocando ribellioniecongiure, invadendone coll'armi le pro-

vince, e spingendo fin nel cuore di Roma stessa la sacrilega spada;

e quando Iddio il permise, spogliandolo eziandio di Roma e di tutta

lo Stato. Nelle quali opere esecrande ebbero sempre pronto e ga-

gliardo il favore, 1' aiuto e il plawso frenetico di quanti eran nel

mondo avversi alia potesta, alia grandezza e alia prosperita della

Chiesa: paterini, arnaldisti, enriciani, ghibellini, simoniaci, liber-

tini, scismatici ed eretici e miscredenti d'ogni nome, fino ai gian

senisti e volteriani e rivoluzionarii dei tempi moderni.

Ora, donde mai in tutti costoro un odio si pertinace ed impla-

cabile contro la grandezza e signoria temporale della Chiesa ? La

risposta e ovvia. Essi in questa signoria e grandezza vedevano un

ausiliare poderosissimo della potesta spirituale, a cui facean guerra.

Se cosi non fosse stato, non si potrebbe di quell' odio recare niuna

ragion sufficiente. Anzi, se fosse vero quello che alcuni illusi scioc-

camente credono, e che altri con maligno intento e con mentito zelo

vanno gridando, cioeil Poter temporale essered'impaccio e danno-
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allo spirituale; i nemici del secondo, lungi dall' avversare il primo,

avrebbero dovuto a tutta possa favorirlo e promuoverlo. Ma il vero

e che la faccenda va tulto altramente; e gli avversarii del Papato,

che ben sel sanno, ban percio sempre dimostrato coi fatti, come

nel Poter teraporale essi paventassero un de'piu forti ostacoli agli

empii Jor disegni. Non e adunque da stupire che anche oggidi cotesti

avversarii si siano con tanto furore avventati di primo tratto a

lacerare e distruggere il Regno civile dei Papi. La Rivoluzione ita-

liana non ha fatto in do che seguitar le orme di tutti i nemici della

Chiesa che la precedettero : lo scopo medesimo, la medesima logica,

non potea non trarla a battere le medesime vie
;
e cio con necessita

tanto piu incalzante, in quanto che 1'intendimento di cotesta Rivo-

luzione (intendimento oggimai professato da lei senza ambagi e ad

alta voce, come gia il fu dalla Rivoluzione francese, sua madre e

maestra) e non solo d'indebolire o abbassare o inceppare come che

sia il Papato, ma distruggerlo al tutto ed annientarlo. Anch'essa

pertanto la Rivoluzione odierna, col fatto medesimo delle violenze,

merce le quali e pervenuta ad insediarsi in Roma, non fece che

aggiungere alle testimonianze antiche una nuova conferma, per at-

testare al mondo la supremaimportanza che i malvagi hanno sempre

riconosciuta nella Sovranita civile dei Papi, siccome salvaguardia

e presidio della loro autorita religiosa.

E col suffragio degli empii si accorda in ci6 a meraviglia quello

dei buoni, quello di tutti gli amici piu sinceri e ferventi che mai

ebbe la Ghiesa di Cristo: altro insegnamento di sommo rilievo, che

da tutte le pagine della storia papale risplende con luce sfolgo-

rante. Non istaremo qui a ricordare gli atti e i meriti di Pipino e

Carlomagno, di LodovicoPio, degli Ottoni, di sant'ArrigoImperatore,

della gran Contessa Matilde, di san Bernardo, di san Pier Damiani,

di san Luigi Re di Francia, di santa Gaterina da Siena, e d'altri

cotali personaggi, tutti zelatori illustri della Sovranita papale: non

riparleremo dei Guelfi, delle Leghe lombarda e toscana, dei Go-

muni italiani, dei Normanni, degli Angioini, alleati e difensori del

Papa Re; al cui fianco sempre videsi schierato il fiore dell' Italia

e dell' Europa cattolica, per propugnarne i diritti, aiutarne le im-

prese, plaudirne i trionfi. Una cosa sola vogliamo rilevare : e questa
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e, che nella scrie deipresso a 200 Papi, die da san Gregorio Magno
a Pio VII sedettero sul trono di san Pietro, quei che fra essi furuno

i piu segnalati per santita, per ardore apostolico, per dottrina e

per altezza e vigor di senno, furono altresi i piu segnalati per zelo

e operosita nel mautenere e difendere le Giustizie di san Pietro,

cioe i beni, le signorie e i diritti temporali della Santa Sede; ri-

guardandoli come patrimonio sacrosanto ed inviolabile della Chiesa

Romana, affidato loro da Dio a vantaggio della Ghiesa universale, e

come fondamento e aiuto potentissimo dell'indipendenza e liberta

necessaria a ben esercitare fra i principi e popoli cristiani il loro-

apostolico Pastorato. Chi brama accertarsi di tal verita, basta < h' ei

ricLiami alia memoria i nomi e le geste di san Gregorio Magno, dei

due Gregorii II e III, parimente santi, di sanZaccaria, di san Paolo I,

di Adriano I, di san Leone III, di san Pasquale I, di san Leone IX,.

di san Gregorio VII, di Alessandro III, d'lnnocenzo III, di Gre-

gorio IX, d'lnnocenzo IV, di Bonifacio VIII, del beato Urbano V
r

di Giulio II, di san Pio V, di Sisto V, dei due Glemeati, VIII e Xf
;

per tacer di altri molti, cbe a questa veneranda schiera sarebbero

da connumerare. E non accade soggiungere, che a lato di questi

gran Papi son da porre, come degno corteggio, gli uomini piu in-

signi per sapienza e virtu sacerdotali, che *nel sacro Gollegio dei

Gardinali e in tutto 1'Episcopato cattolico ai lor tempi fiorirono.

Che se tra i Gardinali e i Vescovi ebbevi talvolta chi fosse tepido

amico o eziandio dichiarato avversario e osteggiatore della potesta

temporale dei Papi; egli bisogna cercarli nelle eta piu tenebrose

e turbolente, fra i simoniaci e gli scismatici, fra i ghibellini, fra i

rortigiani e schiavi del poter cesareo, dai tempi degli ArrigM IV

e V fmo a quelli di ?\apoleone; fra coloro insomnia die, dimenticl i

dei doveri della sublime loro dignita, turpemente la disonorarono,

e furono i'onta e il flagello della Ghiesa, di cui doveano essere For-

namento e il sostegno. Gome altresi, se tra quei che portarono nome

di Papa, vi avvenga d' incontrare chi facesse talora buon mercato

delle temporalita della Santa Sede, scoprirete tosto che egli era

un Papa falso, cioe un Antipapa: come Anacleto IT, che nel 1134

concedeva a Kuggero di Sicilia il dominio di Roma e di tutte le terre

pontifide, che le stanno a mezzogiorno ;
e come Glemente VII, che
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nel 1379 ofleriva a Luigi d'Angio le piu belle e ricche province

dello Stato, sotto il uome di Regno di Adria. Ne dee far meraviglia

che gli Antipapi si facessero prodighi dissipatori delta dote della

Chiesa, di cui erano HOD sposi ma tiranni. Fra i legittimi sposi al

contrario, doe tra i veri Papi, niuno raai fu che si facesse rco di

tal colpa. Questi potcrono bensi veriir talvolta ridotti dalla iniquita

degli uomini o dalla forza delle circostanze a tollerare, che quella

dote fosse in parte distratta; ma sempre opposero alia violenza

del fatto le proteste del diritto, e subito che il poterono, ogni

cura adoperarono per ricuperare alia Ghiesa Romana I'mtegrita

de'suoi possessi : nella qual opera, lo ripetiamo, i piu santi e

grandi Papi sempre mostraronsi i piu zelanti.

Da tutto cio veggano adunque i moderni, quanta ragione abbia

il regnante Pontefice n
io IX di protestare anch'egli, con perseve-

rante ferrnezza, contro le spogliazioni di cui e stato vittima, e di

rivendicare incessautemente, col la indipendenza e liberta dovuta al

suo apostolico ministero, il Poter temporale che ne e la naturale

salvaguardia. Egli con cio non fa che seguitare la tradizione costante

di tutti i suoi predecessori, la dottrina e pratica perpetua della

Chiesa Romana, anzi della Ghiesa universale, rappresenlata da' suoi

mille Vescovi, i quali, come oggidi, cosi in ogni tempo, riputaronu-

lor sacrosanto dovere il mantenimento e la difesa delle Giustizie di

san Pietro. Laonde chi condanna come improvvida e fallace, o peggio

ancora, come ingiusta e dettata, non da ragioni altissime di bene

universale della Chiesa, ma da qualsiasi altro men nobil motivo, la

duttrlna e la condolta del presente Pontefice riguardo a' suoi diritti

temporal], viene a condannare nel tempo medesimo la dottrina e

la condotta di tutti in un fascio i passati Pontcfici, e con esso loro,

di tutti i personaggi per santita e sapienza piu eminenti, che nei

secoli andati la Chiesa di Dio illustrarono. Temerita, la quale non

sappiamo se debba chiamarsi piu empia o piu inscnsata.

La storia adunque dei fasti da noi percorsi della civile Sovranita

dei Papi ci ha fatto toccar con mano 1'importanza, ed il valore

altissimo che a questa Sovranita, siccome propugnacolo e strumento

del Pontificate, hanno attribuito costantemente i nemici del pari
cl.e gli amici della Chiesa, cioe i due campi in cui dividusi il
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mondo. Gran fatto e gran lezione, di molti insegnamcnti feconda,

che noi lasciamo alia contemplazione del savii. Ma un altro fatto

di non minor peso ed un altro insegnamento ai tempi in cui siamo

opportunissimo, ci viene dalla storia medesima presentato, anzi a

gran voce da ogni sua pagina proclamato. E questo e la Vitulitb

maravigliosa ed invincibile, con cui la Sovranita dei Papi La resi-

stito a tante tempeste, e di tutte ha trionfato. Donde e ovvio 1* in-

ferire che ella sia per trionfare anche di quella, sotto cui al pre-

sente si vede oppressa, e d'altre che col succedere de' tempi le si

venissero a scatenare incontro. Delia quale illazione, fondata sopra

Finduzione storica, chiunque abbia presente e vivo dinanzi al pen-

siero il complesso degli avvenimenti da noi narrati, non crediamo

che possa mettere la validita in forse.

Certamente, se vi fu mai induzione storica che avesse alcun

valore, questa e dessa : e se questa non vale, forza e dire che 1' ar-

gomento induttivo e il magistero della storia a nulla assolutamente

giovino. Infatti ei non v'e, a cercarlo in tutto quanto e vasto

1'ambito della storia umana e lo spazio dei 60 secoli da lei com-

preso, non v' e, diciamo, un cumulo e una succession di fatti, che,

iion ostante la loro moltiplicita e varieta, abbia sempre dato un ri-

sultamento cosi uniforme e costante, com'e quello che ci presenta la

storia del Regno temporale dei Papi; il quale, per undici secoli,

insidiato e combattuto e lacerato in cento guise da ogni sorta di

nemici, e balestrato in mille modi da avv^rse e paurose fortune,

sempre nondimeno e riuscito degli uni e delle altre vittorioso
;

sempre e tomato, dopo le percosse e le tempeste ancor piu fiere,

a rilevarsi, a ricomporsi, a restaurarsi, a ripigliare col possesso

degli antichi dominii la forza, la tranquillita e lo splendore di

prima.

Gran cosa in verita, e miracolo non sol raro, ma unico negli

annali delle umane monarchie ! Cento volte i Papi esularono da

Roma, lor Gapitale, e cento volte vi tornarono, tra i plausi dei

Romani e di tutto 1' orbe cattolico. Essi perdettero piu volte or

1'una or 1'altra, or molte insieme, ora tutte eziandio le province

dello Stato; e pur sempre tornarono a riconquistarle; di modo che

nel 1850 lo Stato di san Pietro trovavasi tuttora esteso, dal Po al
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Liri e dall'Adriatico al Tirreno, entro quei medesimi confini che gli

erano stati concessi, al suo primo costituirsi nel 75i, sotto Ste-

fano II, 165 antecessore di Pio IX. Mille rivolgimenti e mutazioni

dinastiche e territorial! si succederono nei paesi a lui contermini

e vicini; ma esso, benche da quei rivolgimenti risentisse ad ora

ad ora gravi contraccolpi e commozioni, duro tuttavia saldo e in-

crollabile sulle prime basi. Roma,, vide passare intorno a se in

Italia le dominazioni dei Greci e dei Longobardi, del Normanni,

degli Svevi, degli Angioini, degli Aragonesi, dei Gastigliani, degli

Austriaci, dei Borboni, dei Napoleonidi; vide nascere, grandeggiare

e spegnersi le fiorentissime Repubbliche di Firenze, di Genova, di

Venezia, e i famosi principati e le quasi regie dinastie dei Medici,

dei Visconti, degli Sforza; ma ella, sola immobile in mezzo all'uni-

versal vertigine delle fortune italiche, sempre aderi alia medesima

dominazione e dinastia immortale de'suoi Papi.

Ne ad atterrare in Roma il trono dei Papi punto valsero tutti

gli sforzi dei molti e fieri nemici, che in varii tempi sorsero a

dargli assalto. Non valsero ad abbatterlo gl'Imperatori piu possenti

che mai regnassero in Europa, un Enrico IV, un Barbarossa, un

Federico II, un Napoleone. Essi poterono bensi invaderne i dominii,

cingere Roma d'assedio, portare entro le sue mura gl'incendii e

le stragi, efarsene anco per alcun tempo padroni; ma non poterono

mai stabilirvi pie fermo, e sempre furono costretti a rilasciare

intiera al Papa la signoria di Roma e dello Stato. Nel cuore stesso

di Roma e dello Stato sollevaronsi piu e piu volte, rontro la So-

vranita del Pontefice, i Baroni e i gran vassalli, il cui orgoglio

aristocrati.co e la feudale licenza mai sofferiva il freno delle sue

leggi; ma non mai riuscirono a spegnerla o ad occuparla con pos-

sesso durevole. Alle effimere usurpazioni delle Teodore e delle

Marozie, degli Alberici, dei Grescenzi, dei Gonti tusculani, torno

a sottentrare la piena e libera potesta del Papa ;
e la baldanza

ribelle dei De Vico, dei Baglioni, dei Bentivogli, dei Malatesti,

degli Ordelaffi, dei Golonna, degli Orsini, dei Savelli, dei Gaetani

e d'altre grandi prosapie, inalberatasi le tante volte contro lo

scettro papale, altrettante volte fu repressa, e fini o col rimanere

al tutto schiacciata, o col convertirsi in devota e fedele sudditanza.
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3X6 piu felire successo sortirono le Repubbliche democratiche, le

quali, evocando ditratto in tratto le grand! ombre dcll'antica Repub
,blica de'Quirili, pretescro d'insediarsi novamente regine in Gam

pidoglio. Tutte failirono; e coi loro Gonsoli e Tribuni tutte se ne

aridarono, dopo pochi anni e piu sovente dopo pochi mesi, a capi

tumbolo giu per la Rupe tarpea. Cosi avvenne a quella di Arnaldo

<da Brescia nel secoio XII; cosi a quella di Cola da Rienzo e del

Baroncelli nel XIV; cosi alia Tiberina del 1798; per tacere della

Porcariana, abortita prima di nascere, ai tempi di Nircolo V
;

e

della Mazziniana, che noi vedemmo sotto gli occhi nostri nascere e

inorire in cinque mesi.

Sempre il Papa trionfo della licenza demagogica e della baro-

nale, come della prepotenza imperiale e regia; e sempre, dagli

sigli, dalle fughe, dalle carceri stesse, torno a sedersi Signore

tranquillo e riverito della sua Roma. In ogni secoio, quanto v' era

Bella socieik laicale d' element! ostili alia Ghiesa, siarmo a com-

iaUere la Monarchia civile del Pontefice; ed ogni secoio vide quosta

Blonarchia, insieme colla Chiesa, vincere, abbattere e seppellire i

suoi nemici. Ghe piu? Le epoche stesse piu calamitose della Ghiesa

del Papato; la tenebrosa e ferrea barbaric del secoio X, i set-

tant'anni della cattivita avignonese, i quarant'anni del grande

Scisma, la ribellione della Riforma protestantica, Tateo furore

deila Rivoluzione francese
;
non bastarono con tutta la loro potenza

dissolvitrice a distruggere questa Monarchia immortale, A tali urti

e a tante percosse ogni altro trono sarebbe ito in fascio : e molti

infatti, per tutta Europa in quei medesimi srcoli, molti troni che

parean piu saldi, andarono, sotto 1' impeto di assalti meno ostinati

e gagliardi, travolti in rovina irreparabile; ma il trono di san Pietro,

con eccezione portentosa, a tutte le rovine scamp6, a tutti i social!

sconvolgimenti sopravvisse incolume. Imperocche, dal di che la

inano di Dio lo colloco e stabili in Roma, esso parve partecipare

alia indefettibilita e saldezza medesima di quella Pietra, di cui e

sr.ritto che niuna forza nemica potra mai romperla, e chiunque la

iirtera, ne rimarra schiacciato ed infranto. II fatto si e, che il

Begno temporale del Papi, creato in servigio della loro spirituale

JMonarchia e della Ghiesa, siccome ebbe con questa sempre comuni
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i travagli e Ic lotte, cosi sorti pure sempre comuni le vitturie, le

risturazioni, i trionfi; e comuni altresi le vio maravigliose, inaspet-

tate ed all'umana preveggenza inaccesse, per cui a quest! trionfi

perveune.

Ora questo gran fatto storico, avveratosi con legge costante e

invariable pel lungo corso di gia ben oltre a mille anni, vogliam noi

dire che nondebba avere nella filosofia della storia niun sigaificato

el importanza? E la induzione, a cui questo falto, cio6 la serie di

tutti i fatti in esso compresi, naturalmente conduce, dovra ella

credersi priva di valore, fallace, illusoria? potra egli chiamarsi

temeraria e mal fondata la speranza che, appoggiandosi a tal in-

duzione, ci nonforta e ci ripromette; dopo la presente tempesta,

un piu lieto e sereno avvenire per la Chiesa e pel Potere temporale

de' suoi Pontefici ?

Un celebre scrittore e zelante cattulico, parlando, nella Ragione

preliminare d'una sua Opera per altro assai pregevole, delle con-

dizioni present! della Ghiesa e del Papato, non diibita di chiamyre

illuaione cotesta speranza che i fiduciosi nutrono di un futuro ri

storamento: e quanto alle induzioni storiche, sopra cui essi princi-

palmente si fondano, benche egli con :eda, essere questo mezzo moWo

ragiowvole da congetturare dal passato il futuro, nel caso nostro

tuttavia Ic sfata come al tutto illusorie e vane; e vano quindi giudica

Tinvocare, come noi abbiam fatto, a tal uopo i D-'stini di Roma.

Se non che le ragioni ch'egli arreca di questo suo opinamento,

a noi sembrano, con pace sua, tutt' altro che concludenti. Gli

concediamo di buon grado, che 1' induzione non possa mai travali-

care i limiti di congvtture pih o meno fondate; e noi siarn lungi

dall' attribuirle un valore di certezza assoluta. Siamo d'accordo

altresi, che 1'induzione vuol essere fattacon accwratezza compiuta;

ma non veggiamo che tal dote manchi alia nostra
; perocche in

tutta la storia da noi percorsa del Regno temporale dei Papi, niuno

degli assalti e dei combattimenti abbiam omesso, ai quali esso fu

esposto; eppura niun caso ci venne incontrato, in cui quell'indu-

zione venisse meno, cioe in cui alia battaglia non succedesse la

vittoria. L' induzione inoltre, prosegue egli, a poterne trarre giu-

dizii abbastanza sicuri, dev' essere tcnuta sulle generali, deve pro-
Serie X, vol. I, fane. 637 4 S3 dicembrc 1876
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cedere per grandi tratti e per un tipo, diciam cosl, generale

degli umani avvenimenti, perche quei grandi tratti, piu che le

opere degli uomini, alia spicciolata, ci esprimono il disegno com-

plessivo della Prowidenza. Ottimamente : e tale appunto precede

1'induzion nostra. Imperocche, se per 1'una parte noi siara discesi

colla nostra narrazione ai fatti singolari ed alle loro particolarita,

cio era necessario al nostro assunto, come base indispensabile

dell'induzione medesima; la quale, poiche si fonda sul com-

plesso di molti fatti simili, come mai potrebbe stabilirsi, senza

prima esporre codesti fatti? E se dev'essere accuratamente com-

piuta, come potrebb'esserlo, senza enumerare ad uno ad uno tutti

i fatti che le appartengono ? Ma d'altra parte, la conclusione che

da tutti questi fatti noi deduciamo e generalissima e semplicissima ;

poiche, prescindendo interamente dal modo, dal tempo, e dalle con-

dizioni diverse dei singoli casi, ella si riduce a questo solo punto :

che i Papi, dalle guerre, onde la loro temporale Sovranita fu assa-

lita, sempre riuscirono colla vittoria; onde si fa lecito sperare, che

colla vittoria debban riuscire anche nella guerra presente e nelle

future. Gotesto risultato uniforme e costante di tutte le guerre pre-

terite, benche svariatissime nei loro particolari, ci mostra infatti

il disegno complessivo della Prowidenza riguardo alia Sovranita dei

Papi. E se il Bossuet, nel suo celebre Discorso sopra la storia uni-

versale, pote con induzione sicura argomentare dall' esempio del

passato (prescindendo da altre ragioni d'ordine soprannaturale) le

future sorti della Ghiesa, e presagire che dopo i cataclismi sociali e

politici, dopo i grandi rivolgimenti degl'Imperi e dei Regni, ella

rimarra, non pure al suo posto come prima, ma piu grande, pile

santa, piu gloriosa di prima; non veggiamo perche altri non possa,

colle debite proporzioni, adoperare simile argomento e trarre pre

sagi somiglianti, riguardo allo Stato temporale dei Papi, il quale,

dacche nacque, ebbe colla Ghiesa sempre comuni, e pressoche im-

medesimate, tutte le fortune prospere ed avverse.

Lasciamo da parte un'altra opposizione che ii-medesimo Autore

soggiugne, ma che ha piuttosto sembianza di celia : ed e che, se si

mole sostenere, che il futuro debba sempre essere come il passato,

noi giungeremo a negare che nella storia si possa mai scontrare

nulla di nuovo. Al postutto, cotesta mancanza di novita nella storia
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non sarebbe poi cosi gran male, che noi avessimo ad impensierir-

ccne: e d'altra parte, chi volesse sempre del nuovo e sostenesse

che il future debba sempre dissomigliare dal passato, verrebbe con

ciu a negare ogni valore dialettico all'induzione storica, compresavi

eziandio quella del Bossuet. Ma il vero si e che nella storia sempre

s'incontra e 1'antico e il nuovo; 1'antico, quanto alia sostanza, il

nuovo quanto al modo. Gosi, antico e perpetuo e nel mondo il com-

battimento del bene col male, 1* avvicendarsi delle guerre e delle

paci, 1'erompere e il placarsi delle rivoluzioni popolari, il sorgere

e cadere di Regni e dinastie,il trasformarsi degli Stati da monarchia

a repubblica, o viceversa; e lo stesso dicasi di cento altri fatti: ma

sempre svariato, diverso e piu o men nuovo e il modo con cui questi

fatti si compiono ;
son nuovi doe nelle particolarita, nelle circo-

stanze, nei personaggi, e nella combinazione e intreccio dei mille

accidenti che li compongono. Onde per un lato si avvera il Nihil

sub sole novum dell'Ecclesiaste, e per 1'altro il Nihil permanere

sub sole del medesimo. Nulla vieta pertanto che anche nel caso

nostro, quanto alia sostanza del fatto, i Papi riabbiano la temporal

Signoria, come tante volte la riebbero per lo passato; mentre agli

amanti e curiosi di novita non manchera di che largamente sod-

disfarsi nella maniera, novissima per avventura e inaspettata, onde

il fatto potra compiersi. Che se, per vaghezza di cose nuove, essi

volessero ad ogni costo vedere il Papato senza Signoria temporale,

anche in tal caso la loro legge storica si troverebbe delusa, ed

eglino costretti a dare nel vecchio
; perocche quella condizione del

Papato non sarebbe altrimenti novita, ma un semplice ritorno al

passato, cioe ai primi tempi della Chiesa.

Ma la piu seria e gagliarda ragione, per cui 1'Autore finqui

lodato crede a dirittura fallace la nostra induzione, ei la trae da

un altro ekmento, del quale, dic'egli, da noi non si tien conto, e

che nondimeno piu di tutti dee concorrere allo svolgimento dei fatti.

Quest' elemento e la straordinaria potenza che ha oggidi il male,

impersonate nella Rivoluzione; la quale potenza, siccome non ebbe

mai la pari nei secoli passati, cosi vano riesce ed illusorio lo spe-

rare dalle passate vittorie che ella sara vinta anche oggidi. Se voi,

die' egli, pel caso presente non mi trovate nella successione dei se-

coli omogenei al nostro, un periodo di ami, nd quale le forze del
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male (che in atto oggi e e si chiama, rivoluzione) furono ncH'am-

piezza cosl vo.ste e nella intensita cosl prepotent*!,, come sono ?iel

nostro, voi non avete ncssun diritto d
1

inferire che ora debba csser*,

come fu altra volta.

Ora, a disarmar questo Achille, che ha non una sola ma molte

parti vulnerabili, parecchie osservazioni noi potremmo qui muo-

vere. Potremmo dire che 1' argomento prova troppo, e che dimo-

strerebhe falJace oggidl anche 1'induzione storica del Bossuet, poco

innanzi lodata, come per ogni tempo sicura. Potremmo notare che

il piu e il meno nrgli elementi e nei fatti da cui si trae 1' indu-

zione, non cangiano di questa la natura e la forza, qualora la dif-

ferenza dei casi non sia cosi enorme, che tolga fra loro ogni ragion

di comparazione; la qual enormita nel caso presente e ben lungi

dall'essere dimostrata o dimostrabile. Potremmo aggiungere, die

la prepotenza odierna del male vien qui per avventura esagerata :

facile essendo e volgare illusione 1' ingrandire oHre il vero i mali

che si sperimentano presenti, e riputar piu felici o meno tristi le

condizioni dei tempi che furono. Nei quali tempi nondimeno, senza

uscire dei secoli omagenei al nostro (sotto la qual vaga ed elastica

frase possiam credere comprendersi i tempi da Garlomagno in qua)

non mancano periodi, durante i quali, chi bin si interni a consi-

derarli, le furze del male si troverebbero nientemeno spaventosf%

e le ccndizioni della Chiesa, del Papato e dello Stato pontifido

nientemeno disastrose e in apparenza disperate, di quello die ap-

paiano oggidi anche ai piu sfiduciati. Basti ricordare gli orrori del

se^olo X, e le tempeste contro cui per mezzo secolo ebbero a lot-

tare Gregorio VTI e i suoi successori, e piu vicine a noi, quelle

che scatenaronsi contro Pio VI e Pio VII. Ne mancarono anche

allora majinconiche Gassandre, le quali ululando disperati guai,

annunciassero giunta 1'estrema rovina. Come, all'appressarsi del-

1' anno Mille, da molti si teneva per imminente il finimondo, cosi

ai tempi di Napoleone I, v' ebbe chi nella persona e nel nome di

lui vide indubitato 1'Anticristo: se non che, a differenza della Cas-

sandra troiana, cotesti profeti della disperazione si trovarono poi

dal falto smentiti.

Ma, lasdando in disparte queste ed altre ragioni, noi ci ferme-

remo sol ad una considerazione, la quale al tempo stesso ci giovera
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a far meglio intendere 1'indole e il valore tutto speriale dell'in-

duzione storica die abbiam per le mani.

Primieramente, egli e certo che, qualunque sia oggidi la forza

del male e la potenza del nemici della Chiesa, e fosse ella anche

a cento e mille doppii maggiore, Iddio pw ad un tratto conqui-

dcrla: puo, senza far miracoli, senza inceppare per nulla il libero

arbitrio degli uomini, e pur servendosi del braccio stesso di quei

nemici, guidare il corso delle cose umane per modo, che la Chiesa

ritorni in brev'ora in istato di pace e liberta, e il Papa in possesso

de'suoi temporal! dominii. Di c o tra not crcdenti (son parole del-

1'illustre Autore sopraccitato) n<>n pud cadere ombra di dubbio. D'o

potrebbe fare con somma fodlita do che pemano gli speranzosi ;

ed aggiungo anzi che potrebbe farlo fare da quei medesimi che

mmo il vorrebbero, come altre volte ha fatto.

Ci6 posto, tutta la quistione si riduce a sapere, se Dio il voglia

fare; se quei che gia le tante volte egli fece per lo passato, gli

piaccia di novamente farlo al presente e in avvenire. Della qua!

volonta quando noi avessimo certezza, o almeno una saggia pro

babilita, tutte le ragioni e difficolta che dalle condizioni odierne

della Chiesa e del mondo possono trarsi, cadrebbero interamenti

nel primo caso, e nel secondo perderebbcro almeno t?nto di furza r

quanto a quella probabilita venisse attribuito di valore. Or quanto

a certezza, noi confessiamo non aversene nessuna; e sappiam bene

che il Non praevalebunt e le altre promesse esplicite d'iritiefetti-

bilita, fatte da Dio alia Chiesa, rigusrdano direttamente la sua vita

epotesta spirituale; ne si estondono alia sua potenza e prosperita

temporale, se non per via implicita e indiretta, cioe in quanto il

temporale sia necessario o utile all'attuazione dello spirituale, nel

grado e nel modo da Dio voluto. Ma ci restano gli argomenti di

'probabilita, cioe varii in'lizii, dai quali noi possiamo, in virtu di

quei che nelle promesse tcste nominate si trova implicito, e di

quello che la storia gia ci mostra adempiutosi ne'secoli trasrorsi,

cor<geMurare con verisimiglianza il disegno di Dio, anrhe per un

vicino avvenire. Or questi indizii, noi diciamo, al quesito proposto,

se Iddio voglia anche oggidi ristabilita la Chiesa nella sua temporale

potenza, rispondono tutti che si; quanttmque d'altra parte gridino

ad alta voce che no le paurose condizioni, in cui prcsentemente
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si trova la Chiesa medesima e coloro che in esse sole tengon fiso

lo sguardo alterrito.

Le ragioni infatti del disegno provvidenziale riguardo alia civil

Monarchia de'Papi, le quali splendono cosi luminose e cospicue

nella storia de' secoli passati, non mostrano aver perduto nulla di

vigore e di evidenza nei giorni presenti. Noi qui non ridiremo i

modi meravigliosi, con cui venne questo disegno svolgendosi nel

corso dei tempi ;
le vie per le quali Iddio apparecchio, con lungo

intreccio di eventi, a' suoi Vicarii in terra il regio trono di Roma,
ritolto ai Cesari e negato ai Barbari; come su questo trono li

colloco monarchi anch'essi indipendenti, dopoche alia grande unita

del mondo romano, disciolta dalle invasioni barbariche, fu sotten-

trata la nuova Europa, divisa e frastagliata in cento Regni e Stati

autonomi
;
e come poi sul medesimo trono li mantenne, in mezzo

a tutte le tempeste e rivoluzioni delle eta seguenti, con si manifesto

e continuo intervento della sua potenza, che i nemici stessi del

Papato ne rimasero sbalorditi, e tutti i saggi in questo gran fatto,

siccome umanamente inesplicabile e non avente nella storia delle

monarchic mondane altro riscontro, riconobbero per indubitabile

un'operazione specialissima del dito di Dio. Bensi ci giova qui

ricordare lo scopo, a cui dee credersi che la divina Provvidenza

costantemente con ci6 mirasse. E questo scopo qual fu? Quello

evidentemente di agevolare ai Papi, Vicarii di Cristo e Capi visibili

della sua Ghiesa immortale, 1'adempimento della sublime missione

loro affidata. In altri termini, la Sovranita temporale fu loro data

e mantenuta da Dio, affinche essi potessero, con piena indipendenza

e libertk, e quindi con maggiore sicurezza, dignita ed efficacia,

eseroitare in mezzo al mondo, quale dai secoli di mezzo in qua si

trova politicamente costituito, il loro universale Apostolato. Lo

Stato romano fu create in servizio della Ghiesa Romana, Capo di

tutte le chiese
;
e il diadema di Re fu aggiunto alia tiara del Papa,

non per mero lustro, ma come salvaguardia dell' indipendenza so-

vrana, al Papa necessaria. Gi6 risulta manifestissimo dalla natura

slessa delle cose, ed e confermato dal sentimento unanime dei

Papi stessi, che mille volte a gran voce tal verita proclamarono,

e sopra essa fondaron sempre, da Stefano II a Pio IX, 1'inaliena-

bilita e Fimprescrivibilita dei loro regii diritti, siccome patrimonio
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della Chiesa, ed i loro richiami e le proteste e le scomuniche

contro gl'invasori del diritti medesimi.

Or bene, dovrassi egli dire che questo scopo oggidi non abbia

piu ragion d'essere? che 1'indipendenza politica non sia piu

necessaria, nell'Europa odierna, al Capo della Ghiesa? Dovrassi

credere che il disegno provvidenziale, proseguito da Dio con tanto

amore, per dir cosi, riguardo allo Stato pontificio per si lunga

serie di secoli, sia all'improvviso venuto meno, e cangiatosi in

tutt'altro? E le recenti mutazioni avvenute in Italia porgono esse

ragion sufficiente, anzi perentoria, di credere a tal cangiamento ?

E le condizioni sociali del mondo e della Ghiesa in mezzo al

mondo, sono elleno da pochi anni in qua trasmutate in guisa che

rendan probabile una mutazione neU'economia divina, riguardo

al temporale ed esteriore governo della Gfiiesa medesima; e pro-

babile cotanto, che debba riputarsi illusoria ed insensata la spe-

ranza di una ristorazione del Poter temporale, simile alle tante

che gia ebbero luogo?

A tutte queste domande il buon senso risponde che no : e di no

risponde parimenteil senso comunedell'universalita dei cattolici,

con alia lor testa i Vescovi e il Sommo Pontefice che, dal principio

della presente persecuzione fino ad oggi, mai non hanno cessato di

manifestare e nutrire questa speranza, aspettando frattanto con

fede longanime gli avvenimenti e a norma di lei governando la

propria condotta: la qual condotta chi si arrogasse di condannare

come improvvida, badi che col ferire tropp'alto non gli avvenga

di ferire per ci6 stesso in vano, e non renga anzi a ferire e

condannar se stesso.

Quello pertanto che, nel 1860, il Cardinal Wiseman franca -

mente asseverava (Pastorale tiel 25 marzo): non apparire, cioe,

nelle condizioni odierne della societa e della Ghiesa, verun indizio

che sian venute meno, anzi ogni cosa dimostrare che durano

tuttora gagliarde quelle altissime ragioni di provvidenza, per cui

Iddio nell'ottavo secolo confer! ai Papi la Sovranita temporale e

poscia per undid secoli la mantenne: quel medesimo, crediamo

che possa ripetersi nel 1877 con ugual verita, e con sicurezza

eguale d'avere oggidi, come allora, 1'assenso e il plauso di tutti

i saggi. E le dichiarazioni solennissime, con cui ripetutamente
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il So:imo Pontefice Pio IX, e con esso lui tutto 1'Episcopato

cattulico, air'ermarono la necessita del Poter temporale deila

Santa Sede, per la libera e tranquilla amministrazione dello spi-

rituale; forserhe in quest! di hanno perduto punto dell'autorita

e forza che avoano poclii anni addietro? E d'altro lato e egli

credibiie che Iddio abbia voluto che nella sua Chiesa si procla-

masse cosi alto cotesta morale necessita del temporale, la vigilia

appunto, per dir cosi, del giorno in cui egli, col permettere ai

nemici della Chiesa di spog'iarla definitivatnente di tutti i suoi

Stati, avrebbe, al veder di certi prufeti, decretato 1' aboliziune

perpetua delle sue temporalita? Tutt'al cuntrario, a noi sembra

die, siccome queste manifestazioni della CattoUcita, e quelle so-

prattutto de'suoi Pastori, in favore della Sovranitu territoriale

de'Papi, son da attribuirsi ad una speciale ispirazione di Dio, il

quale asslste e governa la sua Chiesa, anche nel pratico indirizzo

della sua vita esteriure; cosi elle siano un indicio fortissimo

della volonta di Dio, riguardo al futuro ristoramento della Sovranita

medesima.

Poiche dunque dall'un lato niun segno si mostra, niun argo-

mento bastevole, che 1'idea divina, quanto al Principato civile delia

Santa Sede, siasi mutata; e d'altra parte si hanno segni e ragioni

gravissime per credere che essa duri inalterata; noi possiam con-

chiudere che 1'induzione sturica, da noi fondata sopra i fatti, nei

quaii quell'idea ci si e cosi splendidamente manifestata, mantenga

intiero il suo natural valore; ne punto basti ad infermarlo lo spet-

tacolo, per quanto si voglia spaventoso, delle forze del male ac-

campate oggidi contro la Chiesa di Cristo. Gome adunque per lo

passato, cosi possiam credere che anche per 1* avvenire, alle spo-

gliazioni e battaglie dalla Santa Sede soffejrte sian per succedere

le restituzioni e le vittorie; e che la presente tempesta non sia

gia, come qualcuno teme e pronostica, un nuovo e dur^cole assdto

di cose, uno stato di guerra permanente da non cessart prinia del

giwiio novissimo; ma piuttusto un uragauo passeggero a cui,

come a tanti altri, debban succedere, secondo la speranza ed espet-

tazione comune dei cattolici, nuovi periodi di bonaccia e di pace.

La gran legge storica, che nei secoli passati veggiamo da Dio co-

stantemente serbata, con sapiente e amorosa provvidenza, verso
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la sua Chiesa militaute in terra: di aiternare cioe per lei le guerre

e le paoi, le persecuziuni e i trionfi, le avversitk e le prosperity;

alliuohe ne le prime soverchiamente la abbattano, ne le seconde

giungano a snervarla; questa legge, diciaino, 6 probabilissimo

ch'ei sia per serbarla anohe nel presente e nei futuri secoli. E

quindi e lecitissirno sperare, die siccome per lo passato egli esaudi

gia tante volte la preghiera clie la Ghiesa stessa continuameiite

gli fa, ut secura tibi svrviat libertate; cosi sia per esaudirJa anche

quinci innanzi, concedendole, dopo le proeelle, respiri di pace e di

liberta sicura; e percio ridonandole quella temporal Signoria die

gia ei le diecle, siccome guareutigia appunto e presidio efficacissimo

di tal liberta.

Allora solo a queste probability e speranze dovremmo rinunciare,

quando colla odierna Rivoluzione italiana avesse a credersi comin-

ciata la persecuzione k'nale, a cui la Chiesa soggiacerk nei tempi

estremi del mondo. Imperocrhe, in quella persecuzione, che sara

la piu spaventosa ed immane di tutte, non esitiamo punto ad ara-

meltere, che i Papi, spogliati definitivamente d' ogni potenza e

Signoria temporale, torneranno alle catacombe, alle career! e ai

martirii dei primi secoli; e Roma, compiuti omai i suoi sacri de-

stini, sara abbandonata in preda agli empii, e trasformata in Ba-

bilonia orrenda, per venir quindi a breve spazio avvolta in tolal

distruzione. Ma quei tempi novissimi sono ancora lontani
;
e i segni

profetati, come forieri della finale catastrofe, abbisognano ancora

per avventura di parecchi secoli, prima di venir pienamente av-

verati. Durante lo spazio pertanto piii o men lungo, che deefram-

mezzarsi tra 1'eta nostra e il finimondo, la Ghiesa di Dio, conti-

nuando la sua gran missione sopra la terra, abbiam ogni ragion

di credere che continuera altre>i, senza notabil cangiaraento, il

tenore consueto della sua vita militante, avvicendata cioe perpe-

tuamente di battaglie e di vittorie; e che i destini di Roma e

dello Stato di cui Roma e natural regina, destini cosi strettamente

avvinti a quelli della Chiesa e del Papato, proseguiranno a svol-

gersi a mano a mano secondo quel disegno medesimo, che gia

vedemmo scolpito, a cosi profondi e luminosi tratti, dal dito divino

nella storia dei secoli passati.
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RAGGONTO CONTEMPORANEO

XLVII.

TEOLOGIA NEGRA

Lo sparire subitaneo di Olombo non dest6 ombra veruna di ap-

prensione in cuore alle gemelle: sentivano, e quasi vedevano cogli

occhi che niun pericolo si nascondeva nella pacifica villeggiatura

della regina; e che la dabbene donna altro non desiderava se non

godere a lungo la conversazione delle bianche, e risolveasi in brodo

di succiole pensando che queste, viaggiando in lontanissime terre,

racconterebbero poi al mondo la grandezza della illustre midichi

di Boussa, 1'ampiezza delle sue possession], e quale in queste fio-

risse varieta di coltivazioni, dovizia di prodotti, copia di schiavi e di

armenti. Maallaregina restava un'altra recondita gloria da ma-

nifestare, ed era la protezione ond'ella difendeva la religione del

paese, contro la invasione dell'islamismo: di questa ella forte si

teneva, sebbene in paese non ne facesse scalpore. Infatti le donne

idolatre solevano cogliere il destro che la midichi tornasse nelle sue

terre per quivi adunarsi a celebrare i loro misteri sotto 1' ombra di

lei, in un bosco sacro che anch' esso facea parte delle reali tenute.

Gia si era giunti, tra il passeggiare e cianciare, presso all'orlo

della selva; e vi si udia per entfo un vociare vario di persone

parlanti e strillanti, rotto da concitati tonfi di tamburo. Alice e

Linda, mosse da vaghezza.di sapere il perche di cotali vociferazioni,

volgevano il passo a quella parte. Se non che in breve talmente

imperversava lo strepito nella foresta, che Linda disse alia sorella:

Non ci entriamo: chi sa che diavoleto cova la dentro. La re-

gina stessa sembrava cola accompagnarle a malincuore, e veggen-
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dole ristare mostr6 di approvare il loro ritegno. fi meglio non

entrarvi, disse essa: piuttosto prendiamo svago alia campagna, e

tra poco vedrcte la processione.
- Ma che gente e quella che mena tanto chiasso ?

E' sono le donne di Boussa che attendono al sacrificio.

- Che cosa sacrificano? ripiglio Alice.

- Che ne so io? risposela regina; forse un gatto, un montone,

una capra nera...

- E non mai un fanciullo, o uno schiavo? interruppe Linda.

Non raai, rispose la regina con orrore. Gotesto 1' usano altre

tribu, e specialraente quelle delle spiagge presso la grande acqua

(il mare}, ma noi da qualche tempo in qua non sacrifichiamo piu

altro che animali.

E a chi li sacrificate voi?

La midichi non rispose ;
mando invece per una sua giovanetta

figliuola che era sacerdotessa, e dissele che dovesse raccontare alle

bianche i piu segreti arcani della religione, e le pratiche ond' esse

onoravano gl' iddii della patria, ad onta dei marabutti maomettani.

La povera sacerdotessa non sapea troppo da che parte rifarsi per

esplicare teoreticamente la sua teologia: ma Linda, che ormai sa-

peva farsi intendere senza necessita d' interprete, si fece ad aiu-

tarla. dimmi un poco, tutti cotesti feticci ch'io vidi nelle

capanne e sulle persone, perch6 gli adorate voi?

-
Perche, rispose la negra principessa, essi ci difendano dalle

disgrazie.

Ma come potete sperare soccorso, dimando Linda, da un pezzo

di canna, da un osso, da una radice secca?

Ecco ci6 che ignorano i bianchi, disse con vanitoso atto la

negra: ma noi sappiamo che nel feticcio yi e lo spirito.

fe buono o cattivo cotesto spirito ?

Avvene degli uni e degli altri. Ve n'ha di quelli che guari-

scono dalle malattie, e di quelli che mangiano lo spirito dei negri

e li fanno morire.

Tu quali adori, i buoni o i tristi ?

Tutti: i buoni affinche ci proteggano, i tristi, affinohe" non ci

maltrattino.
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E sai tu, disse Linda, quale sia la propria dimora di cotosti

spirit!? Stanno essi in cielo, o in terra, o sotterra?

- Che ne so io? rispose con semplicita la principessa. lo credo

ve n'abbia un po'per tutto. Vedi, per esempio il Niger ha il suo

spirito, e il re va spesso a consultarlo.

Ma non credi tu, che vi sia uno Spirito supremo, padrone

di tutto il mondo e di quanto vi e in esso?

Alia quale dimanda la giovine sacerdotessa, tutta lieta che anche

i bianchi concordassero coi negri in questo granmistero, s'inchino

e disse: Anche noi negri lo sappiamo, che vi e un Dio, e la sua

capanna e lassu (addito il cielo).

- Or perche non Tinvocate?

- Non lo invocLiamo, perciocche egli e tropp'alto, e non ci

potrebbe ascoltare.

E pure noi biancLi lo invochiamo, osservo Linda.

Bene star i bianclii sono i prediletti di Dio: per noi negri

basta raccomandarci ai piccoli feticci.

- E mal fate, perciocche vi most-rate ingrati al Creatore del

cielo e della terra, al padre universale degli uomini bianchi e degli

uomini neri. Lo sapcte cbe questo grande e sovrano Signore puo

castigarvi ?

Si certo, sappiamo ch' egli e grande e bello, e puo farci tutto

il bene e tutto il male che vuole.

In questo mondo o nell'altro? in questa vita o dopo questa

vita ?

Dappertutto e sempre.
-
Dunque, ne conchiuse Linda, tu sai che dopo morte 1'anima

soprawive ?

- Che dubbio? In molti paesi percio si sacrificano le donne e

i servi sulla tomba dei principi, e prima di uceiderli si danno loro

le commissioni da recare al morto.

Dimmi la verita, o sacerdotessa, cotesto si pratica anche qui?
- Si praticava un tempo... ma ora non si fa piu, se non rara-

mente e in segreto; perche i mallam maomettani si oppongono alle

nostre costumanze antiche.

Meno male! si volse qui Linda alia sorella: tra tante infamie
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oncle i maomettani appcstano il mondo, anche qualcosa di buono

10 fanno, ro'lo screditare i sacrifi/Ji umani. per dir meglio, anrhe

da loro, scbbene sieno la peste permariente dell' Asia c dell'Africa,

11 Si.-rnnre sa ricavare qualche bene. Ma quanto male fanno! dove

clie entra rislamismo, gli uomini s'indiavolano per rnodo nel male

che non c'e piii verso di seminare un buon pensiero nei loro cuore:

laddove quest! povcri negri accoglierebbero benissimo la buona

H.iVella di Gristo. Gia lianno tra loro tradizioni prrsso die rristiane.

Interroghiamo la sacerdotessa sull'altre parti del suo catechismo.

- Dimmi, sacerdotessa, prosegui Linda parlando col la negra,

e die si fa poi nellaltra vita? o che tutti d debbono star bene,

ovvero d sara dilFerenza tra i buoni e i cattivi ?

- Troppa differenza correra : nella vita futura Iddio ricompen-

sera i negri buoni al pari dei biancbi, e puuira severamente i

malvagi...

- Citi sono i malvagi ?

-
Gua, quelli che rubano la roba altrui, che oltraggiano i ge-

nitori, che percuotono Ic mogli, che uccidono il viandante da diel.ro

la siepe, e va discorrendo.

E dove staranno cotesti malvagi ?

- Nel paese pm brutto del mondo, in una terra aridissima e

senz'alberi, ov'e tutto pieno di serpenti edi tigri, e non v'e altro

da mangiare die erbe velenose.

E dei negri buoni, dimando ancora Linda, che ne fara il gran

Padrone del mondo.

-
questi poi, rispose tutta giubilando in viso la sacerdotessa,

godranno una terra feconda d'ignami e di manioca e di tutti i frutti

deliziosi agli occhi e alia bocca. Le donne avranno la mariti gio-

vani, scrvi fedeli, figliuoli amorosi, e sara il piu dolce e lieto vi-

vere che mai.

- Tu sai presso a poco, continue Linda, come finiranno gli

uomini; ma sai tu egualmente come li sono cominciati? Chi ha

creato gli uomini bianchi e gli uomini neri, lo sai?

- si certo: gli abitanti di Boussa e gli uomini del mondo

tutto vengono dal primo uomo Adam e dalla prima donna Aminatu...

- Tu di'che il primo uomo e?...
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Adam, dico e la sua moglie Aminatu.

Le due sorelle non poterono non ammirare questa singolare tra-

dizione dei negri borguesi ;
e seppero dipoi che essa era comune

ad altri paesi delFHaoussa. Intanto Linda continue piu che mai de

siderosa di conoscere a fondo la religione del luogo : E chi da

principio pose al mondo Adam ed Aminatu?

Li cre6 Iddio, rispose la negra senza esitare.

A queste parole cosi cristiane, Linda si rivolse trionfante di

gioia alia sorella: Ecco, dicendole, come la verita e naturale

all'uomo! Anche Mohammed e altri selvaggi, interrogati sulle lora

credenze, sottosopra convengono in queste idee... Avranno la mente

ingombra da cento e mille stupidissime superstizioni, ma certe

massime fondamentali della religione e della morale Iddio le fa

brillare a ciascun uomo che nasce al mondo.

In fondo in fondo, osservo Alice, questi selvaggi ne sanno

ancora piu che certi nostri professori delle universita.

Certo, aggiunse Linda; costoro seguendo il semplice buon-

sensaccio non dicono corbellerie cosi badiali come i nostri Darwin,

e Tyndall, e Huxley, e compagnia bella. E sono persuasa che questi

bestioni del bosco sono assai piu vicini al reame del cielo, che non

tanti nostri maravigliosi dottori, che dopo ricevuta la luce della

rivelazione, ricascano volontariamente in una cecita peggio che

brutale. I negri almeno non rigettano da se 1'influsso della divina

redenzione.

- Credi tu, dimando Alice, che questi brandelli di verita ba-

stino a salvarli ?

Nol credo io, no; ma ben mi ricordo sempre cio che ci ri-

peteva il nostro catechista in collegio, che l'influsso del Sangue

divino si dilfonde indistintamente sopra ogni uomo, b ianco o nero

che sia, turco od ebreo, civile o selvaggio; e si dilFonde per via di

luce interna e di soccorsi a rettamente operare; e chi di cotali

aiuti si giova secondo che gli detta la coscienza, non fallirk Iddio di

fargli risplendere con pienezza la verita, e metterlo sulla strada

della salute eterna, eziandio, se occorresse, con un prodigio.
-

Mentre le pie fanciulle cosi filosofavano e teologavano rammen-
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tando il catechismo, e venivano esponendo alia reina e alia prin-

cipessa sua figlia la fede cristiana incomparabilmentepiii pura cbe

la tradizione negra, e sforzavansi di esortarle ad onorare il Dio

del cielo, che troppo bene conoscevano, colla purezza della vita
;

ed ecco loro si appresentava uno spettacolo esecrando. Le donne

pagane terminavano allora allora i riti diabolici del sacrificio, e si

slanciavano fuori del bosco piii simiglianti a bestie silvestri che a

creature umane. L' orgia, 1'orgia propriamente delta, il tripudio

ferino e sciolto d' ogni freno di pudore, fu serapre atto di culto

prediletto al diavolo; e noi la incontriamo negli anticbi misteri di

Eleusi, nelle religioni di Gibele e di Bacco, la troviamo nella Roma

pagana, la rivediamo nei camisardi, e nei giansenisti, e nei prote-

stanti metodisti di ieri e di oggi. Presso i negri 1'orgia e spessis-

simo festa religiosa.

Le antistite negre adunque sbucavano dal luco, seguite dalla

plebe donnesca (giaccbe gli uomini ne erano esclusi), e venivano

agitando freneticamente certe frasche d'una pianta sacra, e levan-

dole in alto quanto piii potevano. Non camminavano veramente,

ma balzavano saltelloni, in atti scomposti e pazzi, scarmigliate

il crine, scompannate nei vestimenti, tragittando le braccia e di-

menandosi con tu'tto il corpo come serpenti rizzati sulle loro spire.

Pure a poco a poco 1'oscena assemblea si ricompose tanto quanto,

accerchiando una della banda, che dovea essere la gran capora-

lessa e regolatrice della tregenda. Le porsero una coppa di liquore

incantato
;
beuto il quale, se prima ella parea delirante, ora parve

ebbra ed energumena ;
e non potendosi piu reggere sulla persona,

ruzzo!6 nella polvere e nei fango, e vi si convolse a suo grande

agio come il verme si azzica neH'acquitrino.

Allora le furie compagne la raccolsero pietosamente, e una di

esse, un donnone tarchiato e forte, la sollevo in alto, recandolasi

in capo in guisa che sul capo la donna briaca appoggiasse il ventre,

e intanto due altre ne reggessero le braccia, e due i piedi. Gosi

levata in alto la gran sacerdotessa, e portata innanzi alle altre

donne, si avvio la comitiva, a due a due in processione. Una tam-

Iwrella scordata e una specie di flauto a urli interrotti battevano



64 LE GEHELLE AFRICANS XLVH. TEOIOGIA NEGJU

la marciata
;
a certi punti tutte facevan sosta, e tutte d' accordo

metteano strida lugubri ed ululati d' un tuono cosi sinistro, che

non ulula piu sinistramente la iena sui sepolcri.

Alice e Linda, costrette il cuore di cupo terrore si stringevano

I'una all'altra, con tutto il cuore desiderando che la tregenda ter-

rainasse prestamente. Ma invano, perche, invece di allontanarsi,

la processione si rivolgeva in se stessa, descrivendo Taggirarsi di

un serpente; e ogni volta che la sacerdotessa nei giri e rigiri ve-

niva a passare dinanzi alle bianche e alia regina, in segno di distin-

guerle e di onorarle, gittava loro un lungo sguardo come se affa-

scinare le volesse, e stralunava gli occhi, e tremava tutta traendo

guai a guisa d'animaposseduta dal demonio. E che alciin mal de-

raonio governasse quello striazzo, confessavanlo le sacerdotesse e

1'affermava la midichi, col dire che gii spiriti de'feticci erano quelli

che parlavano ed operavano in .persona delle loro ancelle.

Tnfine la midichi mando avvertire 1'arcidiavola presidente, che

ella bramava di essere benedetta. La processione si mosse subita-

mente verso la regina, con gran rinforzo di tamburi e di flauti
;
e

venne a deporre in terra dinanzi a lei la sacerdotessa. Allora la

reina si inchino profondamente ;
e quella le prese il braccio sini-

stro e lo torse con violenza, le diede una spinta, e poscia applica-

tele ambe le mani sulle spalle, mormoro una formola di benedi-

zione da niuno intesa, forse neppure intelligibile a chi la proferiva.

II feticcio ha parlato per bocca della sua serva ! sclamarono

gli astanti; non e la donna che parla, e il feticcio!

E ciascuno correva a farsi benedire come la regina. Le fanciulle

bianche naturalmente non si fecero ne in qua ne in la, ne mostra-

rono punto vaghezza della orribile benedizione. La pitonessa per

dispetto loro fece una smorfia, squarciando la boccaccia insino agli

orecchi. Alle gentili fanciulle cristiane parea ogni momento mil-

1' anni di uscire di quel diavoleto, e ottenere licenza dalla regina

di tornarsi alia loro capanna. Aveano veduto piu che non brama-

vano vedere 1' imbestiamento dell'umana specie, traviata della ti-

rannia e della superstizione.
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E pure, andava ripetendo Alice alia sorella mentre quella

diavolessa benediceva le principesse, e pure parmi certo, chequeste

disgraziate creature non sarebbero po'poi il diavolo, se si trovasse

modo di educarle alia cristiana.

Che dubbio? rispondeva Linda; tante e tante negre vivono

come angiolette nelle missioni cattoliche; vi ha religiose negre a

Zanzibar, al Cairo, e in tanti altri luoghi, che nulla perdono al

confronto colle suore nostre di Europa. Chi sa? queste briiFalde

che guazzano nella corruzione diabolica, un poco catechizzate an-

drebbero tutte compunte alia santa Gomunione... E noi, o Alice mia?

noi, se fossimo educate come loro, forse saremmo peggio di loro ;

saremmo come le donne babilonesi, come le sibaritiche, come le

greche e le romane... Ah, veramente Iddio tra le nostre sciagure

ci fa toccare con mano che non siamo noi le piu infelici : che tesoro

possedere il battesimo e la fede del nostro battesimo !

Sia benedetto Iddio ! disse Alice. lo ne lo ringrazio di vero

cuore :... ma che vuoi? nel levare il mio cuore a Dio spesso ogn'altra

idea mi scompare, e non so piu altro fare che gemere supplicando

a Dio che abbia pieta di noi... Ah, quanto pregherei io piu volen-

tieri questa sera, se ci arrivasse uno scaccolo di carta da Lagos,

nel quale ci fosse un raggio di luce !

In queste parole ritornava Olombo dalla citta. La regina si la-

scio da lui indurre ad accommiatare le fanciulle bianche, e si

mostro alFettuosa con loro oltre ogni dire. Per parte loro Alice e

Linda desideravano di trovarsi sole con Olombo, e interrogarlo

della ragionedella sua momentanea scomparsa. Olombo, come prima

pote parlare liberamente a]le sue padrone, tutto lieto disse loro :

G' e del nuovo e del buono.

-Che? lettere da Lagos? dimandarono ad un tempo le due

sorelle.

Lettere si e no : non ci sono ancora, ma sono in viaggio,

sono vicine.
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come lo sai?

II signor Bandeira, rispose Olorabo, mi spedisce apposta un

corriere per avvisarmi 1' arrive d'una carovana con lettere di Lagos.

Ecco il biglietto che esso mi manda.

La vista di questo brandello di carta manoscritta fece nelle in-

felici prigioniere 1'effetto che una stella al naufrago in alto mare.

Pareva loro di risentirsi novamente in seno alia civilta europea, e

poco meno di vedere gli amici loro stendere la mano. II biglietto

era semplicissimo: e pure le fanciulle lo lessero e rilessero cento

volte. Diceva: Signor Olombo. Ricevo dalla signora Elisabetta

Clary e dai signori Vernet di Lagos un plico di lettere, con ordine

di farle pervenire alle signorine Clary, e di non guardarla ne in

died ne in venti sterline, pure di assicurarne il recapito, perche

vi si Iratta di alFari rilevantissimi. lo adunque piuttosto che affi-

darlo a un semplice corriere, lo .raccomando alia mia carovana, la

quale a giorni si rendera a Boussa, nel suo viaggio ordinario di

Soccoto. Fa di attenderla. Con essa ti giungeranno pure, varie balle

di provvigioni per le signorine. Le mandano i signori di Lagos.

Quanto a me, vi aggiungo i miei rispettosi ossequii. Bandeira. n

Chi puo ridire tutte le secrete esultanze, tutte le lusinghe ri-

denti, tutti i sogni di felicita vicina, germinati sotto 1' influsso di

queste poche parole ? Librate sulle ali della fervida immaginazione

Alice e Linda gia avevano rammezzata la via alia carovana che

viaggiava alia loro volta, gia ne avevan ricevute le lettere, e dis-

suggellate e lette, e ne cominentavano il contenuto, inventando a

gara tutte le varie maniere di soccorso possibili e impossibili, di

cui si parlava in quelle lettere non peranche arrivate. Gosi deli-

ziosamente pascendo la fantasia giunsero alia capanna.

Qui il lieto orizzonte della giornata comincio ad abbuiarsi e

minacciare un tempestoso tramonto. Mohammed tornava allora dal

bazar per fare allibrare le partite de'suoi negozii, e vedendo Olombo

gli dimando: Tu, che sei del paese, che di'tu di questa novita?

Di quale?

Non osservasti tu, disse Mohammed, che tutto quest' oggi

non e comparso al bazar un solo musulmano, e degli ajtri pochi o

punti, tu che ci pronostichi?

lo? nulla: sono stato tutt'oggi nelle tenute della midichi,
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e noii ho posto mente a chi va e a chi viene nel campo... Ad ogni

modo, se fosse vero do che tu di', e'sarebbe da pensarvi.

lo non mi ci raccapezzo... Se sapessi meglio la lingua del

paese, andrei a dare una volta per la citta: mi dice un cuore che

gatta ci cova.

Olombo, che ottimamente conosceva le condizioni del luogo e

delle persone, non Iasci6 cadere a vuoto le riflessioni non puuto

soiocche di Mohammed; e disse riciso: lo non andro a riposare

questa notte prima di avere appurata la cagione di cotesto, e toc-

cato colle mie mani il fermo dell'avvenuto. leriil re c il popolo ci

portavano in palraa di mano, ora questo improvviso allontanarsi

ogni uomo da noi deve avere il suo motivo... Siamo tra certa gente

che puo un giorno opprimerci di cortesie, e il dimani cercarci a

morte, annegarci nel Niger, eimpiccarci o impalarci a gala. Basta,

io vado, e torno.

Disse, ed usci della capanna. Ne peno molto, come uomo infram-

mettente ch'egli era, a scoprire terreno. I mallam di Boussa erano

entrati in gelosia delle gemetle, perche esse non aveano fatto cenno

di onorare il Profeta. Ad Olombo stesso accadde di udire un dia-

logo, assai minaccioso. II capo dei marabutti vedutolo mescolarsi

risolutamente tra i capannelli dei negri, gli and6 incontro e gli

dimando senza preamboli: Nella carovana di Mohammed avvi

molti cafiri (infedeli)'! Olombo non dissimulo che il piu dei

negri venuti collo sceicco delle regioni dello Zambeso erano cafiri,

buona gente del resto e da non temerne olFesa. Ma cotesto non pia-

cque al marabutto, che portava titolo di El Hadgi, per avere

in sua gioventu pellegrinato alia Mecca, ed era un fanatico nu-

mero uno.

- E le bianche? chiese egli aggrottando le ciglia.

Le bianche sono cristiane.

Cristiane? Che Dio le confonda! Perche lo sceicco non le

costringe a farsi musulmane?

Perch6 le vuol vendere; e poco gl'importa di venderle mu-

sulmane o infedeli.

Di che tribu sono esse? Dimando ancora il marabutto.

Della tribu inglese, rispose Olombo, tribu numerosa, ricca

e potente, sebbene tutta composta di cafiri.
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Piacoia a Dio e al suo Profeta di strappare dalle mani degli

inglesi tutto il bene da essi usurpato, e restituirlo ai veraci cre-

dent! ! Piaccia a Dio e al suo Profeta di disperdere coloro che fanno

misericordia ai nemici dei fedeli.

Olombo da queste parole argoment6 che dal capo dei mallara

aveva da temere ogni peggio che costui potesse in danno della ca-

rovana e delle bianche. Ne male si apponeva. Al naturale odio

contro il nome cristiano, che sempre serpeggia 1' animo di ciascui

fedele di Maometto, si aggiungeva ora il dispetto di vedere quelle

miserabili infedeli bene accolte dal re e festeggiate dalla corte

poco zelante del corano. Per colmo di rabbia seppe le carezze ad

esse usate dalla midichi, avversa al proselitismo musulmano e

fautrice aperta della idolatria paesana. A questo piu non si tenne

1'arcifanfano arrovellato di zelo, e bandita in fretta in furia 1'as-

semblea dei mallam, e deitalibe piu caldi delle maomettane osser-

vanze, loro racconto lo scandalo avvenuto. E peggio avverra

ogni giorno, soggiunse egli. Le bianche, durante tutte le feste,

staranno a' fianchi della regina, e il popolo dovra vedere il trionfo

delle cagne infedeli... E tutto cotesto raentre il re sivanta di pro-

teggere la religione del Profeta.

Per queste e simiglianti dicerie divampo lo zelo dei fedeli si forte

e si risoluto, che al tutto giurarono di far il mal capitato lo sceicco

Mohammed e chiedere a morte le sue schiave bianche. E il gran ma-

rabutto arinfocolare gli spiriti gia volti all'olfese, prendeva a dis-

pregiare la tribu inglese a cui appartenevano le fanciulle. Ghe

credete voi poi che sieno in fondo in fondo cotesti sceicchi inglesi

che comandano sopra qualche punto delle coste africane? lo li'co-

nosco, e gli ho veduti cogli occhi miei nel mio pellegrinaggio alia

Mecca; e'sono schiavi, vilissimi schiavi, e quanto hanno il tengono

dalla degnazione del gran padiscia di Stamboul. Quando gli emiri

inglesi si presentano all'udienza, il gran sultano falli stare tre di

nelF anticamera prima di ammetterli alia sua presenza. Gia non li

lascia parlare altrimenti che colla bocca per terra, e solo per grazia

alcuna volta li fa rialzare con un calcio. L'ho veduto io! - Le

quali menzogne, non punto rare ne nuove in bocca dei maomettani

di Africa, non si contennero nella capanna ove adunavansi i maggio-

renti musulmani, ma si divulgarono rapidamente nel popolaccio.
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Aggiugnevasi altresi (sompre per istigazione dci mallam) che la

fama dclle blanche non isplendca piu cosi serena come sulla loro

prima arrivata. Dicevasi nel volgo, che di notte erano state vedute

vagolare sulle sponde paludose del Niger, in cerca di erbe male-

fiche, onde stillarne veleni, cui esse spacciavano poi sotto forma di

medicine. Infatti quanti bambini, sciacquati da esse, erano morti il

giorno medesimo. Un fanciullo, a cui esse aveano ordinato di ba-

gnarsi nel Niger, era stato abboccato subito e divorato dai cocco-

drilli : cosa che mostrava evidentemente come le bianche fossero

di balla con quei mostri
; giacche non si poteva supporre che esse

avessero ignorato cio che doveva avvenire al disgraziato giovinetto.

Altra accusa grave e manifesta contro le bianche era che una delle

cento e cento regine minori si moriva di malattia arcana, e che i

dottori del paese giudicavano nuova ed inaudita : come dunque

dubitare si poteva che le blanche non avessero ammaliata, e man-

giatone lo spirito vitale secretamente? Ed era egualmente indubi-

tato, dicevano i marabutti, che le bianche da piu giorni contrasta-

vano la pioggia, tanto desiderata in paese: e piu volte di buon

mattino quando alcuna nube gia si affacciava all' orizzonte, le

avevan sorprese in atto di soffiare contro le nubi e farle retrocedere

e dileguarsi. II che facevasi in servigio di Mohammed, che appunto

per cotesto spesava largamente queste maliarde, affinche gli faces-

sero la pioggia e il sereno secondo che tornava piu acconcio al suo

negoziare.

Non e a dire quanto malumore seminassero in paese cotali im-

posture. Nello spazio di ventiquattro ore avevano talmente fatto

breccia nella moltitudine rozza e brutale, che saria bastata uua

scintilla per destarvi una sollevazione. II peggio era che nessuno

ne dicea verbo ne fiato collo sceicco, il quale come nativo dello

Zambeso, durava fatica a farsi intendere per via di turcimanni. Per

buona fortuna di lui, Olombo era tutto 1'opposto, cioe pratico delle

cose, e parlante, e uomo ispirante fiducia, siccome nato di quella

razza mandinga, che in tutta la Nigrizia traffica e mercanteggia.

Egli appuro tutta la trama secreta che andavasi maneggiando dallo

scellerato pellegrino della Mecca, ne indago la origine, ne conobbe

gli autori, e nc misuro il pericolo. E prima d'ogn'altra cosa fu al

sceicco Mohammed
;
e accomodando la narrazione in guisa da stor-
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nare 1'odiosita dalle donzelle bianche: Ecco, diss'egli, la prova

di cio che ti vengo predicando per tutto il viaggio : i veri neraici

del mercatanti onorati sono gli arabi, e i loro mallam e raarabutti,

ed i loro discepoli che con essi sono came e ugna. Fannulloni essi,

ed usati a vivere di scrocco, sbirbonando un di dopo 1'altro a spese

degli sciocchi che loro danno a mangiare, non patiscono che uno

sceicco dabbene si avanzi colle sue Industrie; e sotto mantello di

religione caverebbero il cuore dal petto a quanti non sono arabi o

loro schiavi. lo per me dico, che qui non e aria per noi. II re e

dabben uomo, ma per non rompere in viso coi 'marabutti ci lascera

assassinare ben e meglio, protestandosi che lui non ci ha mano: la

midichi e donna, e non potra manflare a difenderci i sdldati del

marito. Dunque non istiamo piii oltre a gingillsrci, moviamoci do-

mattina, se e possibile, alia chetichella, e lasciamo i marabutti

contenti e cuculiati.

Olombo non disse a sordo: perocche Mohammed Sidi-Ber, in-

tese cotali novita, entr6 neH'avviso del suo fedel consigliere. E

siccome piu era bisogno di mano pronta che d' altro, di presente

chiamo i capi della carovana, e ordino che ultimassero i loro negozii

in guisa, che levare si potesse il campo alia dimane. Intanto egli

con Olombo e con parecchi de'maggiorenti si reco al palazzo reale,

per torre commiato. Al sultano riusci come un colpo di fulmine la

impensata risoluzione del capocarovana. Non sapeva ridursi a

perdere la gloria che gli verrebbe dal celebrare le costumanze con

intervento di due fate europee. Ma il sceicco, bene imbeccato da

Olombo, stette forte al macchione, e senza scoprire le sue ragioni

intime, addusse a pretesto che ormai ogni commercio gli era inutile,

avendo soddisfatto ogni uomo che di sue mercatanzie avesse desi-

derato. Temendo poi che al sultano non frullasse alcuna fantasia

di trattenerlo male suo grado, si lascio intendere che avendo udito

bucinarsi di alcuna torta intenzione dei mallam...

Interruppe il sultano: E'sono sempre i miei nemki !

Lo sceicco prosegui, che, intesi i loro propositi, aveva armato 3 a

sua scorta, e che male si proverebbero le lance e i fucilacci sfo-

conati di Boussa contro i guerrieri della carovana, in tutto punto

d'armi nuove e micidialissime. II re, altro non potendo di meglio,

accolse la risoluzione dello sceicco in buona parte. Solo per non
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rimanere troppo apertaraente scorbacchiato nella riputazione popo-

fare, Dnse di esigere che non si partisse altrimenti, che dopo avere

lui preso consiglio dall'oracolo del Niger. E senza piu, congedato

lo sceicco, il re si avvi6 alle sponde del fiurae, d'onde fatte le sue

cerimonie torno dicendo essere voto del Padre delle grandi acque,

che lo sceicco straniero partisse quanto prima con tutta la sua gente,

raa salutato e benedetto dal popolo in nome del Profeta.

All'udire dell'andata della carovana zambesiana i popoli si di-

videvano in due fazioni. Altri volevano che gli stranieri fossero

giudicati in piena assemblea dei mallam, e puniti dei malefizii recati

co'loro stregonecci: i mallam, gia si capisce, soffiavano in questo

fuoco. Altri invece, e molto piu numerosi, dolevansi altamente di

avere a perdere lo sperato spettacolo delle bianche, e non si peri-

tavano punto ad accusare in pubblico i discepoli di Maometto, sic-

come calunniatori e astiosi del pubblico bene. II re e la regina la

sentivano con questi ultimi, ma fingevano pure di non volere contra-

riare i primi. II pericolo era che i maomettani, maneschi e audaci

a Boussa, come da per tutto, non venissero direttamente alle tende

dello sceicco e delle bianche a cercare cagione di querela. Ma lo

sceicco, quanto era rozzo e fanciullone in punto civilta, altrettanto

era astuto e rotto alle politiche negre ;
e trovo subito il modo di

gittare acqua sul fuoco, con un fiero stratagemma, che sparse lo

spavento in tutta Boussa.

Sotto aspetto di onorare il re, che veniva a rendergli 1' Ultima

visita di congedo, fece squadronarsi la sua gente d'armi, tanto

uomini di ordinanza quanto buonevoglie, in tutto un bel sessanta

moschettieri. Sail a cavallo, comando varie mosse, e infine fece

eseguire tre salve piene. Col quale fragore, oltre al rendere onore

al sultano, raise tale uno spaghetto in corpo ai mallam, e a quanti

eran cola avversarii della carovana, che niuno piu oso zittire. Lo

sceicco e le sue genti partivano liberamente la dimane. Mohammed

Sidi-Ber non mal volentieri si ritirava da Boussa, parendogli di

avere cola benissimo avanzato i suoi interessi, in guisa che il so-

prastare tornerebbegli a scapito anzi che a guadagno. S' aggiugneva

a stimolarlo la naturale brama di toccare la meta del viaggio, e

pero il piacere di acquistare cammino verso il settentrione.

Non cosi le gemelle, che aspettando, come anime penanti, il
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plico di lettere importantissime, indirizzato dal Bandeira a Boussa,

si affliggevano sino alia disperazione di avere ad abbandonare in

fretta in furia la citta. Sforzavasi di consolarle Olombo, promet-

tendo loro, che i messaggeri del Bandeira, sapendo la importanza

delle carte loro commesse, avrebbero tenuto dietro alia carovana

dello sceicco, e raggiuntala senza manco veruno. Con tutto cio Alice

e Linda troppo teraendo di smarrire le lettere bramate, partirona

col cuore straziato d'intollerabile dolore. Ma vicino al male era il

rimedio. Non era ancora mossa 1' ultima schiera della carovana,

quando ecco spuntava la gente del Bandeira. Olombo non perdette

un momento. Ebbe le lettere, gittolle in un suo zaino, tratto collo

sceicco Mohammed, affinche la carovana teste giunta seguisse la

carovana maggiore sino ad alcune miglia fuori delle mura di Boussa,

e quivi si facesse di comune accordo un alto di un paio d'ore, sotto

pretesto che questa gente di Abecutta portava mercatanzie ch'egli

volentieri avrebbe acquistato.

Cosi fu fatto, con infinite giubilo delle povere prigioniere Alice

e Linda. Olombo le assicuro che le lettere le aveva ricevute esso
;

ma non le consegnava loro per cessare sospetti: darebbele la sera

a cose ferme. Intanto egli finse di mercatare cogli abecuttesi, e

prese per se tutto il ricco fornimento di abiti, che gli si mandava

da Lagos, le biancherie, i viveri, i liquori, i liJbri, le divozioni, le

medicine, le conterie, i gingilli. Fu una vera provvidenza. Le fan-

ciulle di tutto questo preziosissimo rincalzo, che per un pezzo le

riprovvedeva di mille agi, poco o nulla si curarono: la loro mente

era tutta nelle 'lettere, la cui lettura affrettavano con palpiti cre-

scenti, aspettando un momento di liberta, per poterle ricevere da

Olombo, spiegare e divorare cogli occhi e col cuore.

E bene aveano ragione, piu ragione che non pensavano: per-

ciocche in quelle lettere era descritto per filo e per segno tutto

F ordine stabilito in Lagos per raggiugnerle e salvarle. Ma intanto

non c'era verso di cavare le lettere di mano di Olombo, il quale

temendo a buon diritto che le fanciulle, avutele in mano non si te-

nessero dal dissuggellarle e leggerle, con pericolo di farsi scorgere r

si tratteneva collo sceicco, ragionando delle avventure di Boussa^

e prevedendo quelle dei paesi verso i quali si viaggiava.
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JOANNIS BAPT. FRAINZELIN e SoMate Jesu, Examen doctrinae Macarii

Bulgakov? episcopi Russi schismatici et Josephi Langen neopro-

testantis Bonnensis d& Processione Spiritus Sancti, Paralipomenon

Tradatus de SS. Trinitate. Romae, ex Typographia Polyglotta

S. G. de Propaganda Fide. MDGGGLXXVI. In 16, di pagg. 311.

Sono scorsi intorno a quattro lustri, dacche 1'Accademia delle

Scienze in Pietroburgo aggiudico un premio di prima classe a Maca-

rio Bulgakow, vescovo scismatico di Vinnitza, per un'opera da lui in-

titolataTeologica dogmatica ortodossa, volea dire foziana. Perfermo,

se fra i maestri dell'errore si ha da dare una distinzione di premi-

nenza, ella e dovuta per diritto incontrastabile a chi nell' arte di

travisare il vero entra innanzi agli altri suoi pari. E tal vanto merit6

senza dubbio il Bulgakow, segnatamente nella difesa dell'empia

eresia, secondo la quale lo Spirito Santo si dice procedere dal solo

Padre e non anche dal Figliuolo. Nel sostenere tal errore, egli, a dir

vero, non allega nulla di nuovo: ma raccolto il peggio di quanto ne

dissero i suoi predecessori da Fozio in poi, ha saputo dargli tal

forma, da dovere indurre piu facilmente in inganno i meno istruiti,

che sono i piu; e cosi non solo eonfermare nell' eresia i suoi Russi,

scismatici, ma spargerla eziandio fra i popoli piu prossimi per vi-

dnanza di luogo o per affinita di schiatta. Per le quali ree doti il

libro del Bulgakow, lungi dali'essere caduto in dimenticanza col

volgere dcgli anni, rimane tuttavia come testo autorevolissimo; e

come magazzino universale di armi foziane della miglior tempra;

opportune agli eretici che quivi se ne forniscono, e non meno al

teologo cattolico, che quivi puo trovarle tutte riunite, e spezzan-

dole ad una ad una, metterne in chiaro la fragilita. Quest' ultimo

utilissimo lavoro di confutazione erasi intrapreso e condotto gia a

termine dall'E"
10

Card. Franzelin, poco prima che Egli fosse sol-

levato all'onore della sacra Porpora, in una voluminosa appendice

aggiunta al suo rinomato Trattato de SS. Trinitate: ma per circo-



14 BIVISTA

stanze estrinseche, la stampa non ne fu compiuta che nell' ultimo

scorcio dell'anno teste" spirato ': ed essa forma la primaparte del

volume che qui annunziamo.

La disposizione delle materie vi e consentanea allo scopo del-

1'incalzare passo passo il teologo foziano nelle argomentazioni,

che egli trae dalla sacra Scrittura, dalla dottrina del Padri e dalle

definizioni del Goncilii
;
e qui mettere in chiara luce 1' incostanza

o la falsita dei principii ;
Ik il difetto vergognoso di logica o la

confusione dei concetti: e spesso rinfacciare le mal coper te frodi

nelle citazioni e fin anco le impudenti falsificazioni dei document!.

Nulla vi e pretermesso, perche i sofismi del Bulgakow si presen-

tino in tutta la loro apparente forza
;
ma poi non se ne abbandona

1'esame, finche non sieno ridotti al nulla. La piena esposizione

della dottrina cattolica vi si suppone; e il lettore sirinvia, quando

6 d'uopo, alle tesi datene nel Trattato, di cui questo scritto e ap-

pendice, come dicemmo. Gio nulla ostante gli assalti mossi dal

Bulgakow alle argomentazioni dei cattolici fanno si, che queste e

il loro valore e le conclusioni per necessita vi si propongano e

dichiarino, meno diffusamente bensi, ma piu che a sufficienza per

s, e inoltre sotto 1'aspetto speciale della controversia.

Noi conosciamo dagli scritti anteriori dell' Emo
Autore, quale sia

il suo metodo ordinario di confutazione
; quanto serrato nelle parti

singole, altrettanto pieno nel suo complesso. Un saggio ne abbiam

qui fin dalla Prima Sezione, in cui si disamina il perverso modo

d' interpretare le Scritture, famigliare ai foziani e seguito mae-

strevolmente dal recente loro campione. Sotto ogni aspetto 1' er-

meneutica di costui scorgesi intaccata di pecche capitali. EgH
affastella prove e sofismi per far .credere ai suoi lettori, che la

Scrittura insegna procedere lo Spirito Santo dal Padre e non

insegna procedere dal Figliuolo. Gli si risponde innanzi tratto,

tutta questa fatica essere inutile in ambedue le sue parti: nella

prima, perch& conosjciuta, ammessa e difesa dai cattolici: nella

seconda, perche, prescindendo per un istante dall'esser falsa,

non ha contro ai cattolici alcun valore; ne pu6 averne per un

1

Questa e la ragione per cui il nome dell'E80*
Autore, benche 1' Opera sia

uscita tesle alia luce, si legge qui senza il titolo della dignita, di cui fu insignito

in questo mezzo tempo.
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foziano, se pur non s'appoggiasse a principii protestantici, rin-

negando 1' autorita, finora riconosciuta dai suoi, della tradizione.

Toccata sol di passaggio questa pecca, un'altra se ne scopre

non mono rovinosa. Ed e che secondo i principii ermeneutici da

se amraessi nello scontorcere e negare la dottrina biblica della

procession dello Spirito Santo dal Figliuolo, il Bulgakow non ha

piii ragione di difendere contro gli Ariani e i Sociniani la proces-

sione dello Spirito Santo dal Padre, la quale dee pur volere sal-

vata. Ed invero, la necessita di sostenere il partito preso, lo stringe

a disconoscere che si riferiscano a processione interna dello Spi-

rito Santo dal Padre tutte quelle espressioni, che trovansi poi ri-

petute dello Spirito Santo in relazione al Figliuolo. Ma tolte queste,

non resta piu che la sola frase proferita una volta da Gristo : qui

a Patre procedit. Or questa raedesima perde ogni sua forza sulla

lingua del teologo foziano. II quale avendo fatto un taglio di se-

parazione fra la processione interna e la missione esterna, e riferiti

arhitrariamente a questa tutti gli altri luoghi della Scrittura a se

molesti, non pu6 opporsi a chi voglia riferire ad essa ancor quel-

1* ultimo testo, che egli ne vorrebbe eccetluato. Gosi non ancora

rinettato dalla taccia di principii protestantici, egli sdrucciola raal

suo grado nel fango deirarianisrao e del socinianismo. E fin qui

stiamo sulle generali. Yenendo alle strette, e definite in chiari ter-

mini il punto die i foziani avrebbono a dimostrare, vale a dire,

che la Scrittura o esplicitamente o almeno implicitamente insegni,

lo Spirito Santo procedere dal solo Padre; chiedesi al teologo

russo che ponga in sodo come che sia, doversi dare un senso esclu-

sivo al testo qui ex Patre procedit. Ma 1'infelice neppur vi si

prova; e facendo vista di altro, si volge in quella vece con tutto

lo sforzo a persuadere un punto, che a concederglielo gratuita-

mente, egli non potrebbe giovarsene senza piegarsi novamente

a' principii dei protestanti. Ed e che i luoghi della Scrittura, dove

i cattolicl veggono designate il loro domma, ammettono eziandio

un'altra qualsiasi interpretazione .' Non gli si concede questo pero;

che anzi tutti quei passi (cinque principali ne ha tolti a perver-

tire) si rivendicano alia genuina interpretazione cattolica. La con-

nessione della spirazione interna ed eternale, colla esterna e tem-

porale ;
il concetto di missione predicata della seconda e della terza
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Persona, e della seconda sotto il doppio rispetto della natura divina

e dell'umana; la ragione di unita del Padre e del Figliuolo non

solo quanto all' essenza, ma in quanto principio spirante ;
vi sono

dilucidati al raggio delle divine Scritture, della tradizione e della

ragione teologica: dissipando ognora le tenebre che il Bulgakow

si studia di addensarvi attorno, a fine d'ingombrare 1'intelligenza

dei passi biblici, in cui la proce^sione dello Spirito Santo dal

Figliuolo ci viene palesemente significata. Rischiarati tali punti

capitali, I'insinuarsi con equivocazioni raccolte tal fiata a piii in-

sieme nella stessa sentenza, per meglio aggirare i meno accorti,

non frutta all'astuto foziano se non 1'esser convinto di molteplice

frode nel breve tratto di poche parole. Ne di frode soltanto
;
ma

spesso di sacrilega buffoneria; che tale deve stimarsi, da chi in-

tende per poco i termini, una classe di argomenti in cui nulla v' e

di serio, salvocM il tuono d' affettata gravita, con che si propongono

ai semplici lettori. La quale empieta a buon diritto F Em)
Autore

flagella ed egregiamente reprime dovunque gli si affaccia. Un

esempio : il Bulgakow, ripetendo un futile pensiero di Marco efe-

sino, che egli canonizza per santo, interroga, quasi dicesse un gran

che, perche mai Gristo dopo avere attribuita la missione della

Spirito Santo e a se e al Padre, immediatamente dopo, parlanda

della processione, abbia detto qui a Patre procedit e non qui a nobis

procedit. Ecco la prima delle tre risposte che ottiene questa arro-

gante interrogazione
1

: Rispondiamo cio essere avvenuto perche

1'eterna Sapienza intorno alle parole sotto cui dovea affidar la sua

dottrina agli Apostoli e alia Chiesa, non voile consultar colon),

i quali oggi domandano per qual ragione ei non dicesse a me

procedit; come altri dimandarono perche non dicesse: Pater et

Filius et Spiritus Sanctus sunt ires personae consubstantiales (ob-

biezione famigliare agli Ariani) ; perche non dicesse : haec est vita

aeterna ut cognoscant te et me et Spiritum Sanctum solum verum

Deum (cosi i Pneumatomachi.pre^sso S. BASILIO, c. Eunom. 1. V);

perche non dicesse altre cose assai che sofisti vanissimi vanna

fingendosi; fmo a trascorrere nella bestemmia d'affermare che Cristo

medesimo col suo modo di predicare ha sancita la varieta nelle

1
Pag. 21.
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dottrine di fede, perocche se non avesse voluta tal varietk, avrebbe

parlato piu chiaro (cosi il Giornale Ecclesiastico di Darmstadt

presso JOERG, Stor. Protest. T. I, p. 126). Gotali risposte non

meno convincenti che intelligibili ad ogni classe di persone, noi

incontriamo ad ogni tratto, accoppiate colle altre piu dirette c

intrinseche. E sono di singolare efficacia per isfatar la burbanza

di codesti sofisti e svelarne agli occhi della gente 1'ignoranza in-

sieme e la mala fcde. Ma per formarsi una giusta idea del vigore,

della perspicacia e della pienezza con che e condotta tutta questa

controversia, conviene considerarla nello stesso originale: e siamo

certi che una raente retta, in cui la Teologia del Bulgakow avesse

per avventura eccitata alcuna dubbiezza, intorno alia dottrina bi-

blica sulla processionc dello Spirito Santo, leggendone ora questa

pienissima disamina, insieme vergognera della semplicita propria

e insieme concepira la stima dovuta alia frodolenza di chi gli fu

maestro nell' errore.

Ma perche il Bulgakow non pago delle argomentazioni bibliche,

si dilfonde oltremisura nell'esaminare i monumenti della Tradi-

zione, sebbene in cio fare, rinunziato agli artificii piu sottili vada

grossolanamente accumulando strafalcioni massicci e patenti ;
ad

illustrar questi, un per uno, e dedicata la Seconda Sezione. Bene

osserva l'E
mo

Autore, sembrare che il Bulgakow, rettore dell'Ac-

cademia ecclesiastica di Pietroburgo, abbia riposta tutta la fiducia

del persuadere, nell' ignoranza dei suoi discepoli ;
come quelli che

non intendendo lo stato della questione e non volendo o non po-

tendo esaminare di per se le testimonianze dell'antichita, facil-

mente si acqueterebbero ad un' audace aifermazione : e vedendo

ammucchiate le citazioni de'simboli, de'Goncilii, e dei SS. Padri,

con mentovatavi la processione dello Spirito Santo, dal numero

farebbero ragione del valore
;
benche in tutte esse la dottrina, a

cui sostegno si allegano, ne si proponga esplicitamente ne impli-

eitamente si contenga, sicche possa dedursene per analisi. Dicemmo

che in questa materia il Bulgakow non si da il fastidio d' avvilup-

parsi in sottigliezze. Godesta e un' arma prediletta ai campioni dello

scisma greco ;
ma in sussidio di lei ne ebbero ognora un' altra piu

triviale, e non meno usata da loro, quella di mentire alia gagliarda

senza pudore. II nostro teologo russo non la cede in cio a chi che
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sia del suoi colleghi. Tutti gli antichi simboli, cosi egli ardi-

tamente, ne'quali si tratta di questo dorama, unanimemente inse-

gnano che lo Spirito Santo precede dal solo Padre. E poco piii

sotto : I Goncilii ecumenici tutti, niuno eccettuato, e quasi tutti i

provincial*, ai quali si offerse 1'occasione di trattare questo domma,

unanimemente riconobbero che lo Spirito Santo procede solamente

dal Padre. La verita e che di tutti gli antichi simboli, riconosciuti

prima di Fozio per ortodossi, niuno insegna, e da niuno puo argo-

mentarsi cio che costui vorrebbe : e in essi o non si tratta di tal

dogma ma si suppone, o se si tocca, vi si propone esplicitamente,

benchS con altre parole, la processione dal Figliuolo come dal

Padre. La verita e altresi che di questo dogma non s* e trattato mai

in niun Concilio ne ecumenico ne provinciale, senza che la dottrina

cattolica vi fosse dichiarata e definita. Siccome poi da codeste men-

zogne universal il Bulgakow passa imperterrito alia cnumerazione

delle particolari in esse contenute; cosi l'E
mo

Autore lo segue par-

titamente, smentendolo in ciascuna. L'ordinario e oggimai sdruscito

artificio di assumere in senso esclusivo le parole dei document!

antichi, dove si asserisce semplicemente la dottrina verissima e

da noi tutti ammessa, della processione dello Spirito Santo dal

Padre, ad ogni passo torna in campo : ma la briga maggiore e di

raccogliere e smentire tutte le false asserzioni, onde ogni allega-

zione, per poco, e contaminata. fi incomoda ai Foziani la particella

Filioque del simbolo di sant'Atanasio, e s'ha da dar percio ad

intendere che ella vi fu intrusa dai Latini? II Bulgakow ne scopre

di presente un indizio incontrastabile. Di fatto, dice egli prima

del secolo XIV nessuno mai in Occidente allego contro ai Greci

questo simbolo. E invece lo citarono prima di Fozio, nel se-

colo VIII, Alcuino nel suo opuscolo de Processione Spiritus Sancti;

e all' entrar del secolo IX, i monaci del Monte Oliveto nella loro

lettera a Leone III; e, circa il tempo medesimo, Teodolfo d' Orleans

fra le sentenze degli antichi Padri da lui raccolte per ordine di

Carlo Magno, dimostranti che lo Spirito Santo a Patre Filioque

provedii. AI tempo di Fozio stesso poi appellarono incontanente a

questo simbolo quei che per comando di Niccolo I R. P. scrissero

contro la nuova eresia. Gosi Ratramno (cont. Graec. 1. II, c. 3),

cosi Enea di Parigi (I. adv. Graec. c. 19). Nel secolo XII ne fa
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uso Ugone Eteriano, scrivendo nella corte stessa di Emmanuelc

Comneno i suoi libri contro i Greci, che mando poi al Ponte-

fice Alessandro III. Ora per omettere piu altre considerazioni

intorno aU'origine ed alia autenticita della formola atanasiana,

che dovra dirsi, conchiude l'E
ra

Autore, della temeritk di que-

st*uomo, celebrato fra i suoi per fama d' erudizione, e che in-

tanto afferma non essersi mai prima del secolo XIV, citato contro i

greci il simbolo di sant'Atanasio; prova evidente ed irrefragabile

che egli fu interpolate dai Latini ? E allo stesso modo procede

costui traendo a se la dottrina dei Goncilii e dei SS. Padri
;
e i

racconti dei fatti modellando a suo talento
;
e i documenti a s6

contrarii sopprimendo dove pu6, come la professione di Tarasio

costantinopolitano nel Goncilio VII, mentre dallo stesso Goncilio

desume quella di Teodoro gerosolimitano ;
vizio del resto leggeris-

simo rispetto all'altro di cassare dal novero dei Goncilii ecumenici

tutti i posteriori al settimo. Riguardo poi ai SS. Padri, altrettanto

ridicola quanto pomposa 6 la distribuzione che egli ne fa in quattro

schiere a se favorevoli. I primi insegnano che lo Spirito procede

dal Padre, non facendo raenzione del Figliuolo: i secondi re-

lativaraente al Padre asseriscono la processione, relativamente

al Figlio non la processione, ma la missione, la manifestazione

od altro : i terzi insegnano il solo Padre essere principio e fonte,

da cui progrediscono il Figlio e lo Spirito Santo : gli ultimi al

tutto escludono almeno in sentenza od anche in parole espresso la

nozione di processione dal Figliuolo. E non s' accorge il valentuomo,

o piuttosto spera che i suoi Russi non s'accorgano, tutti i Padri

schierati nelle tre prime classi, se non appartengono eziandio alia

quarta, non insegnar cosa die tocchi il punto della differenza fra

il dogma cattolico e 1'eresia foziana. II perche nel Goncilio di Fi-

renze Latini ad haec omnia unum et commune dederunt responsum,

omnia esse verissima, seque idem sentire. Nam credunt etiam ipsi

Spiritum ex Patre procedere : e credono che ne proceda come da

prima persona della SS. Trinita
; per la qual cosa il Figlio che e"

la seconda persona, non ha se non dal Padre, che lo genera, 1' es-

sere anolT egli insieme col Padre un solo principio da cui lo Spirito

Santo procede, sicche il Padre e in verita principio del Figiiuolo

e dello Spirito Santo. Hoc cnim vero non est contrarium eorum



80 RIVISTA

dogmati; e quindi, poiche le tre prime falangi di testimonianze

non servono che ad inutile mostra, puo il Bulgakow congratularsi

seco raedesimo dell' aversi spesa intorno poca fatica, se, come pare,

non ando a coglierle nelle opere degli antichi, ma le rastrello, scor-

rendo i libri di scuola ora dei foziani ora dei cattolici. come gli

basterebbe altrimenti 1'animo a contare tra i favorevoli a lui un

Cirillo Alessandrino e un Agostino ;
e Origene e Atanasio, e Ba-

silio e Gregorio Nisseno, ed altri tali
; allogando i due primi in

tutte e quattro le sue classi, e i rimanenti in tre o certo in qual-

cheduna ? Mentre di tutti questi e dottrina espressa ed anche da

loro spiegata, che lo Spirito Santo procede da I Figliuolo. L'E
mo
Au-

tore se ne rimette alle citazioni datene nel suo Trattato, ed anche

nella Prima Sezione di questa Appendice. Cio nondimeno perse-

verandonell'opera cominciata di sventare tutti gl'ingannidel teologo

russo, vi progredisce con tal ordine, che di parecchi Padri da colui

schierati nella quarta classe, esponeinprima con parole lorproprie

la dottrina evidente, conforme al dogma tenuto dalla Chiesa catto-

lica: poi presi partitamente i testi allegati in contrario, e da se, e

confrontandoli colla dottrina pt)c' anzi esposta dei medesimi autori,

ne fa palese 1'armonia col dogma. Questo confronto accresce in

singolar modo T evidenza della confutazione : ma a convincere la

fatuita di quelle obbiezioni, ogni poco sarebbe assai. A stento si

crede da chi pur lo vede cogli occhi suoi: mentre il Bulgakow ha

promesso di allegare in quarto luogo i detti dei Padri che negano

comunque la processione dello Spirito Santo dal Figliuolo, ed ha

per questo capo distinta la quarta classe dalle antecedent! ; venuto

al punto di attenere la fede data, che fa? Rimette sul tappeto cita-

zioni sottratte alle altre classi; tutte afFermanti, non una sola

escludente. E pur qui era il nodo della question generale e della

speciale di questo luogo.

La Terza Sezione risguarda T introduzione della particella Fi-

lioque nel simbolo, della quale i greci han preso quello scandalo

farisaico, che ognua sa. II Bulgakow dietro la scorta del Zoernikaw

e del Prokopowicz fa anch'egli 1' estreme prove per sostener 1'as-

surda interpretazione, che del noto decreto efesino danno Marco

d'Efeso e gli altri vecchi scismatici; secondo la quale, supposta

ancora la verita di quell' articolo, n'era tuttavia condannata antici-
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patamente 1'inserzione nel simbolo. Pregevole e qui singolarmente,

per la sua compitezza, J'analisi della sentenza da S. Cirillo pro-

ferita a proposito di quel decreto : Neque enim nobis ipsis aut aliis

permittimus vel unam vocem mutare ex Us, quae ibi continentur,

aut unam transgredi syllabam: cantata dagli scismatici su tutti i

tuoni, ma serapre fuor di tempo, quando Irattasi di provare un

assurdo qual 6 questo : che a giudizio di S. Cirillo non sia lecito

alia Chiesa, salvo il senso dei dommi e allo scopo di spiegare la

verita rivelata, 1'aggiungere una voce o una sillaba al simbolo.

Che se la futile c giudaica grettezza degli scismatici sofisti, in

quella questione si ravvisa sotto 1'aspetto piu genuino, la loro per-

fidia e degnissimamente rappresentata dal Bulgakow nello spacciare

sfrontatamente che 1'assoluta incommutabilitk del simbolo fosse

novellamente definita da un Concilio che non senza ragione pote

riguardarsi come ecumenico : ed egli per gittar polvere negli occhi

agl'infelici suoi settarii, con istrazio miserevole della storia con-

fonde qui cose appartenenti a due o tre latrocinii foziani
;
e della

ripetuta presenza e prevaricazione dei legati pontificii si giova

per dissimulare quale mandato ben diverso costoro avessero, e

qual giudizio di solenne condanna proferisse contro di loro e di

quelle combriccole, il Romano Pontefice. L'EMO
Autore ripiglia da

capo tutto quel tessuto di frodi e di corruzioni inaudite nella storia

della Chiesa : e gli torna bene allo scopo non pur della presente,

ma ancor della prossima Quarta Sezione, dove si cerca con qual

diritto i foziani menino scalpore delle interpolazioni, che eglino

attribuiscono ai Latini.

Concludiamo questo breve riassunto facendo voti perche questa

Opera, dove una vasta erudizione e una profonda dottrina trionfano

cosi evidentemente di tutte le fallacie foziane insieme riunite, per-

venga a quei popoli che sventuratamente non odono altra voce se

non quella dei maestri d' errore.

Aveva rEmo
Autore soddisfatto gia colla sua Appendice ai so-

fismi del Bulgakow, russo espositore di teologia ortodossa
,

quando gli venne alle mani un opuscolo del Langen, tedesco pro-

fessore, com' egli continua ad intitolarsi, di teologia cattolica

intorno allo stesso dogma della processione dello Spirito Santo.
Sirif. X, vol. I, fate. 687 28 dicembre i87t,
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L'ortodossia dell'uno vale il cattolicismo dell'altro, e del pari gli

argomenti; ed altresi la conclusion finale, che e di sovvertire, in

sostanza, la cattolica verita: salvo il natural divario del carattere

proprio a ciascuno; che mentre il moscovita primeggia nella frode

come i greci suoi padri, 1'alemanno iraita il fare dei protestanti fra

cui vive e da cui e stipendiato: interpretare a piacimento la Scrit-

tura, accomodare i dogmi alia dottrina da se preconcepita, e scal-

zare il principio formale della Ghiesa cattolica, cioe 1'indefettibilitk

ed infallibilita del magistero ecclesiastico. La dottrina del Langen

si riduce in somma a questo: che non leggendosi nel Nuovo Testa-

mento proposta iramediatamente la processione dello Spirito Santo

dal Figliuolo, su questo punto non potea risponiersi se non specu-

lativamente. Gome gli sia d'uopo, per sostegno di tal dottriaa,

dissimulare e scontorcere i passi della Scrittura, ognuno 1'indovina:

e lo dimostra rEminentissimo Autore nel Capo secondo di questi

Scolii
;

i quali, dopo le cose dette e nel Trattato e nell'Appendice

contro al Bulgakow, ha creduti a buon diritto sufficient! in confu-

tazione dell'opuscolo langeniano. Ma la professione de'principii

protestantici nella sovversionedell'autorita della Ghiesa apparisce

in tutta la sua schiettezza la dove il Langen rappresenta quali

speculazioni da potersi ad arbitrio accettare o rifiutare, le aiFerma-

zioni del dogma cattolico e le spiegazioni, frequentissime le une e

le altre negli scritti dei SS. Padri. Quasi che ogni speculazione,

ossia alfermazione piu esplicita e svolgimento piu chiaro e partico-

lareggiato di un domma, fosse da uguagliarsi alle private conclusioni

di singoli individui, anche allora che sono neH'unanime consenso

della Ghiesa. Che se le testimonianze dei Padri nei presente caso

si considerino piu da presso, 6 d'uopo al Langen, per rifiutarnc

1'autorita, ammettere che eglino si siano ingannati al tutto, propo-

nendo espressamente come articolo di fede cio che era una semplice

specolazione non necessaria ad approvarsi, e forse erronea. Gome

spiegar poi che si denomini ancor cattolico e professore di teologia

cattolica, chi disputando della dottrina della Ghiesa, s'alFatica d' in-

terpretare a modo suo i passi dei singoli Padri, e tace, quasi neppure

esistessero, le definizioni dei Goncilii ecumenici. per le quali ogni

dubbiezza verrebbe tolta, se pur vi fosse? di chi le definizioni
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del Goncilii tiene in conto di supcrflue specolazioni ? Con quest! ed

altri tali argomenti efficacemente svolti ed illustrati, I'Eminentissimo

Autore ritoglie innanzi tratto al neofoziano professore di Bonna la

denominazione di cattolico, alia quale ha perduto il diritto. Non

mcno vigorosamente pero ne ribatte le storte interpretazioni si

della sacra Scrittura corae dei document! ecclesiastici
;
e ne mette

in rilievo le contradizioni e la vanita dei sotterfugi usati per sot-

trarsi al peso deH'unanime consenso cattolico. I cattolici di Ger-

raania, che sostengono oggidi si aspra e varia guerra dai nemici

della loro fede, accoglieranno come dono opportunissimo queste

pagine, che conquidono uno de'loro nemici piu pericolosi, quali

esser sogliono i disertori e traditori.

77 Giornalismo liberate moderato e la legge contro gli abusi dei

Ministri del culto.

Ben sanno i noslri lettori come il Ministro Mancini ha presen-

tato all' approvazione del Parlamento un disegno di leggi eccezionali

per la repressione di quelli che dice abusi del Clero; e do, come ben

nota V Otsefvatore Cattolico, nvl tempo stesso che il Ministro Nicotera

dichiarava al medesimo Parlamento non esserci bisogno di leggi

eccezionali per reprimere i briganti, che infestano la Sicilia. Sic-

che oggidi in un paese eminentemente cattolico, qual e 1' Italia, i

Ministri di Dio son peggio trattati, che non i pubblici malfattori.

Era ben naturale che contro si sozza soverchieria levassero alto

la voce i giornali cattolici; ma che a quest! facessero eco anche i

giornali liberaleschi del partito cosi detto moderate, ci6 non si

aspettava da veruno. Ora questo e avrenuto. Per darne un saggio

ai nostri lettori, scegliamo la Liberia di Roma, e il Pic-wk di Na-

poli. La prima scrive cosi: Tutte le nostre convinzioni, tutte le

nastre idee di liberta per tutti, tutti i nostri principii intorno alle

funzioni dello Sfato c'inducono a ritenere che questo progetto di

legge, ingiusto in prinripio, e inconcludente
l

. Quindi dopo aver

dimostrata cotesta inconcludenza per rinefficacia della forza a sog-

1 La Liierfu. numero 339 del 4 diceinbre 1816.
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giogare 1'idea, promette un piii lungo scritto contro i singoli arti-

coli della proposta legge. Piu stringente ancora e piu arguto si e

mostrato il Piccolo nel suo numero del i dicembre. Quivi lo scrit-

tore comincia dal dire che al primo leggere il disegno di quella

legge riputo si trattasse degli abusi de'ministri del regno. Quando

ebbi fra le mani (cosi egli) il giornale che primo parlo di questo

progetto di legge, credei che il mio scetticismo avesse un disin-

ganno. La linea della colonna finiva alia parola ministri, ed io

dopo aver letto progetto di legge presentato dal ministro di grazia

e giustizia e culti nella tornata del 2$ novembre 1876 sopra gli

abusi dei ministri, mi fermai un po' e credetti per un momenta

che si trattasse d' una legge sulla responsabilita ministeriale. Ma

ripresa la lettura, vidi.che i Ministri di sua Maesta, dispostissimi

come sono ad esporre alle freoce di tutti i cittadini la responsabi-

lita dei pubbliciofficiali minori Ytrovano che a regolare le respon-

sabilita dei Ministri, occorrono ancora altri studii.

Ridotta pertanto la quistione ai Ministri del culto, punibili col

carcere fino a due anni e colla multa fino a mille lire, per abusi

commessi nell' esercizio del proprio ministero, Io scrittore si fa a

notare 1'enorme abuso che sifFatta legge sancisce e la scempiaggine

che contiene. Benche lungo, stimiamo di far cosa grata ai lettori,

riportando 1'intero tratto. V'e dunque un nuovo reato: abuso

del ministero sacerdotale che turba le coscienze ! Abuso ! Che cosa

e abuso? fi lo sconfinare dall'uso. E quali sono i limiti dell'uso?

Son quelli imposti dalle leggi scritte, o in difetto di queste, dalla

consuetudine. E qual e il codice d'un sacerdote, quando la sua

religione e proclamata religione dello Stato, o per lo meno e tolle-

rata, senza restrizioni positive e concrete? II suo codice non puo

essere altro che il suo catechismo, il suo rituale, la collezione dei

sacri canoni. Chi dunque e giudice, finche le prescrizioni positive

di legge non determinino i limiti del ministero religioso, se in un

dato caso il sacerdote abbia oltrepassato il conOne del suo mini-

stero ? Non puo esserne giudice che la Ghiesa, cioe o la comunione

dei fedeli o lagerarchia ecclesiastica. Io vo domani a confessarmi:

dico d'avere scritto le tali e tali cose contro il Papa o contro il

1 Allude alia legge che parimente ne fu proposta dal presente Ministero.
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Vangelo o d'essere entrato in un convento di raonache; il confes-

sore mi risponde di non potermi lui dare 1'assoluzione; io credo

che, negandomi 1'assoluzione per questi peccati, abusi del suo mi-

nistero e che ne abusi dicendomi che sono scomunicato. Chi e giu-

dice che questo, che io credo un abuso, sia tale? giudice il

magistrate. Ma il magistrato non ha mai forse studiato le discipline

ecclesiastiche
; egli dunque non puo farsi giudice se il sacerdote

abbia obusato del suo ministero. Ne e giudice il Vescovo? Bisogne-

rebbe in tal caso risuscitare un nuovo foro ecclesiastico. Non vi

sara dunque che un solo mezzo per tagliare il nodo: determinare

per legge i limiti dell'wso del ministero religiose. Bisognera quindi

prescrivere quali bambini abbiano diritto al battesiino e quali no ;

quali nomi il parroco sia obbligato d' imporre e quali no
; quali

sieno le condizioni per aver diritto ad essere uniti in matrimonio

ecclesiasticamente; quali peccati il confessore debba assolvere e a

quali sia limitata la scomunica, ecc. S'e veduto col fatto in Ger-

mania, dove Bismark voile pubblicare una legge simile. Dove poco

dopo prescrivere come e a chi dovesse darsi 1'olio santo. Bisognera

mutare il Parlamento in Concilio, il Re in Pontefice, primo passo

verso la Ghiesa nazionale e i preti assermentes. Se questo non si

fara, Io Stato ignorando Yuso, ignorera 1' abuso; il magistrato, che

nelle nostre istituzioni non ha giurisdizione d'equita, sark impotente

ad applicare la legge, salvo che non voglia lui mutare la ruota in

Sacra Bota, in novello Sacro regio Consiglio ;
e avremo tante giu-

risprudenze diverse, quanto diverse saranno le coscienze dei magi-

strati; sara instaurato per legge I'arbitrio della toga sulla stola; la

legge sara o inapplicable o odiosissima. Si vuole applicable questa

legge? Bisogna emendare 1'articolo, togliendo le parole: abmando

del suo ministero. Sarete almeno piu sinceri. Noi sappiamo che il

prete, il quale nega a me 1' assoluzione, perchS io non credo all'in-

fallibilita del Papa, non abusa del suo ministero, ma fa quello che

la sua religione gl' impone, quello che non potrebbe non fare. Noi

sappiamo che il Parroco, il quale dice scomunicati coloro che por-

tano le armi contro il Capo della Ghiesa, compie un dovere della

sua coscienza e del suo ministero. Questo non ci accomoda; questo

& contrario ai nostri interessi e alia nostra fede; ma non possiamo
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dire che altri abusi del suo intelletto, se pensa diversamcnte da

quello che noi pensiamo, non possiamo dire che altri abusi del suo

sacerdozio sol perche" predica una fede contraria alia nostra.

Gonsimili considerazioni fa in ordine a quell' altra frasc: turba

le coscienze; concetto elastico e molto comodo per mandare ID

prigione e assassinar colle multe quel prete, quel Vescovo che piu

ci aggrada. Onde conchiude: Per evitare 1'abuso, e sia pure abuso

d'unprcte, si sancisce una dottrina che e T abuso dello Stato sulle

coscienze; s'inaugura lo Stato-Chiesa, il magistrato papa, il Tri-

bunale Goncilio... Liberateci, o legislatori, fateci liberare, o pub-

blicisti, da questo pasticcio di codice e catechismo, di toga e cotta,

di leggi penali e casuistiche, di tribuna e di pergamo. I magistral

lasciateli magistrati; non mutate il t6cco in raitra '.

Gotesti signori ragionano a maraviglia ;
ne noi saprerarao parlar

meglio. Quello pero che omettono di considerare, si e che questa

legge, la quale ora condanaano come stolida ed ingiusta, e quella

stessa che fu gia proposta dagli uomini del loro partito, come

ragionevole e giusta. Essa e estratta dal Godice corapilato dai

liberali moderati, quando stavano al potere, e fatta gia approvare

dai loro senatori nel maggio dello scorso anno. I Lanza, i Bon-

ghi, i Minghetti i Yigliani e compagnia sono i veri autori dello

scellerato disegno ;
e i giornali del partito applaudirono. Con qual

fronte adunque osano ora criticarlo? Piu astuta la Perseveranza

di Milano, volendo anch'essa, per opposizione politica, vituperare

la proposta, fatta dal presente Ministero, dell' anzidetta legge, e

non osando riprovarla in se stessa per esser opera de' suoi
;
ricorse

alia malizia di sfatarla siccome inopporluna, attesa la incapacita,

per poca perizia, dei nuovi Deputati, che, muovono i primi passi

nelie me parlamntari
2

. Ma anche questo scambietto riesce vano,

pot -ndosi rispondere che a questo difetto sopperisce la sapiente e

ponderata disamina gia fattane dalla passata legislatura. Per cora-

batt3re con decoro la proposta del Mancini, il partito moderato dei

liberali dovrebbe innanzi tutto picchiarsi il petto e dichiararsi

pentito dell'iniquitacommessa a riguardo del Glero. Ma ognun vede

1
Jl Piccolo, Napoli, lunsdl i diccmbre 1816.

*
N'jniero 6144, venerdi 1 dicembre 1816.
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che do sarebbe lo stesso che pretendere pentimento e ritrattazione

da Satana, di cui i liberal! come imitano la malizia, cosi ne se-

guono 1'ostinazione e 1'orgoglio.

Gomunque sia, ci basti sapere che i liberal! moderati conoscono

ora che quella legge 6 ingiusta e stoltamente oppressiva. Or cre-

diarao noi che ci6 non si conosca egualmente dal Mancini, uomo

certamente d'ingegno e dottrina? Grediamo che non si conosca al-

tresi dagli onorevoli della Goramissionr, per lo piu giureconsulti

esperti e di valore? si, essi comprendono benissimo che con questa

legge lo Stato raette la falce in messe non sua, entra nel dominio

della potestk ecclesiastica, si converte in Ghiesa, sconvolge la co-

scienza del Glero, da balia ad ogni male intenzionato a vessare ed

opprimere i sacri Pastori, pone i ministri del Santuario nelle dure

alternative o di tradire il proprio dovere, o di perdere la liberta e

1'avere. Essi intendono benissimo che questa legge non e che una

fiera persecuzione, dichiarata alia Ghiesa ed al sacerdozio, un'arma

posta in mano del Governo per usare contro Tuna e 1'altro ogni

sorta di prepotenza. Ma appiinto perche intendono il veleno della

legge, essi la propongono e la saaciranno. Essi non peccano per

ignoranza, ma per malizia
f

. Essi han giurato guerra a Gristo e alia

1 A proposito della conoscenza che i liberal! hanno della verita, benches nel

fatto operino poi tutto a rovescio della medesima, leggevamo, giorni fa, nell' Vnitit

Gattolica alcune oltime sentenze dell' Onorevole Grispi inlorno alia necessila del

poler temporale della Santa Sede; e vogliamo qui riporlarle per edificazione del

noslri. II signer Crispi adunque, oggidl presidente della Camera del Depulali,

residenle in Roma, diceva alia medesima Camera, residente allora in Firenze, nella

tornata del 11 novembre 1864, le seguenli ammirabili parole : t La Chiesa romana,

signori, e catlolica, cioe universale. Questa comjizione, che e una forza per lei,

6 un danno per noi. La Chiesa cattolica romana uon pu6 quindi diventare una

Chiesa nazionale, e voi non potete trattarla come tulle le altre Chiese, il cui

capo e sii'Jdilo del Re. Essa per la sua indole universale bisogna che viva da se,

che non si soggelti ad alcuna potesta temporale, perche altrimenti le mancherebbc

quella indipendenza, che vogliono in essa le nazioni le quali credono in lei.

Ed aceennando ad una sentenza del Generale Lamarmora, allora presidenlc del

Ministero, il Crispi proseguiva cosi : Aveva ragione il Generale Lamarmora di

non poter comprendere la siinultanea presenza del Re e del Papa a Roma. Uomo

logico, come egli e, e bnon cattolico, come tutti lo crediamo, non pu6 immagi-
narsi come queste due potesta possano funzionare nella ste?sa citla, senza che

Ira loro nasca un atlrito: il Pontefice romano, qual oggi 6 costituito, non pud
divenire ciltadino di un grande Stato, discendendo dal trono, su cui lo venera



88 RIVISTA DELLA STAJIPA ITAMAXA

sua Ghiesa
;
da costoro la religione non puo aspettarsi, che danno

ed ingiuria. Essi non son content! d' avere spogliato il Clero delle

sue proprieta e delle sue prerogative ; vogliono inoltre umiliarlo

ed opprimerlo con leggi di eccezione. Questo 6 il solo privilegio,

pel quale, rispetto a lui, non sentono orrore.

Senonche quando la si finira quest' infame commedia? grida

qui giustaraente indegnato 1' Osservatore cattolico di Milano? La

societa e presentemente minacciata del piu terribile cataclisma

per parte delle classi solFerenti, istigate da politici agitatori. II

clero si adopera assiduamente a contenerle, col suo esempio, colle

sue predicazioni, colla sua influenza, istillando nei loro cuori sen-

timento di moralita, di obbedienza, di rassegnazione, di rispetto

airaltrui possesso, di aspirazione a'beni oltramondani ed eterni.

I nostri governanti invece di sapergliene grado, si adoprano con

sempre nuove persecuzioni a stancarne la pazienza. Gi ba in ci6,

non diciamo gia giustizia e gratitudine, ma senso coraune, anche

avuto riguardo al solo proprio tornaconto? Un bel giorno, se nelle

montagne d'una parte all'altra d' Italia, se nelle nostre valli sor-

geranno i rurali a domandare giustizia e vi faranno sentire che e

tempo di finirla con queste infami persecuzioni contro il popolo,

nella borsa, nel sacco della farina, nella coscienza e nei loro preti,

voi non avrete scusa da mettere innanzi. Forse quel giorno verra,

poiche la vendetta indugia talora, ma per iscoppiare piu furibonda.

Se il Gurato allora stara innanzi all'altare a pregare che Dio ponga

fine alle ingiustizie, e non volera tra gli armati frementi a ristabi-

lire la pace, che avra a dire il Mancini ? Fra il popolo cosi oltrag-

giato ne'suoi diritti e chi lo oltraggia, il prete non sara dubbio nella

scelta. Voi 1'avete voluto. Passera la volonta del paese conserta

alia giustizia di Dio. Gosi conchiude il citato giornale milanese,

e questi concetti dovrebbero porgere materia di serie considera-

zioni ai nostri improvvidi Icgislatori.

lutla la callolicita : bisogna che sia principe e Signore in casa sua. (Alii Jiff.

pag. 3816, il 11 novembre 1864). Avremmo potuto noi esporre piu limpidameute

la necessila del principato civile del Papa? Vedele se cosloro conoscono la verila!

Essi la combattono peccando di quel peccato, che e detlo contro lo Spirito Santo

e che non viene rimesso ne in queslo secolo, ne nel futuro !
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ALASIA BERNARDINO II Verbo eterno di Dio Gesu da Nazaret.

Pel teologo Bernardino Alasia. Torino, 1876, Collegio degli Aiti

gianelli. Tip. San Giuseppe, corso Palestro n. 14. Voluini due in 8.

di pagg. 540, 511. Prezzo dei due volumi L. 1.

Niuno dica che oramai di libri, i quali imporlanza tutla diversa da quella degli

illustrano la vita del nostro Signer Gesu

Cristo, v'e grandovizia; e che quindi

fanno opera presso che inutile quei che

insistono tuttavia sopra questo argo-

mento. Tutlo al contrario. I santf Evan-

geli, che colla loro sublime semplicita

raccontano le geste ed espongono la

doltrina dell'Uomo Dio, offrono con ci6

come un fondo, nel cui seno si ascondono

tesori di verita, si variamente opportune
ai bisogni di tutti i tempi e di tutle le

persone, che per quanto vi si lavori,

non potranno giammai essere esaurite.

II chiaro Alasia si e proposto ne piu

ne meno degli altri autori, i quali lo

hanno preceduto in questo compito, o

1' hanno fornito insierne con lui : di

narrare cioe la vita di Gesu Cristo,

esporre il suo divino insegnamento, e

conftitare a mano a mano i principal

errori, che specialmenlc ne'tempi pre-

senli combattono la sua Divinila, e la

sua Chiesa. Con tutto ci6 il suo libro

allri. Egli la fa piu da polemico che

da storico
;
e nondimeno nulla manca

alia compitezza della storia, sulla quale

e anzi innestata la polemica. Ke questa

si rimane nelle semplici condizioni spe-

culative; ma, come la parte storica, e

ancor essa ordinata allo scopo eminen-

temente pratico di formare il cristiano

sopra il modello del divino Maestro.

Con questo egli forse non e riuscito

tanto popolare; se con questa parola si

vuol significare la proporzione alle in-

telligenze mediocri, o sfornile di cullura.

Ma ci6, secondo noi, non e un danno
;

poiche di opere di queslo genere ve ne

ha parecchie; e questa invece pu6 riu-

scire di non poca utilita alle persone

colle; o per se, dove sieno intaccate

de' moderni errori, ovvero per altri, se

loro occorra di dover rispondere ai so-

fismi degl' increduli. Tutto considerato,

e un libro che puo fare di gran bene

nella moderna societa.

ha una fisonomia, e, diciamo pure, una

ALTAVILLA GIUSEPPE -

Elogio funebre di Pasquale Laghezza,
recitato il giorno 18 novembre 1876 nella Chiesa di San Nicola

alia Carita dal P. Giuseppe Altavilla d. C. d. G. Napoli, tipografia

dell' Accademia reale, diretta da Michele De Rubertis, via Uni-

versita 50, 1876. In 8. di pagg. 19.

Poco veramente offre da dire la morte cosl edificante, che essa sola 6

vita di questo giovane diciassettenne,

non diversa gran fatlo da quella di altri,

che hanno sortita una buona indole ed

una cristiana educazione. Ma 1' ultimo

scorcio di essa fu segnalato per una

come un compendio delle piu belle

virtu cristiane, e lezione eflicacissima

alia gioventii di mantenersi fedeli a

quella religione da cui soltanlo puo

aspettarsi un simile felicissimo fine.



90 BIBLIOGRAFIi

AN1MA (L') E D10. Baccolta di preghiere pel R. P. E. d'Acqui dei

PP. MM. Riformati. Torino, libreria L. Romano, tip. Ditta Wil-

mant. In 16. di pagg. 311.

E un buon manualelio perle pra- taggio di essere scritto in due lingue,

liche principal! di piela; ed ha il van- cio& nella italiana e nella francese.

BEANI GAETANO Monsignor Enrico Bindi Arcivescovo di Siena.

Commemorazione del Canonico Gaetano Beani, Priore della Chiesa

dello Spirito Santo. Pistoia, tip. Cino dei fratelli Bracali, 1816.

In 8. di pagg. 31. Prezzo cent. 60.

Agli elogi funebri, annunziati da ossia breve biografia del meclesimo,

noi altre volte, in onore della cara e

santa memoria di Mons. Enrico Bindi,

aggiungiamo questa Commemorfmone,

BOCCI ANASTASIO .
Gesu Cristo e la sua dottrina. Lettere fami-

liari di un carcerato. Pel P. Anastasio Bocci M. 0. Livorno, ti-

pografia di Franc. Vigo, 1811. In 8. di pagg. 530. Prezzo L. 5.

Ci6 che or ora dicevamo per ri- ai|a fe(je . E crediamo che ua tal me-

scrilla dal chiaro Canonico Beani con

semplieita ed eleganza di stile e con

esattezza di notizie.

spetto all'Opera del ch. teologo Alasia,

ripetiamo per questa del ch. P. Bocci.

Arnendue versano sulla Vita e sulla dot-

trina del nostro Signor Gesu Cristo;

amendue vengono alia luce dopo allri

libri e nuovi e recenti e recenlissimi

scritti sopralo stesso argomento: e non-

diineno cosi 1'una come 1'altra riescono

opportunissime sotto diversi rispetti, alle

present! condizioni sociali. Questa di

cui ora trattiamo, non e diretta pro-

priamente a convincer gl'increduli di-

chiarali; come dall'allra parte, neppur
e intesa, almeno principalmente, ad offe-

rire un pascolo alia pieta de'devoti. Lo

scope propostosi dall'Autore e quello

di venire col suo libro in soccorso de' va-

cillanti nella fede e de'semincreduli,

derivando da'fatti e dalla doltrina del

Salvatore la luce necessaria per diradare

dalle lor menti le ombre degli errori e

de'dubbii. Questo egli procura di ot-

tenere con una serie di Lettere, nelle

quali un di costoro espone ad un suo

arnico il modo, onde per mezzo di con-

versazioni sopra la vita e gl'insegna-

menti di Gesu Cristo, che viene tenendo

con un Frate, e ricondotto apoco a poco

todo, per se assai popolare, e che dal

P. Bocci e adoperato con grande chia-

rezza di concetti, facilita di stile, e so-

dezza di dottrina, possa fure moltis-

simo bene. La gran pinga della presente

societa e quella specie di naturalismo,

che si viene insinuando in tutte le clas-

si, e dove distrugge totalmente la fede,

dove la snerva e 1' offusca. Bidurre co-

loro, i quali fanno f spressamentc pro-

fessione d' incredulita, non e opera

agevole, molto meno con un libro. Ma

un libro proporzionato alia capacita di

tutti e che guida soavemenle alia fonte

stessa della verita, pu6 avere colla di-

vina grazia grandissima virtu sopra co-

loro (e sono i piu), i quali non hanno

espressamente rinunziato alia cattolica

religione, ma che nondimeno ricevono

gravissimo pregiudizio, in ci6 che essa

insegna, dall' atmosfera viziata in cui

vivono. Per quesla ragione noi vorrem-

mo, che quanti hanno zelo della inte-

grila della fede e della salvezza de'loro

fratelli, si adoperassero a propagare

questo libro, che e uno de' piu acconci

a questo fine salutare.
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ISONCOMPAGNI BALDASSARRE - - Bullettino di bibliografla c di

storia dfllc scicnze matematiche e fisichc, pubblicato da B. Bon-

compagni, socio ordinario delF Accademia pontificia do'nuovi

Liacci ecc. Tomo IX, fasc. due, di luglio e di agosto 1816. Roma.

tip. delle Scienze matcraatiche e fisiche, via Lata n. 211 A. 1816.

Due fasc. in 4. di pagg. 80, 90.

BONELLI (P.) GIOVANNI ANTONIO de'Min. Conv. Oaori funcbri

renduti al Padre Giovanni Perrone della Compagnia di Gesu nella

chiesa di S. Ignazio, presso al Collegio Romano il giorno 23 no-

vcmbre 1816. .Roma, tip. dclCommercio, 1816. In 8. di p;sgg. 23.

Splendide, quanta esscr potevano Mariana Prima Primaria, della qualc il

nelle presenti condizioni, fnrono 1'ese- chiaro defunto era stafo piu nnni di-

quie, che all' illuslre teologo P. Giovanni rettore spirituale. Ne recil6 il funebre

Pcrrone della Compagnia di Gesu, tra- elogio, notevole per eloquenza c per

passato nel di 28 agosto dello scorso affetto, il chiaro P. Giovanni Antonio

anno 1876, voile celebrare il di 23 no- Bonelli, Procnratore Generale do' Minor!

Tembre dello slesso anno, nel vaslo Conventual!, e Parroco de'SS. XII Apo-

tempio di S. Ignazio la Congregazione stoli in Roma.

CABALLERO FERNANDO Un codino e un liberate, ovvero tre

anime di Dio. Quadro di costumi per Fernando Caballero. Prima

versione dallo spagnuolo, debitaraente autorizzata. Padova, ti-

pograGa del Seminario, 1816. In 16. di pagg. 103. Prezzo cen-

tesimi 10.

E un grazioso raccontino, di cui e vicende, riesce a rinsavirc, e diviene In

prolagonista un giovane liberale ma di strumento della Provvidenza a salute di

ultimo cuore, e di una singolare bizzar- povera e crisliana famiglia, da lui in

ria di carattere. Dopo svariate e curiose altro tempo tribolala colic sue maltezze.

CANGER FERDINANDO Orazioni panegiriche e funebri ineditn

del P. Ferdinando Ganger d. C. d. G. Napoli, presso Salvatore

Barbieri libraio. strada Trinita Maggiore, 4816. In 8. di pagg. 416.

Prezzo L. 4: per Posta L. 4, 25.

Gli stessi pregi, che abbiamo altre nuti nel presentc volume. E pero senza

volte nolati ne' discorsi in genere esor- bisogno di aggiunger altro li raccoman-

nativo, del chiaro P. Ferdinando Can- diamo a quanti sono studiosi della sacra

ger, sono da ammirare ne'ventiquatlro eloquenza.

panegirici e sctte elogi funebri, conte-

CELSO MARIA (P.) DI FELTRE -- Compendio storico della vita .li

S. Giacorao della Marca francescano, composto nell' occasioiie

del suo IV centenario dal P. Celso Maria di Feltre, M. 0. Vc-

nezia, tip. L. Merlo fu G. B. MDCCCLXXVI. In 16. di pagg. GO.

Prezzo cent. 50.

CHIALA CESARE -- Da Torino alia repubblica Argentina. Lettcrc

dei Missionari Salesiani pel sacerdote Cesare Chiala. Torino,
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tipografia e libreria Salesiana. 1816. In 16. di pagg. 253. Prezzo

centesimi 50.

DIRK SERVIO -- I cacichi di Tlascala del P. Servio Dirk Minore Re-

colletto francese, tradotli dal P. Lorenzo da Volturino M. 0. Prato,

Ranieri Guasti, editore libraio, 1816. In 16. di pagg. 131. Prez-

zo L. 1.

La prima spedizione dell'armata

spagnuola nelle Indie, solto il comando

di Ferdinando Cortez, fn un intreccio di

svariateeterribili viccnde, terminate per6

felicemente colla conquista di quella

sterminata negione. II trallo che 1'Autore

del presente racconlo prende adillustra-

re e la presa della citta capilale dell'im-

pero degli Aztechi : cogliendo da ci6

occasione di descrivere i barbari e fe-

per rispetto al culto religiose. Dall'altro

lalo, a dimoslrare 1' efficacia della parola

evangelica, che i religiosi di S. France-

sco vi si recarono a seminare, v' innesta

la pietosa leggenda di un giovanetto

di regia famiglia, il quale convertilo per

mirabile via al cristianesimo, per man-

tenersi costanle nella fede, sostenne una

crudelissima morte per mano del suo

medesimo padre.

roci costumi dique'popoli, specialmente

DISCORS1 nell' ottavario per la festa centenaria del Patronato di

S. Giro, recitati nella Chiesa parrocchiale di Portici. Maggio, 1816.

Napoli, tipogr ifia editrice gia del Fibreno, via del Niio 26, Pa-

lazzo Regina, 1816. In 8. di pagg. 122. Prezzo L. 2.

Nella deliziosa cilia di Portici, po- naria commemorazione. II volume an-

nunziato contiene una breve relazione

della fesla, riuscita non sappiamo se piu

splendida o piu devola, e dipoi per di-

sleso i discorsi, che valenti oralori pro-

nunziarono in lode del Santo negli otto

giorni che la precedeltero. E un docu-

menlo anche questo di quanto sia ra-

sla nelle vicinanze di Napoli, ha cullo

specialissimo il marlire S. Giro
;
e con

grazie segnalate, spesso anche prodi-

giose, ne dimostra il suo celesle gradi-

merito.Nel maggio del passato anno 1816,

a memoria delPessere slato un secolo

innanzi, designato da Pio YI Pontefice

Massimo, principal issimo Patrono di Por-

lici, que'buoni cittadini, confortali a cio

dal loro Rev. Parroco D. Gennaro Eor-

micola, gli vollero celebrare la cente-

dicato nel nostro popolo il sentimento

religiose, non ostante i sacrileghi sforzi

che si fanno per soffocarlo.

GRANELLO P. T. M. Sulla vita del patriarca S. Doinenico di Guzman.

Accenni del P. T. M. Granello dei Predicatori. Seconda edizione

corretta e accresciuta. Bologna, tip. pontificia Mareggiani, 1816.

In 16. di pagg. 104. Prezzo cent. 50.

LONGO BARTOLO Fiori di virtu colti dagli atti del martirio del>a

vergine romana S. Cecilia, patrona della musica. Napoli. tip. editr.

degli Accattoncelli. 1816. In 8. di pagg. 15. Prezzo cent. 80.

11 poco che di S. Cecilia, nobi- far concepire un'allissirna slima della

lissima vergine romana, ci rivelano gli sua sanlita, e far argomentare per quali

Alii del suo martirio, e pur lanto da eccelse virtu fosse arrivata a quell'eroi-
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smo <M tutto prodigidso, di cui diede schiarimenti. A questo lavoro aggiunge

pniova ncl fare al Signore il sagrifizio pregio tin elenco delle principal! pitlurc

della sua vita. II cluaro signer Longo e sculture colle quali e stata rappre-

con nno slile c,ollo e leggiadro prende senlala, c la copiosa bibliografia chc l;i

ad illuslrare quanlo ncgli Alt! e breve- riguarda, dal secolo dclla sua morte in-

menle narrate della Santa, non met- sino ai noslri tempi,

tendovi allro del suo che i necessarii

LORENZO (P.) DA VOLTUKIN9 M. 0. Vedi DIRK SERVIO.

MANUALE DEL G10V1NETTO CR1ST1ANO, associato alle pie unioni

o congregazioni cattoliche. Modena, tip. pontif. ed arciv. dell' Im-

macolata Concezione, 1816. In 16. di pagg. 259. Si vende presso la

Biblioteca circolante del Sacro Cuore di Gesu in Acireale. Prezzo

cent. 40.

MOSCIIIERI EUSEBIO Vocabolario Mirandolese-Ttaliano, compilato

da Eusebio Moschieri, maestro normale superiore. Bologna, Regia

tipografia, 1816. In 8. di pagg. 286. Prezzo L. 3, 50 pei Soci, L. 4

pei non Soci.

PAOLINI DOMENICO Sulla ricerca dei minerali nell'Agro di Mon-

torio al Vomano. Relazione letta dal dottor Domenico Paolini,

socio di diversi istituti, innanzi alia Giunta provinciale in Teramo,
nel febbraio 1813. Teramo, dalla tipografia Marsilii, 1816. In 8.

di pagg. 21.

PATRI/I FRANCESCO SAVERIO -- Delle parole di S. Paolo in quo
omnes pcccaverunt. Dissertazione di Francesco Saverio Patrizi

della Compagnia di Gesu. Roma, tipogr. poliglotta della S. C. di

Propaganda Fide, 1816. In 8. di pagg. 41.

11 chiaro Autore in un suo scritto, pretazione de'Padri; il secondo, che

dato alia luce nel 1852, avea sostenuto, essa fa parirnente contro 1' altra pre-

secondo la sentenza di un sufilciente scrizione del medesimo Concilio, con

numero di Padri e di allri leologi, che cui e sancito che il senso della Bibbia

in quelle parole dell'Epistola ai Roman! vulgata debba ritenersi come autentico;

(vv. 12-14), relative alpeccato originate, il terzo, che favorisce 1' errore di chi

*<$ a, Traii/TZf l/u.et,fsrofy
in quo omnes nega la propagazione del peccato ori-

peccaverunt, 1'lp a>, in quo, non debba ginale. Quanto al primo, egli dopo 1'ac-

riferirc ad Adamo, ma sia piutlosto cau- curato esame di un grandissimo numero

sale, sicclie equivalga ad eo quod. La di Padri e Dottori, conclude che non

pn'sentedissertazionee una confermadi solo non v'e unanime consenso nel ri-

<|uella interpretazione, poiche risponde ferire ad Adamo il relative quo, ma che

a ire appunti che le furono opposti : il i piu ogli danno il senso causale o altro,

primo, che essa fa contro la prescrizione o finalmente non fanno del relative un

del Tridentino, il quale vieta che nelle senso esclusivo. La seconda accusa c

spiogazioni della Scrittura si tengano piu fiivola; poich6 col dare a quelle

opinion! contrarie alia unanime inter- parole il senso causale, non si nega I'au-
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lorila della Volgala, ma si sostiene una delle Scrilture, perche gli eretici so ne

interpretazione in preferenza di un'altra. abusino in appoggio de'loro error!
;

e

Che poi quelle parole sieno capaci di dipoi accenna brevcmente gli argomcnti,
essere inlerpretate nel senso causale, co'quali nella prima dissertazione avea

lo dimostra con due allri luoghi del gia dimostrato, com? la sua inlerpreta-

medesimo Apostolo, dove hanno indu- zione, anziche anncbbiare, metteva in

bitatamente tal senso. Quanlo air ultimo maggior evidonza il dogma della propa-

capo, osserva in prima, che per se non gazione del peccalo originate,

e ragione di dover rigettare uri senso

PERTICARI GIULIO Degli scrittori del trecento e <le' loro imita-

tori. Libri clue del conte Giulio Perticari. Torino, tip. e libreria

Salesiana, 1876. In 16. di pagg. 241. Prezzo centesimi 80; legato,
L. 1,25.

PISATTI EUGENIO - - La religions in pratica. Corso complete di

istruzioni catechistiche del P. Eugenio Pisatti Min. Oss. parroco
di S. Tommaso in Torino. Volume IT. Torino, cav. Pietro Marietti,

tip. pontif. ed arciv., 1816. In 8. di pagg. 460.

Del merito di queste islruzioni ca- di aggiungere altro per questo secondo,

techistiche tenemmo ragione nella pre- se non che vi si Iratta della Speranza,

cedente bibliografia, nella quale ne an- della orazione in generale, del Paler

nunziammo ilprimo volume. None uopo nostcr e de'precelti del Decalogo.

SANTI VINCEN/0 Delia Vita e della Materia per Vincenzo Santi

professore dell' Universita di Perugia. Boloyna, Istituto tipogra-

fico, via Galliera 483, 1876. In 8. di pagg. 19.

- Nozioni fondamentali di ftsiologia comparata del professor Vin-

cenzo Santi. Boloyna, Istituto tipografico, via Galliera 483, 1876.

In 8. di pagg. 19.

Gravissimi sono gli error! della cosi moderne opinion!, e per contrario cio

delta scienza moderna, specialmente che sia da tenere rispetto ad essi, se-

quella che fa professione d'incredulita, condole inconcusse dottrinediS.Tom-

intorno alia Yita, alia Materia, ed a!- maso. Nelle quali discussioni egli si ap-

riloTio. II chiaro Autore, propostc nei palesa non meno profondo conoscitore

due annunziati opuscoli le piu fonda- della filosofia dell'Angelo delle scuole,

menlali quistioni sopra gli accennati che picnamente istrutto dei veri pro-

soggelti, dimostra non meno solida- gressi delle scienze natural!,

mente che brevemerite 1'assurdila delle

SCHEDONI GIUSEPPE L' orfanotroflo cattolico di Betlemme e la

rigcnerazione della Terra Santa per mezzo della carita e del-

1' istruzione della gioventu Siriana. Alcuni cenni del marchese

eomm. D. Giuseppe Schedoni ecc. Modena, tipografia Pontificia

od Arcivescovile dcH'Immacolata Concezione, MDOGOLXXVI. la I

di pagg. 32.
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SCOR/I DONATO II sacro monte dcll'Alvernia. Ricordo. Scconda

edizioue. Pita, F. 3Iariotti, tipografo editore, 1816. In 16. di pagg. 22.

SEGNEUI PAOLO L' incredulo scnza scusa, del P. Paolo Segneri

della Compagnia di Gesu, con prefazione e note di Giuseppe Al-

lievo. Volume terzo. Torino, tip. e libr. Salesiana, 1816. In 16.

di pagg. 216.

STRENNE ED ALMANACCHI PER L'ANNO 1811

Uniamo in un raazzetto le Strenne e gli Almanacchi pel nuovo

anno, che ci sono finora perveniiti, scritti con ispirito cristiano. Non

dircmo di ciascuno in particolare ;
che questo ci menerebbe troppo

per le lunghe : ci basta dire in generale che quasi tutti, oltre alle

consuete notizie de'giorni, de'mesi, delle stagioni, delle feste ec-

elesiastiche e va dicendo, contengono svariati intrattenimenti, e aned-

doti e storielle, che nell'atto stesso di porgere savii ed utili docu-

menti, dilettano non poco gli animi con festivita di vario genere.

AM1CO (V) DI CASA SMASCHERATO
- Slrenna pel 1811. Anno XVI. Ve-

nezia, lipografia del Fratelli Sac-

chetti, 1816. In 16 grande, di pa-

gine 96. Prezzo cent. 25.

BACCELL1 NONO CA^O Lunario

Istriano per 1'anno 1811. Anno V.

FirenzG, tip. del Vocabolario, 1816.

In 16. di pagg. 104.

BVON SENSO (JL) Lunario per Pan-

no 1811, coll'aggiunla dei mercati e

fiere che si fanno in Toscana. An-

no XVII. Firenze, libreria di Luigi

Manuelli, presso Santa Maria in cam-

po, 1816. In 32. di pagg. 64.

CONCUIGL1A (LA) DELUADR1ATI-
CO Slrenna Anconitana per 1'an-

no 1811. Bologna, tip. Pontificia

Mareggiani, 1816. In 16 grande, di

pagg. 208. Prezzo cent. 40. Franco

di Pasta, cent. 45.

FEN1CE (LA) Strenna Mirandolese

per 1'anno 1811. Anno VI. Si vende

a scopo di beneficenza. Mirandola,
tip. Cagarelli, 1816. In 16. di pa-

gine 136. Prezzo cent. 50.

GALANTVOMO (]L) Almanacco per

1'anno comune 1811. Anno XXV.

Strenna offerta agli associati alle Let-

ture Catloliche. Torino, tipografia

Salesiana, 1816. In 16. di pagg. 80'

Prezzo cent. 15.

G1GL10 (11) FWRENT1NO Diario

ecclesiastico per 1'anno 1811, nel

quale si annunziano le feste di pre-

cetto e di divozione, i digiuni, i quat-

tro tempi, le prediche, le funzioni ecc.

Anno VIII. Firenze, tip. Bencini,

1816. In 16, di pagg. 112. Prezzo

cent. 20.

GUERC1NO (II) Strenna Centese.

Anno VI, 1811. Bologna, Tip. Pon-

tificia Mareggiani, 1816. In 16. di

pagg. 150.

LACHERA (1L) Lunario Florentine

per 1'anno 1811, con tutte le feste,

mezze feste, vigilie, ecc. ecc. Anni

l\e\. Firenze, tip. Birindelli, 1816.

In 16. di pagg. 48. Prezzo cent. 10.

MJJSAICO (1L) Strenna Ravennate

per 1'anno 1811, utile e dilettevolc

per tutti. Anno IX. Piacenza, tipo-

grafia litogr. Fratelli Bertola, 1816.

In 16 grande, di pagg. 84.
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Giovenlu Catlolica italiana. Anno IX.

Bologna, tip. Felsinea, 206 slrada

Maggiore, 1816. In 16 grande, di

pagine 112. Prezzo cent. 40, franco

di porlo.

SIRENNA CESENATE per V anno

1877 Anno III. Compilata per

cura della Sociela della Biblioleca

Cattolica. Parma, tip. Fiaccadori,

1876. In 16 grande, di pngg. 112.

STVD1 F1LOSOF1CI Strenna pel

1811. Modena, sociela tipografica,

anlica tip. Soliani, 1816. In 8. di

pagg. 80. Prezzo L. 1.

UN PO'DI TUTTO Almanacco po-

polare pel 1811. Torino, collegio

degli Artigianelli, tip. e Libr. S. Giu-

seppe. In 16. di pagg. 80. Prezzo

cent. 20.

NON LA F1NISCE P1U! Ossia nuovi

casi che non sono casi, avvenuti

nel 1814 e 1815. Quanta raccolta.

Strenna pel nuoyo anno 1811. Pa-

dova, Marco Bruniero editore.

PARIGI E PARAY LE MON1AL -

Impressioni e Ricordi. Slrenna pel

ISll.Mikmo, libreria editrice Ditta

Serafino Maiocchi,via Bocchetto n. 3.

In 16 grande, di pagg. 16. Prezzo

cent. 50.

P1ERPA OLO Strenna ed Almanacco

per 1'anno 1811. Anno XVII. Mode-

na, lip. Pontificia ed Arcivescovile

della Immacolata Concezione, 1816.

In 16 grande, di pagg. 168. Prezzo

cent. 20.

ROSA (LA) Strenna Viterbese per

1'anno 1811, compilata per cura del

Circolo Santa Rosa della Sociela della

VIGO ILARIO MAURIZIO L' Immacolata Concezione. Storia, com-

battimenti e trionfi dell' opera di Dio a Lourdes. Pel sacerdote

Ilario Maurizio Vigo, Curato di Santa Giulia in Torino, gia pro-
fessore di filosofia nel Seminario. Stamperia reale di Torino, di

G. B. Paravia e Compagni tipografi librai editori, 1816. In 8. di

pagg. 215. Prezzo L. 2.

Alle grazie miracolose, che non solo

sulla Francia, ma anche sugli altri paesi

cattolici si diffondonocopiosamente dalla

IMMACOLATA di Lourdes, corrisponde uni-

versalmente lo studio e la piela de'fedeli

nel venerare la Santissima Vergine sotto

quel glorioso titolo e come manifestossi

nella beata grotta di MassabiellQ. II

libro che annunziamo e frutto appunto
di una di quelle grazie, impelrata dal

pio Autore, che ha voluto per tal modo
testimoniare la riconoscenza alia Divina

Madre; ed e insieme un mezzo di vie

piu fomentare e dirigere in meglio

quella divozione. Nel che ci sembra sia

riuscito assai bene, si pel metodo che vi

serba, e si per lo spirito di pieta che

v'e diffuso. II metodo e d'intrecciare

la storia delle apparizioni della Vergine,

ed altre analoghe notizie, coa' medita-

zioni corrispondenti; distribuendo cosi

la materia pe'giorni d'un mese intero,

che ad ognuno sia assegnato un sog-

gelto di lezione spirituale ed un altro

di meditazione coll'ossequio e colla

giaculatoria. Tanto le lezioni, quanto le

medilazioni sono stese con molla sem-

plicita di stile ed unzione di spirito ;
e

le seconde specialmente sono indiriz-

zate all'acquisto di quelle solide virtu,

nell'esercizio delle quali consiste la vcra

divozione a Maria Sanlissima.
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Firenze, 21 dicembre 1816.

I.

(Xostra corrispondenza) Qucstione d'Oriente tra il Grand' Oricnte di

Via della Valle ed il firand' Oriente dell' Arciprete Anghera: II panificio mas-

sonico di Losanna: Scrocchi e truffe del Trenlalre: Priapo riconosciuto dal

Congresso massonico di Losanna per il vcro Dio della Frammassoneria.

Piu volte e da piu parti sono stato in questi mesi passati, a voce

e per lettere, premurosamente richiesto delle notizie del Pubblicista

Bacci, dell' Arciprete Anghera, del Grand' Oriente di Via della Valle

e dei suoi membri Sisca, Facci, Tamajo, Petroni e simili celebritu

u'liciali, non che di tutto il resto della minutaglia massoncinesca qui
di Roma, gia da me forse troppo celebrata; o, per lo meno, quanto
basto perche una modesta ilarita fiorisse talvolta perfino su quel

po'di viso umano, che non sempre si scoprc tra 1'aspra selva delle

barbe rituali del Grand' Oriente quando ne riodono talora parlare nei

momenti solenni dell* loro piu gravi deliberazioni riguardanti i dc-

bitori morosi. Ma poiche siamo oramai nel Carnevale, non vedo per-
che io non potrei contentare ancora una volta questi dilettanti della

parte buflu della Massoneria. Si tratta infatti di una Batrocomioma-

chia nuova, che aspramente ora si combatte tra i topi Rubatocchi di

Via della Valle e le rane Miratondo di Pi; zza del Popolo: dove si e
levato ultimamente un nuovo Sole Oriente guidato da Fetonte Anghera
detto il Sebezio, che dall' alto del suo velocipe'de sferza se stesso e si

batte i flanchi per vincere alia corsa il pedestre frate Bacci detto il

Pubblicista, Sole Oriente di Via della Valle. La questione e di pane:
come lo sono in generale tutte le altre question! che si trattano ora

nella Massoneria del Parlamento, del Ministero, e dell'Italia politica:

dove cominciando dal fondo e dalla base delle urne elettorali e flnendo

alia punta della piramide costituzionale tutti sono contenti, checche

sia del.resto, quando si e riuscito a tirar 1'onda del biondo Pattolo

al proprio mulino. Attinta la quale, nulla osta che si ritorni a Ca-

prera, od in altri luoghi immuni; lasciando che il Tevere e 1'Agro

facciano il loro corso natural mente e gli clettori tirino mestamente

i conti del proprio dare e dell'avere altrui. Che se la Massoneria

X, vol. I, fate. 687 7 SO dieembre 1876



98 CRONACA

dec essere, com'e giusto, non solo all'altezza ma alia girida dci

tempi, ne solo al livello ma al culmine del secolo, e non solo par-

tecipe ma fattrice del progresso, della civilt^i e del luoii
;
era ben

naturale che un Trentatre della forza e dell' eta di Don Domenico

Anghera si lasciasse tentare anche lui dalla patriottica ambizione di

non solo assidersi in Napoli, ma di venir a presedere in Roma al-

1' Agape fraterna del massoncinismo pubblico ed ufllciale; ora spc-

cialmente che abbondano le briciole buttate dagli Epuloni ministe-

riali ai Lazzari della Massoneria. Non ella, in fatti, questa Massoneria

dei Grandi Orienti un' associazione (come stampava il gia Gran

Maestro Frappolli) che aspira ad assorbire 1'umana societa intera?

La Massoneria e imagine dell' Umanita : suddivisa in Loyyie o Fa-

(( miglie si riunisce in gruppi nazionali (doe in Istati): si estende a

a tutto il genere umano. La Nazione, famiglia dell'umanita, come la

Loggia e famiglia della Nazione, s'ispira del pensiero di essa (Uma-
a nita e Massoneria): lo elabora a seconda delle proprie tendenze

e lo rinvia al corpo sociale. ben masticato e digerito. A questa

elaborazione digestiva e venuto a cooperare in Roma il Grande Mae-

stro di elaborazioni Arciprete Anghera. Ma fu accolto da frate Bacci,

non come un Arciprete Sacerdote del Vero (come si chiamano in

Massoneria specialmente gli ecclesiastici che si fanno Frammassoni),
ma come un cane in chiesa.

E qui, se io volessi chiamare in mio aiuto la poesia, mi verrebbe

a proposito la nota ottava : Come soglion talor duo
.
can mordenti.

Ma mi contenter6 di dire in prosa, che ci6 che questi due eroi della

famiglia famelica dell'umanita (aspiranli ciascuno ad assorbire, se

fosse possibile, tutta I'umanita dei massoncini spolpati di Roma e di

Napoli) si sono finora latrato contro dall' alto dei loro rispettivi carri

di battaglia, che si chiamano la Voce pelasga e la Rivista della Mas-

soneria: cid, dico, che costoro pro aris et focis della loro escluswa

daborazione e rinvio al corpo sociale delle tasse esigibili dai mas-

soncini di Roma e di Napoli (giacche quando io parlo di questi Mas-

soncini ufficiali non intendo apporre loro altro che questa loro fame

di tasse, cosa che tra loro e regolarissima) si sono finora urlato contro

nei loro rispettivi giornaletti, all'uso omerico, prima di venire ad

altre armi, e cosa che non ha nessun nome in nessuno dei corsi delle

rettoriche finora conosciute da noi profani: si che non ne sara qui

del tutto inutile un poco di antologia.

Ma debbo premettere un poco di storia.

Quando nel 1814 si comincio a bisbigliare nei giornali massonici

ufficiali ed uiliciosi di un futuro gran congresso massonico dei Su-

premi Consigli del Rito scozzese, antico ed accettato, nella cittii di

Losanna pote forse venire in mente a qualche profuno che si do-
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ro in qucl cnngrcsso prcndfre doterminazioni di alta o bassa

politica attiva. Ma le prcvidcnze del piu cspcrti, confermate poi dal

1'atto, furono chc anche in questo congresso non vi sarebbe st.ta

altra seria quostione che dipane. Certamente sarebbe assurdo il solo

supporre la possibilita che i ddegati dei Supremi Consigli del Kito

scozzese, persone che non vivono che di politica e nella politica. si

astengano dal discorrerne o bene o male in qualsiasi loro congresso:

nello stesso modo che e ora quasi impossibile che i calzolai o mu-

ratori, e molto piu i medici o speziali, membri delle societa operaie

o filantropiche, si raunino in una bettola od in un caflTe senza de-

cidere qialche cosa tra loro sull'andamento dell'Europa. Ma dopo

chc hi H.issoncria entro trionfante nei Gabinetti e ne' Parlamonti.

dove, app
nna giunta, depone le sue insegne e si veste da profana

per meglio corbellare i Re ed i popoli; non piu nei congress! pro-

priamente detti della Massoneria ma nei Gabinetti diplomatic! si

trattano dalla Massoneria gli affari politici. Nei congressi massonici

invece si trattano, se non esclusivamente almeno principalmente.

le questioni del pane: cioe di giurisdizione, di tasse, di ciondoli,

di riti, ed altrettali corbellerie le quali ora dividono piu che mai

e tengono all'crta ed all'armi tutto il formicaio massonico uTiciale.

Che per entrare ora in certe cariche, ed anche per avanzare nelle

carriere ordiaarie, si ricerchi ordinariamente il passaporto masso-

nico, cosi che in certi paesi e specialmente neirAmerica ineridionale

siano pressoche ermeticamente chiuse le porte degl'impieghi a chi

non presenta quel passaporto, questo e certissimo. Anche in Italia ci

andiamo uu poco avviando a questa camorra massonica; e mi consta in

fatti (per dime una sola) di una famosa nullit'i italiana che voleva esser

deputato: e lo fu appena che si arrold in una Loggia qui di Roma. Ma a

misura che un frammassone cresce di grado nella carriera civile o mi-

litare, procura di nascondere le sue insegne massoniche. E ci6 perche
1' essere frammassone e ancora, non solo in Italia, ma anche in Francia

d altrove, una cosa cho fa poco onore. Inoltre chi e in alto dee trattar

con tutti ed anche con noa Massoni : e percio gli giova di non essere co-

nosciuto come tale. E la Massoneria u'Ticiale non solo intende questo,

ma vi coopera : non esigendo piu da questi aid suoi fratelli ne la

frequenza della Loggia ne altro che li possa compromettere ;
conten-

tandosi di servirsene e di sorvegliurli. Accade poi spesso che un

Massone salito in alto si allontana non solo col corpo ma anche collo

spirito dalla madre Massoneria, e non ne serve agli scopi, ne obbe-

disce ai suoi ordini; ed anzi procura di servirsene egli stesso ai suoi

scopi e di farla obbedirc ai suoi ordini, secondo che fece per esempio

il prime Xapolcone, per taccre di altri. Allora nasce la lotta tra co-

storo e la Massoneria, col la vittoria talora dell'una e talora deli' altro.
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E cosi N tpoleons I e poi N ipoleono III riuscirono p3r molto tempo

i soggettarsi e domare la Massoneria che poi fim col domar loro:

cosa che questanon avrebbe ottenuto se essi medesimi non le si fossero

dati in mano con volontarie concession! o con imraani spropositi,

ben dovuti al loro indomabile orgogiio, che, al solito, li accec6 fa-

cenJoli cadere in fosse dove non sarebbe caduto un fanciullo. Ma

lascianio ora questo, il certo e che la Frammassoneria veraraente

<lirigente non e ora la Massoneria uftniale de' Grand' Orienti e dei Sii-

prerai Consigli; dove non si vede mai un Ministro, un Generale, o

qualsiasi altro grand
7

ufficiale dello Stato : bensi la Massoneria diri-

gente si trova appimto in questi alti ufliciali, il cui grado e le sociali

attinenze non solo loro consigliano ma loro impongono quasi sempre
Id necessity di non flgurare mai nell'elenco e nelle opere ufliciali

della Massoneria volgare. II che e tanto certo che non si puo fare a

costoro dispiacere maggiore che di andare a rinvangare negli antichi

bollettini, yiornali ed almanacchi massonici i loro nomi, anticamente

stampati in quegli elenchi quando essi erano ancora in niinoribus.

Ed oh quanto volentieri pagherebbero ora qualehe cosa certi mini-

stri, generali ed eroi di adesso per fare scomparire tutte le tracce

di certe loro imprese massoniche giovanili. Ma nescit vox missa

reverti !

Ne da cio si dee ricavare che dunque sia inutile 1'occuparsi di

questa Massoneria ulticiale : giacche, se e vero, almeno ora ed or-

dinariamente, che questa Massoneria non dirige nulla direttamente :

c pero eertissimo che cola e appunto la scuola de'principii e delle

massime. onde s' informano que' Massoni che p>i arrivano a dirigere

la societa nei Gabinetti, nelle reggie, nella diplomazia e nei con-

gressi delle cosi dette Potenze. Donde accade, come diceva, che,

nei congressi massonici propriamente detti, le questioni che vi si

trattano specialmente sono di pane : cioe della giurisilizione, dei

titoli, dei ciondoli, delle tasse e di tutto cio che riguarda 1' anda-

mento amministrativo ed economico dei Grandi Orienti e delle

Logge: le quali controversie si Kidacono tutte a danari. Giacche

dovendo ogni Massone pagar un tanto ogni anno alia sua Loggia ed

n altro tanto al Grande Oriente, piu una tassa flssa per ogni au-

anento di grado, ossia, come i Massoni dicono, di Luce, la quale in

Massoneria si vende a tanto il raggio, vede ognuno che ogni Loggia
dee guarJarc coll' occhio del porco quell' insolente di Massone che
volendo fondare nella stessa Valle, cioe citta, una nuova Loggia, tira

naturalmente, come il piantatore di un nuovo rocolo o paretaio, a

richiamare a se i passerotti che sarebbero caduti nella rete del vec-

chio. E parimente e ben naturale che i menibri di un Grande Oriente,
che raccolgono le tasse di un certo numero di Logge, debbano averla
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a morte con qucllc Logge chc si vogliono separare dalla loro obbe-

di'-nza e o fare da se, od obbedire ad altro padrone. Tutte qu'-st'-

nuovc fondazioni di Logge e di Grand! Orienti nello stesso paese
non si riducono in pratica ad altro che a togliere danari ad un altro.

Un nuovo Grande Oriente e come un nuovo paniflcio a vaporc chc

si apre in concorrenza del paniflcio vicino. Percio i giornali masso-

nici e la storia della Massoneria non sono che un repertorio di ogni
soi'ta di liti c di controversie di giurisdizione, tutte generalmente

parlando noiosissime pel lettore : ma importantissime pei litigauti

del cui pane si tratta.

A tutte queste specie di liti bisogna aggiungere quella fondamen-

tale, principalissima ed arrabbiatissima, di cui e impossibile prevedere
la fine, che s* agita ora piu che mai fra i due corpi dirigenti la Masso-

neria ulliciale: i Grand' Orienti e i Supremi Consigli. In teoria non u
avrebbe ad essere lite: giacche essendo il Grande Oriente un cor/.o

ainminislfativOj ed il Supremo Consiglio un corpo doymatico (cosi

dicono i Frammassoni), non avrebbero nulla da spartire e perci6
nulla su cui litigare. Ma vi e la questione del paniflcio: giacche man-

giare bisogna in Massoneria: e che cosa mangeranno i Trenta,

Trentuno, Trentadue e Trentatre se tutte le tasse devono andare al

corpo amministrativo, cioe al Grande Oriente che e corpo eleltivo ?

Laddove, invece, loro sono un corpo inamovibile, i cui membri intanto

solo possono aver del pane in quanto sono anche loro eleggibili,

ma non sempre sono eletti, ne tutti possono essere eletti a membri
del Grande Oriente. Doymatizzare sta bene: ma bisogna anche

mangiare. Sacco vuoto non si regge in piedi. Questo e il primo dogma
di Massoneria. Or di che riempire il mal sacco, se tutto va al Grande

Oriente che non dogmatizza ma amministra?

Dove per intender bene quest' imbrogli massonici e persuaders!
della morale necessita, in cui sono ora e saranno sempre i Suprani

Consigli dei Trentatre del Rito scozsese, di litigare per la pagnotta,
convien sapere che vi e una difFerenza radicale tra la Massoneria

presente e quella del secolo scorso anteriore alia Rivoluzione fran-

cese. Prima della Rivoluzione non era mica un mestiere comodo

quello del Frammassone. In alcuni luoghi v' era piu o meno di tol-

leranza : ma nella maggior parte degli Stati, la carcere e la galera

era il meno a cui si esponessero coloro che adesso mandano invece

gli altri alia carcere ed alia galera. Prima di questa rivoluzione di

carceri e di carcerieri, tutto il reggimento della Massoneria era fon-

dato sopra il segreto, senza di cui era molto esposta la vita e la li-

berta dei fratelli. E per assicurarsi di questo segreto i gradi della

Massoneria erano moltiplicati in vario modo secondo i luoghi; non

innalzandosi al sommo se non coloro che prima erano stati ben pro-
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vati ne' precedenti. Grandissimi poi erano i privilegi dei Trentatre.

Essi erano Venerabili perpetui delle loro Logge: e ci6 per non dar

tanto nell'occhio delle autorita con troppo frequent! elezioni. Avevano

il diritto di fondar da soli altre Logge, di conferire i gradi anche

sommi, di fare e disfare ne'paesi dove essi erano spediti come ia

missione diplomatica. II Cagliostro fu uno di questi viaggiatori di

alto grado massonico, che riusci per tanti anni a gabbar il mondo e

le polizie. Ma venuto a Roma a visitare, ispezionare ed illuminarc,

cioe dare le parole d'ordine, alia Loggia di Roma, fu subito colto dalla

Inquisizione : la Loggia fu scoperta, e 1'eroe Cagliostro canto, confess6'

e rive!6 si bene che il suo processo e (dopo quello dell' 111uminato-

Weishaupt) la piu copiosa e fedele rivelazione di tutto 1' organismo
massonico che si conosca. Un altro di questi viaggiatori illuminatori

fu il milanese Gorani, celebre impostore aache lui, che voile anche lui

fingersi di casa Lascaris, comprando i document! da un vero Lascaris

imbecille marito di una sua sorella. Costoro e gli altri loro pari Tren-

tatre, che formavano il Supremo Consiglio della Massoneria, non solo

dogmatizzavano ma ammaestra/vano e facevano molti denari racco-

gliendo le tasse di coloro che essi ammettevano agli alti gradi senza

testimoni; si che poteano facilmente arricchire, abusando, come quasi

sempre facevano, della credulita degli adepti che pagavano a peso
d'oro ridicoli gradi e segreti inutili. Odorarono la cosa molti imbro-

glioni, specialmente ebrei, e subito si diedero anche loro a fare il

mestiere dell' illuminatore e dell' inizialore. Inventarono nuove Mas-

sonerie, nuovi gradi, nuove cabale: e iinbrogliarono cosi bene le

cose, che anche adesso gli stessi storici massoni delia Massoneria,

non sanno come cavare i piedi da quel fango d'intriganti e di ciarla-

tani per ritrovare il vero fllo e 1' albero genealogico della Massoneria,

diciamo cosi, regolare ed autentica. Allora nacquero e non prima (come

favoleggiano tanti Massoni e non Massoni) i tanti riti e i tanti gradi r

tanto piu moltiplicati quanto piu erano i ciarlatani che volevano cosi

arricchire ed i merlotti che ambivano quegli onori e quei segreti.

Siccome pero tutti erano d'accordo nello scopo finale della Rivolu-

zione, che e Podio ai Re ed alia Chiesa; cosi quegli stessi abusi servi-

rono ad affrettare e a peggiorare la Rivoluzione francese, nella quale
la Massoneria si assise in trono, si che giustamente pu6 vantare che

1'Assemblea non era che una Loggia, e che tutta la Francia non era

che una gran Loggia.

Cessato cosi d'allora in poi ogni pericolo per i Frammassoni. si

penso ad organizzare la Massoneria in guisa da togliere quegli abusi

di Trentatre indipendenti: e si procurd la divisione tra i Grandi Orient!

amministratori ed i Suprcmi Consiyli doymatizzanti, cioe conservator!

del dogma ossia dei veri principii della Massoneria. Si tent6 ma noa



COKTEJII'OIIANEA 103

vi si riusci mai bene. I Trontatn> non vollero m;ii cedero ai Oran-

*r Orient! i loro diritti di spargero gradi e raccoglier tassc. I Gran-

d' Orient! dal loro canto non vollero mai riconoscere tanti graduati.

di cui molte volte non si sapeva se fossero spie segretc, come di

fatto lo erano. L' Italia specialmente ne era e ne e piii che mai plena.

Ed a questo male alluse sompre frate Bacci colla sua epurazione e

col suo diploma urrico, nuovo mezzo per raccogliere quattrini pel

suo Grand' Oriente. Ma si! Andate a persuadere i Trentatre di Na-

poli, di Palermo, di Torino, di andarsi a presentare a frate Bacci e

re una tassa per avere un diploma nuovo! Loro si contentano

del vecchio e, quanto a danari, essi sono fatti per pigliarne e non per

darne. Allora il Grand' Oriente puntd i pied! a terra ed escluse dalle

Logge coloro, o Trentatre o Trentaquattro che fossero, i quali non

si fossero provvisti del diploma unico. Lo stesso sottosopra accadde

in Francia ed altrove. Tutta la Massoneria risono per molt! anni di

que&te oontese tra i Grand! Orient! e i Supremi Consigli, finche i

Trontatre pensarono di oppore autorita ad autorita, il dogma alFam-

ministrazione, il Supremo Consiglio al Grand' Oriente, ed intimarono

il loro congresso di Losanna. Appena se ne ebbe sentore, frate Bacci

parlo subito nella sua Rivista di farvisi rappresentare. Ma il Gran-

d' Oriente di Roma non trovo la via di porvi il piede. Ve lo pose

inve'ce il Supremo Consiglio di Torino; ed anche PArciprete Anghera
riusci a mettervi indiretUimente uno zampino, con non piccola mor.-

tificazione del suo rivale Bacci rimasto escluso.

Di quel Congresso di Losanna io less! le chiacchiere ed i decreti

pubblicati nei giornali massonici: e tutto si aggira sopra la questione

$Ii pane e sopra il trar 1'acqua delle tasse al mulino dei Supremi

Consigli dei Trentatre. Iiitendendo per6 che bisognava pur concedere

qualche cosa al progresso, svecchiarono il Itito e le Costituzioni da

certe ciarlatanerie piu grossolane, che sono ormai diventate il ludibrio

perfino dei Frammassoni. Ma nella sostanza arrogarono a se stessi

tanta potenza e tante tasse, che ora la controversia, o per meglio dire,

1'ira e la rubbia dei fratelli e salita al sommo grado: e gia si e mo-

strata al pubblico con romorosi dissidii, con irose proteste, con fern-

minee contumelie e con aperte discordie ed anzi con insanabili

rotture: di cui e un'eco questa ora regnante tra frate Bacci e Fetonte

Anghera.
Vorrei ben venir subito a raccontarvi questa dolorosa storia do-

mosiica della povera Massoneria romana, ed anzi italiana, mai non
iscesa cosi in basso stato nel suo Grand' Oriente, come ora quando
i suoi Dgliuolipiu devoti sono saliti suH'albero della cuccagna libe-

r;ili
i

. Ma credo di non fare cosa sgradita ai lettori premettendo qualche
/cenno sopra i decreti del Congresso di Losanna, che dovendo essere

la Cornucopia di Amaltea riusci invece un ignominioso vaso di Pandora.
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Dunque, prima di tutto, quanto alia questione del pane, i Signorf
Trentatre lasciando ai Grandi Orienli piena liberta e giurisdizione

sopra i primi tre gradi simbolici di Apprendista, Compagno e Maestro,
riservano a se soli il conferimento (e percio le tasse) dei gradi su-

periori, dctti filosofici, flno al Trentatre. E non contend di questo,
concedono ancora a se stessi un' intromissione nelle Logge simboli-

che, doe dei soli primi tre gradi. Che se i Grandi Orienti si permet-
teranno di conferire (cioe di pigliar tasse) per gradi superiori ai

terzo, questi gradi saranno avuti per irriti e per nulli in tutte le

Logge di rito scozzese. Quanto poi alle riforrae del rito, bisogna
(dissero questi riformatori) conservare la vecchia lampada: ma infon-

jJervi
un poco d'olio nuovo. Ed in primo luogo si degnarono final-

mente di Ticonoscere essi medesimi quello cho tante volte aveva

anch' io tentato ima^o di ficcar nel duro capo di frate Bacci e del'

1'Arciprete Angher& ? doe g 11 Congresso fece gcomparire dalla Co-
stituzione deU'ordine tutto ci6 chie fa allusione alle pretese costitu-

zioni date da Federico II. Speriamo dunque che nessun Frammassone
osi d'or innanzi di ripetere la solenne favola, che flno a ieri era un

dogma in Massoneria: cioe che le costituzioni del Rito scozzese sono

lavoro di quel Federico Re di Prussia. In secondo luogo il Congresso
riconobbe che bisognava tagliar un po'le unghie ai Trentatre, i quali

finora poterono conferire da se tutt'i gradi di Massoneria, fon'dare

logge, Capitoli, Areopaghi e Supremi Consigli. Sopra il che si e con-

venuto che questo potere dava luogo ad evident! abusi ed era una

fonte di truffe e di scrocchi. >i La qual riforma, se ben si considera,

non e che un nuovo mezzo di far danari: giacche non essendo piu

ora lecito ai Trentatre di conferire i gradi solitariamente ed in segreto,

ma essendo la cosa devoluta al solo Supremo Consiglio, questo inta-

schera tutte le tasse che prima erano intascate non solo dai Trentatre,.

ma anche dagli scrocconi. Inoltre non vi sara piu possibility di tran-

sigere per una parte della somma; come facevano tanto i Trentatre

quanto gli scrocconi, i quali si contentavano.di poco, calcolando che

molti pochi fanno un assai. Tutto d'or innanzi dovra pagarsi inte-

gralmente : e pagarsi al Supremo Consiglio, il quale cosi noil potra piu

essere defraudato d'un soldo. Poi si e venuto a riforme piu important!.

Per esempio nella bandiera, invece dell'aquila nera, vi sara d'or innanzi

1' aquila d'oro. Questo aumento di spesa e questo maggior lusso pu6
ben tollerarsi dopo assicuratesi si buone rendite. La corona imperiale

fu soppressa: e cosi pure il titolo del Santo Impero. Quanto ai rituali

che sono la piu gofla e la piu empia cosa del mondo, pressoche tutta

roba di rabbini e di cabalisti, il Congresso si content6 di mutarne

le parole di riconoscimento e di passo, siccome quelle che ora si sanno

da tutti. Ma si verranno a sapere anche le nuove. Lascio poi intatti
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'inpii siuramenti e Ic infami e sporchc pratichc dclle iniziazioni.

)Ia (juanld al calrndario cbraico, difficile ad usarsi in gttizia dell'igno-

ranxa die e coraunc ora piu di prima nel corpo dci Trentatre, esso

fu abolito sotto il pretesto che questo non era che un uso antico

che non aumentava puuto il prestigio della Massoncria: pcrci(
%

> d'or

innanzi ^li atti dei Supremi Consigli saranno datati col calcndario

gregoriano. E cosi 1' opera di Papa Gregorio XIII e del Gesuita

Clavio finirono col conquistarc il sulTragio perfino dei Frammassoni.

I) Congresso fece ;mche una pomposu csposizione de' principii della

Massoneria, destinata ad esserc stampata da noi altri poveri profani

e percid mandata in giro a tutt' i giornali. E perci6 appunto io non

rai sono mai curato neanche di leggerla, benche frate Bacci mi abbia

pubblicamcntc invitato nella sua Itimsta a studiarla e ristamparla.

Ma io preferisco invece di studiare e stampare quello che i Fram-

massoni desiderano di tener segreto. Mancano baggei al mondo, perche
debba anch'io moltiplicarli per la mia parte col pubblicare quello

che i Frammassoni destinano alia pubblicita?

Vi e per6 una dicliiarazione d'un principio che il Congresso di

Losanna si e troppo affrettato a fare, credendo giunta la pienezza

dei tempi; In qualc non e ancor arrivata, neanche in Massoneria:

secondo che ora i poveri Supremi Consigli di Losanna se ne deb-

bono essere accorti dalle varie proteste e censure, lanciate loro contro

da varie parti del regno massonico, tanto piu volentieri e piu rab-

biosamente quanto che cosi potevasi sfogare, con una certa appa-
renza di ragione, il comune mal umore per le altre sue deliberazioni

amministrative e non dogmatiche e piu di pagnotta che di principii.

II caso strano e molto utile per la conoscenza generate della pres^nte

Massoneria mi consiglia di fermarmici sopra per un momento.

Si ha egli da credere in Massoneria alFesistenza di Dio ? Ecco

la grande quistione dogmatica che agita ora in Belgio, in Francia, in

Italia, in Isvizzera le testoline massoniche, che credono di guidare il

mondo e non hanno ancor imparato Tabbici dell' uomo ragionevole.

Se si dice che la Massoneria dee credere in Dio, allora si escludono

gli atei dalla Massoneria. Alqui la Massoneria e 1'umanita, la quale
abbraccia tutto e tutti, e dee percio abbracciare anche gli atei. Eryo
la Massoneria non dee credere in Dio. Sed contra est, che molti a

questo mondo sono ostinati nel voler credere in Dio. Alqui la Mas-

soneria e Fumanit'i, la quale abbraccia tutto e tutti. Ergo se si sapra
che la Massoneria non crede in Dio, quelli che credono in Dio non

vorranno essere Massoni. Quod est inconveniens. Giacche la 31assonoria

e T umanita, la qualc abbraccia tutto e tutti, sia che credano, sia che

non credano in Dio. Dunque che fare? Si ha egli da dichiarare che

ia Massoneria crede ovvero che non crede in Dio ? Oppure si dee in
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Massoneria tacere di Dio per soppcllire cosi la questione in un pru-
dentc silenzio? Questa e ora la questione principalc che si agita nella

Massoneria sotto la protezione del Mecenate Satana, grande Archi-

tetto dell' Universe massonico, a cui gloria lavora la Massoneriji. In

questo fosso fangoso e caduto Fasino massonico. E non ne puo piu

uscire: giacche vi e caduto in pubblico: ed alia presenza. si puo dire,

di tutta F Europa, in Francia, in Italia, in Isvizzera, in Belgio, in In-

ghilterra, in America; dove, da per tutto, nei giornali massonici anche

non clandestini si e agitata e si va agitando questa questione, senza

che si sia trovato un Massone capacc finora di scioglierla a comune

soddisfazione, non escluso il Pubblicista frate Bacci che se n'c gia

occupato seriamente piu volte nella sua Rimsta.

I quattro Trentatre di Losanna credettero di uscirne pel rotto

della cuffia, sostituendo al nome di Dio il nome di un Principio crea-

tore, furbescamente pensaudo che mentre il nome di Dio e troppo
chiaro per gli atei ed il nome di Grande ArchiteUo dell' Univer&o e

troppo oscuro per i non atei, il nome di Principio creatore avrebbe

contentati tutti, lasciando libori gli atei d'intendere sotto il nome di

questo principio la materia eterna creatrice di se medesima, ed i

non atei d'intendere invece un Dio personale.

Ma chi troppo si assottiglia si scavezza: e ben lo provd ai signori

di Losanna la Massoneria americana e Finglese. L' Americana, per or-

gano di Alberto Pike, grande Commendatore e Trentatre, all' Oriente

di Charleston, sotto la data del 20 marzo 1816, scrisse una sua cir-

colare autentica (vedi la Chaine d' Union, giornale massonico di

Parigi: Numero di Giugno 1816) dove dice cosi: I cambiainenti

introdotti (a Losanna) contro le grandi costituzioni (il buon Pike

crede ancora alle Coslituzioni di Federico di Prussia) e la sost'tu-

zionc di un Principio creatore a Dio in cui i Frammassoni (ameri-
(( cani di buona fede) mettono la loro fiducia, getta F allarme in tutto

F Ordine,in tutto il mondo. I Frammassoni degli Stati Uniti (alquanlo-

diversi dayli europei e specialmente dayli svizzeri e dagl' ilaliani)

(( sostengono che nessuno ha diritto di essere Massone il quale non-

et abbia una ferma credenza nell'esisteuza di Dio: ed essi non possono

vedere che un progetto infausto nella sostituzione a Dio nostro Padre

a che e nei cieli di una cosa vaga ed indefinita impersonalita senza

forma, accettata per conciliarsi alcuni uomini (atei) per le cui opi-

nioni essi non hanno nessun rispetto(Piyliate questa o Frammassoni

(( losannesi, italiani, franccsi e belyi). Per noi Faccettare il Principio-

a creatore, benche colla licenza di chiamarlo anche 11 Grande Ar-

chilelto dell' Universo, sarebbe un annichilare il nostro Rituale.

Nessuno dei Frammassoni di lingua inglese ha finora desiderate di

proclamare la sua non credenza al Dio dei loro padri, o la sua
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fcde in un Pr'tHripio <-r<'<it<n-c. p;irola senza sonso rhe annulla il Dio

<( di friustizia, di sapionza o di bonl'i, c la ProvvHcnza protettrice

della nostra cotMiana csistonza, dist.niggont.r la n-liuione e calpc-

stantc, tfli altari dMIa nostra Cede e della nostra Massoneria (Inj'alti

yia m accennai piu volte die la Maxtoneria inylese e V amencana
sono molto meno ree che non la nostra citroj.ea: e spectalmeftte

qudla dei pacsi cattolici che e la piu empia anche in America).
(( Noi non crcdiamo che i Suprorai Consigli ed i Fraramassoni che

a parlano altre lingue (ed in cib erra il Pike) sanzioneranno questa

deplorabile depravazione richiesta soltanto da pochi Massoni di un

a solo paese (forse il Pike intende la Svizz&ra: ma eijli iynora la

a prof'onda depra/vazione di tutta la Massoneria dei paesi caltolici):

i quail pigliano la vertigine ed il delirio dnU'intelletto per 1'ispi-

razione della verita. e le divagazioni perplosse di un pirronismo

superflciale e speculative per assiomi di una profonda filosofia. Per

conciliarsi questa gente, si pretende che la Massoneria detronizzi

Iddio e metta al suo posto un Prinvipio di cui non si pud conoscere

nc 1'amore per noi, ne I'lntelligenza: una forza, cioe una Potenza

impcrsonale, senza simpatia possihile tra lei e gli uomini: che non

puo essere per noi una Provvidcnza: a cui noi, i nostri dolori, i

nostri patimenti, le nostre speranze, le nostre aspirazioni non pos-
<t sono importare piu di quello che a noi importino le sterili sabbie

delle spiagge dell'Oceano.

Noi non possiamo permcttere al niondo raassonico (cioe a quel
rjiowcio massonico non pienamente depravato cui apparliene il Pike)
di supporre che noi non siamo energicamente opposti all'accetta-

zione di un Principle, forse materiale, cui non puo essere annessa

nessuna idea di personality invece di un Dio vivente, Padre onnipo-

tenle, creatore del cielo e ddla terra. Taluno 1" ha gia detto con verita:

per conoscere Dio corne Dio e come il Dio vivente noi dobbiamo

professare la sua personaliia: altrinienti che cosa sarebbe egli se

non che una gravitazione ? (Or bisoyna sapere che yravitazione ap-

punto e chiamato in certi librl massonici il Dio dei Frammassoni).
(( Questo principio creatore non e una invenzione nuova: esso non e

che una vecchia parola risuscitata.I nemici della Massoneria, molti e

. formidabili (i quali pero sanno didinyuere tra la canaylia di Earopa
e lamayyiore o minore buona fede massonica inylese ed amencana)

K. diranno ed avranno diritto di dire che il nostro Principio creatore

(( e identico al Principio generatore degli Indiani e degli Egiziani, e

<( pu6 essere ben sirabulizzato come lo era anticamente (e come I'Ar-

cipretti Anyhara dice nd suoi liiluali che lo e anche adesso in

M.Lwmerianel porno yranato che sormonta le colonne Booz e Jacin

a ndle Lojye simboliche) dal Linga, dal Fallo e dal Priapo. Phtha
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Thore, dice il Matter nella sua Sloria del Gnosticismo, non e che
(t un'altra modificazione del Phtha. Sotto questa forma esso e il

Principle creatore: o piuttosto il Principio generalore. Questo Phtha,

questo Dio Fallico, che tiene in una mano Priapo e nell'altra il

>< flagello, era infatti il Padre delle Origini, il Dio che crea con verita,

il Priapo creatore degli antichi egizii. n

Mi spiace dover dire che il Pike, da schietto araericano, ci da qui
francamente la vera spiegazione del Dio creatore e dell'Architettp

dcll'Universo massonico, quale esso e inteso in tutti i Rituali della

Massoneria scozzese ed in tutti i simboli delle Logge. E ci6 e tanto

vero che il signer deputato Mussi (detto ora il Genkiskan dopo quella
sua sbornia di Milano, dove dichiar6 in pubblico banchetto che i sini-

stri come lui devono ora ballare sopra i cadaveri e bere nei teschi

lei vinti moderati), questo signor deputato ed avvocato Mussi che pure
e uomo dotto e compera ora molti libri alle Auzioni librarie di Roma,
nella sua qualita di Membro attivo del Gran Consiglio della Masso-

neria romana di Via della Valle, stampo in un suo almanacco mas-
sonico di Milano appunto questa stessa spiegazione fallica del Prin-

cipio creatore, dicendo che questa e la vera idea che i Massoni

italiani si fanno di Dio e della creazione. Nel che concorda, come
accennai qui sopra, coll'Arciprete Anghera, altro Sofo della presente
Massoneria italiana; della quale non credo che sia al mondo piu
fetente putredine quanto a principii e ad idee. Del resto chi si ri-

corda di cio che io accennai dalla lontaria gia piu volte sopra questa

putrida materia od, almeno, chi ha capito cio a cui io allusi, dee

ormai essersi persuaso che il cosi detto dogma massonico sopra
1' esistenza di Dio non e, se cosi e lecito dire, che un porcile ideale r

a cui, piu spesso di quello che e credibile, corrisponde pur troppo
un porcile reale. Or torniamo al Pike, il quale segue a ripicchiare cosi:

Accettare una tal cosa in luogo di un Dio personale e un ab-

bandonare il cristianesimo ed il culto di lehovah ed un ritornare

negli antri del paganesimo. Cosi a noi pare : e noi non possiamo

spiegare a noi stessi 1' accettazione di questo mutamento, fatta dai

nostri fratelli inglesi, se non che attribuendola ad un'inavvertenza,

(Ma ora i Massoni inylosi, almeno in qualche guisa, moslrarono

(( di essersi ravveduti).

(( Se questo mutamento sara accettato, il Fallo sara il simbolo

legittimo nelle nostre Logge e sui nostri altari (Come Io fu suyli

altari profanali di Francia nel tempo della trionfante Massoneria).

(( II Linga ne e ora il sirabolo nei tempii dell'India. E non serve il

dire che esso e conosciuto come il grande architetto dell' universo.

Giacche Coremone ci dice che: gli antichi egiziani attribuivano al

a sole questa forza potente che organizza tutti gli esseri: la quai
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forza cssi riguardavano come il (jrande archiletto del mondo. E PMlia,
il generatore creatore, era il demiurgo ossia YArchitetto dell'Uni-

verso. Se noi sostituiamo a Dio questo Principle creatore, dove an-

(i dremo noi a cercarne la definizione? La filosofia Sankia, dice il

a Ritter, descrive sempre il Principio creatore come una forza cieca:

e sembra anche identiftcarne talvolta 1'idea con quella della ma-

tt teria. Come base della corporeitii, questo Principio creatore vi e

anche considerate come un corpo. L'Imperatore Giuliano, benche

pagano, ammetteva uno Spirito creatore, di cui egli diceva che Atis,

a colui che mutila se medesimo, era un simbolo. Si vuole che noi

accettiamo un Principio che ciascuno puo definire come vuole, al

quale sarebbe assurdo dare il nome di Padre ed indirizzare una

it preghiera: la cui accettazione sarebbe un abbandonare 1'idea di

un Dio personale: idea che e la radice di ogni religione: idea

su cui la Frammassoneria (non per fermo quella d' Europa) e

edificata: idea a cui si connettono tutti gli antichi simboli mas-

u sonici (quelli del medio evo e dei liberi muralori, doe edificatori di

(( case e di chiese, che si chiamavano muratori, come cosi si chia-

(( mano adesso tutti coloro che murano case in questo mondo): idea

senza di cui la Massoneria ruina compiutamente.

I Supremi Consigli che partecipano a queste nostre opinion!

e si oppongono a tali innovazioni costituzionali e rituali, che fanno

u tabula rasa di tutto e preferiscono camminare nelle antiche vie

(antiche forse in America ma non in Europa) e mantenere 1'antica

legge, non hanno che un'alternativa: o unirsi alia nuova confede-

razione (fondata dal buon Pike conlro la confederazione di Lo-

sanna) o restare isolati ecc. Infatti il Pike mando alia Frammas-

soneria sua arnica un progetto di nuova confederazione, di cui non

dir6 altro per ora, essendomi cresciuta tra le mani la materia e

dovendone percio rimandare ad altro quaderno la continuazione.

II.

COSE ROMANS
I. Arrivo a Roma delPEminentissimo C;irdin;ile Simeoni, n;iovo Segretario di Slato

2. Dono di un milione di lire dolla Duohessa di Galliera al Papa; uso fat-

tone da Sua Santita 3. Obolo di San Pietro dei cittadini italiani
; loro tri-

bute di schede elettorali 4. Viaggio e dimora a Roma della Vedova e del

Figlio di Napoleone If I; loro visile til Valieano 5. Morte e cenni biografiei
deirEminentissimo Card. Patrizi, Vicario del Santo Padre 6. Provvista di

Chiese alii 18 dietmbre 1.
L'Eminentissimp Card. Monaco La Valelta nnovo

Vicario del Sunto Padre; altrc nomine a cariche eoclesiastiche 8. Breve di

Sua Santita al Vescovo dj Trois-Rivieres nel Canada; nuova condanna del

cattotteismo-liberale,

1. Ancora non era passato all'altra vita il Cardiaale Giacomo

Ant^nelli, e gia ciascuno, dei liberali specialmente giornalisti, si
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occupava Ji designare il futuro suo successore nella carica di Segre-

tario di Stato. Tutte quelle congetture vennero sfatate da una noticina

deir Osservatore Romano ; il quale annunzi6 di sapere che Sua San-

titfi il Papa Pio IX avea per tale ullicio ed a tal effetto richiamato da

Madrid, dove era rimasto dopo la sua promozione alia Sacra Forpoia,

in qualita di Pro-Nuuzio. 1'limo Cardinale Giovanni Simeoni.

Ossequente al cenno sovrario Sua Eminenza commise a Mons. Ma-

riano Rampolla, che rimase a Madrid in qualita d'Incaricato d'Affari

della Santa Sede, le cose della Nunziatura, e parti alia volta di Roma;
dove in quel frattempo Mons. Vincenzo Vannutelli, Pro-Sostituto,

avea spedito gli ofiari della Segreteria di' Stato.

La sera del giorno ! di dicembre 1'Emo Cardinale Simeoni par-

tiva da Madrid, assistendovi una folia di ragguardevoli personaggi;
tra i quali primeggiavano il Patriarca delle Indie, il Vescovo ausiliare

di Madrid, i Vescovi di Siguenza, Tuy, Xamora e di Ciudad-Real, il

Tribunale della Rota e numeroso clero; e fra i laici, oltre il Ministro

del Brasile, si notarono non pochi nobili membri dell' associazione

d-ella GioYentu Cattolica. Yiaggi;mdo speditamente e con bre\i fermate

di riposo, Sua Eminenza giunse a Roma il 1 dicembre, vigilia della

solennita dell'Immacolata Concezlone di Maria Yergine. Accolto

alia stazione dai Monsignori Jacobini e Vannutelli, il nuovo Segre-

tario di Stato an do direttemente a prendere stanza al Vaticano,

dove fu subito ricevuto con mostra di veramente paterno aflfietto da

Sua Santita.

2. Pochi giorni prima, da parte d'una nobilissima Dama geno-

Tese. veniva offerto al Santo Padre il dono di un milione di lire ifa-

liane, annunziato dall' Unita Cattolica del 3 dicembre nei termini

seguenti: Interprete dei sentimenti di fede cattolica, apostolica,

romana e papale
J

ripetutamente manifestati al^letto di morte da

suo marito, RaiTaele De Ferrari Duca di Galliera, la vedova di esso,

Maria Brignole-Sale Duchessa di Galliera, umilmente prostrata ai

piedi del Vicario di Gesu Cristo, oflre un milione di lire in nome suo

e in quello di suo figlio Filippo; ed ambi implorano T apostolica be-

nedizione, in suffragio deH'anima del defunto Duca di Galliera. II

commendatore Angiolo Ferrari, da piu nanni]procuratore generale del

Duca di Galliera, si reca a Roma, onde presentare personalmente a

Sua Santita la summentovata tflerta.

Delia morte del Duca di Galliera diremo a suo luogo tra le cose

italiane. II commendatore Ferrari adempie la mattina del 3 dicem-

bre il suo mandato; e Y Unita Catlolica- del giorno 5, n 282, pub-

1

Queslo termine papale fu piu volte espresso dal moribondo Duca ed

udito dai circostanti. (Nota nell' Unita Catlolica.)



CO.VTEJIPORA3EA 1 1 1

blieo. per ]'fli i

r;i avuta da Iloma, che :
' II grande e gcnerosissimo

Pio IX ha gi-'i spcso oltrc alia meta del miliono recato ai suoi piedi

dal scgretario del coiupianto Duea di (lallicra. Come e dove 1'abbia

sprso, non possiamo dire in particolare, ma solo clie oltre la meta

dell'vfl'erla e slain yia de&tincda dal Sanlo Padre ad opere di grande

iinj'di'huiza La lettera da noi accennata dice: IVow possono desi-

(jnarsi la opere pie. attest le circostanze presenli, per impedire cosi

a ccrte mani di stendersi su questa nuova preda. La precauzione e

ottima! Quando si sa che la rapacitA flscale degli eroi del 20 settem-

bre 1870 e giunta al segno di decimare pcrsino le limosine falte dal

Papa ai Vescovi, di cui il Governo divora le rendite, e manifesto che

vuolsi tenere sotto rigoroso segreto 1'uso di codesto milione, perche
il Cerbero non ne faccia un pasto colla liberalcsca giustizia e legalita.

3. Qiialche giorno dopo aver ricevuto cosi splendido tributo di

pieta figliale da parte della Duchessa Maria Brignolc-Sale, il Santo Pa-

dre ne gradiva un altro, non meno espressivo, da parte di gran nu-

mero di cattolici italiani. Un eminente personaggio depose nelle

muni di Sua Santitii lire 20,500 offerte da quelli, come ololo di

San Pielro, e raccolte in quest" ultimi mesi dalF Unita Cattolica di

Torino. L' Osservatore Romano annunziando cio nel n 282, aggiunse:
Insieme a questa oblazione della carita, e dell'incstinguibile alfetto

pel Papa dei suoi flgli d' Italia, si univa questa volta un'altra prova
della loro devozione e ubbiMenza. Era un grosso volume di schede

elettorali politiche non adoperate dagli elettori italiani, e presentate
al Papa, insieme con un'oflerta in denaro, come atleslali dell'ossequio

ai venerati desiderii del Sanlo Padre intorno all'esercizio del diritto

elettorale politico. Una grande quantita di queste schede di astenuti

dalle urne politiche era gia stata inviata, per molti altri mezzi, a

Sua Santita, secondo il consiglio che ne aveano dato parecchi gior-

nali cattolici italiani. II Santo Padre, grato a questa doppia prova
di amore e di ossequio degli italiani, ha gradito le offerte con la

consucta benevolenza, ed ai devoti oblatori come ai zelanti racco-

glitori ha mandato, con effusione di cuore, 1'apostolica benedizione.

I catlolici-liberali di buona fede dovrebbero poter capire il senso ed

il valore di questa nola, che non ha bisogno di commenti.

4. La mattina del mercolodi 13 dicembre, pel treno diretto da

Firenze, giunse a Roma il Principe Napoleone-Eugenio-Luigi-Giovanni

Giuseppe Bonaparte, figlio del defunto Napoleone III gia imperatore
dei francesi; ed ando prendere stanza alia Villa Musignano presso la

Porta Pia. Dopo breve riposo corse a vedere gli avanzi del palazzo dei

Cesari al Palatino. La sera dello stesso giorno, verso le ore 6. accom-

pagnato dall'Erho Card. Luciano Bonaparte, fu ricevuto a udienza

privata dal Santo Padre Pio IX, che si era degnato essergli padrino
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al battesimo. deputandovi a suo rappresentante FEmo Cardinale Co-

stantino Patrizi.

II giorno seguente lo stesso giovane Principe, accompagnato dal

Coite Clary fu al Quirinale per visitarvi il Principe Umberto e la Prin-

cipessa Margherita di Savoia, che aveano visitato sua madre e lui

n -Ha villa Oppenheim presso Firenze. In quel mentre giungeva pure
<la Firenze la Vedova di Napoleone ffl, Maria Eugenia di Guzman; che

recossi egualmente alia villa di Musignano.
La mattina del sabato 16 dicembre. il Santo Padre ricevette, come

annunzio 1" Osservatore Romano numero 288. c in particolare udienza

Sua Maesta F Imperatrice Eugenia, accompagnata da S. A. I. il Prin-

cipe Luigi Napoleone Bonaparte suo Oglio. Dopo FuJienza pontificia,

Sua Maesta e Sua Altezza Imperiale sonosi recati a complimentare
Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Siaieoni Segretario
<li Stato di SUA Santita. In ambo le udienze gli augusti personaggi
vennero ricevuti con tutti gli onori doniti all" alto loro rango. ? Quindi

passarono a visitare le Gallerie Vaticane.

5. In questi giorni stessi FEmo Cardinale Costantino Patrizi. Yicario

Generate della Santita di Nostro Si^nore Pio Papa IX. era riJotto in

fine di vita dopo lunga e penosa infermita. II Principe Imperiale,

sapendo d'essere state levato al sacro fonte dall'Emo Card. Patrizi a

<!io delegate qual rappresenfonte di Sua Santita, recossi b\ Vicariato

per compiere. con una visita al venerando infermo. un debito di gra-
titudine e di cortesia: ma non pote essere introdotto presso il mo-

rente, gia entrato in afonia.

La mattina della dCmenica 11 dicembre il Cardinale Patrid ren-

deva placidamente Fanima sua a Bio.

La Religione. dice FOdserro/ore Romano. n 289 del 19 dicembre.

avea porto al moribondo tutti i suoi conforti; Famore dei congiunti,

la Tenerazione dei suoi famigliari ed amici. ne aveano circondato il

letto di morte: il compianto sincero di una intera popolazione; le

lacrime di cento e cento poverelli, che veggono mancare nelFinsigne

Porporato un Padre amoroso, un generosissimo Benefattore : il rtm-

aarico vivissimo che la sua perdita ha cagionato al nostro Sommo
Pontefice. sono la piu eloquente orazione funebre che possa pronun-
ciarsi sulla tomba di un Principe della Chiesa.

t Yicario Generate di Sua Santita per tutto il tempo dell'attuale

Pontificate, come lo era state per alcuni anni sotto il preccden:
Cardinale Patrizi dedico tutto se stesso all* adempimento dei suoi

lrissimi doveri, e unica guida delle sue azioni fu la giustizia accom-

pagnata dalla mansuetudine. Gli fu sempre scorta lo spirito puro del

Vangelo. per cui. in mezzo alle trarersie di quest* epoca fortunosa,

meno illibatissima la vita, e lascia di se memoria universalmente be-
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ua. II nostro Santo Padre Pio IX
p<'nlt'.' pnrtroppo in lui uno del

piu leali, uno do" piu rispettosi. uno de'piu affVziunati suoi rninistri.

to dclla nobilissiraa famiglia Patrizi.il 4 settembre 1798, in

i, fu creato Cardinale, c riservato in petto nol Connstoro del

23 giugno 1834, e pubblicato in quello dell'H lui,rlio 183G. Poco sap-

piamo delle sue disposizioni testamentarie: crediamo pero non andar

lungi dal vero asserendo che i suoi nepoti, dichiarati eredi nell'atto

di sua ultima volonta, ereditano infatti dall'illustre loro parente un

pingue retaggio di bcneficenze da proseguire per non breve lasso di

tempo, di opere buone da compiere. Ne altro era consentito al dcfonto,

sttesoche il suo continuo largheggiare verso i bisognosi gli rendesse

impossibile qualunque economia. I suoi nepoti, corrispondendo alle

volonta dell'Emo loro parente, non fanno d'altronde che seguire con

cio tradizioni, le quali sono antiche in questa Lmiglia che e Y or-

goglio del Romano Patriziato. n

I piu eloquenti elogi del defunto Cardinale Patrizi risonarono,

per tutta Roma, sulle bocche dei poverelli e di grandissimo numero

di famiglie onorate ma cadute in basso stato di fortuna, che da lui

avevano sostentamento con carita da padre e con muniflcenza da

principe. Di che perQno gli scrittori di certi tristi giornalacci, ne-

mici giurati d'ogni persona ecclesiastica, dovettero tributare al de-

funto, se non 1'omaggio d'una giustizia che essi calpestano per
istinto di sctta. almeno quello d

? un silenzio rispettoso; intendendo

benissimo che, a parlare e scrivere del Cardinal Patrizi con 1'usato

loro stile, sarebbersi tirat;i addosso Tindegnazione di tutto un popolo,

che forse avrebbe futta loro costar caro 1'impudenza abituale. Altri

diarii liberali, non punto sospetti di riverenza eccessiva pei membri
del Sacro Gollegio, ne fecero ampio elogio. Ecco alcuni tratti del

Popolo Romano n 3 SO.

La vita del Patrizi e trascorsa in continuo lavoro. Nessun Car-

dinale, a quanto si dice, aveva adunato su di se tanti uilicii quant'esso,

ed a tutti adempiva con esattezza scrupolosa. Era arciprete della

basilica Lateranense, Gran Priore delFordine gerosolimitano, pre-

fetto di tre con^regazioni, segretario di quella del Sant' UHizio, e

raembro nullaraeno che di undici altre congregazioni. Le faccende di

ciascuna studiava accuratamente: ed appunto per poterlo fare con

minore stento raccomandavasi agli avvocati di essere brevi. I suoi

pareri erano sempre i piu equi se non i piu dotti.

Ultiinamerite, in una occasione solenne, disse credere di non

avcre nemici. Difatti e cosi... Una delle dot! principal! del Patrizi,

sortita dalla natura e confortata dal sentimento religiose, era la

compassione delle altrui necessita. Per alleviarle dava tutto il suo

che non era veramente poco. Tra 1'asscgnamento particolare ed i

Serie X, vol. I, /oc. 63?' 8 80 dicembre 187$
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proventi delle sue cariche il Patrizi toccava ogni anno un cento mila

lire. Sessantamila. n' erano erogate in sussidi fissi a persone bisogne-

voli; ventimila lasciate a beneficio della sede suburbicaria della quale

portava il titolo; e sul resto viveva esso ed i suoi numerosi dome-

stici, trovando anche modo
t
di econoraizzarvi sopra per esercitare

opportune beneficenze.

La perdita adunque del Patrizi se giunge dolorosa per molti,

non lo e meno pel Vaticano. Esso rimane privo non solo di un am-

ministratore prudente e benevolo, ma altresi dell' ultimo Cardinale

che conservasse le alte tradizioni di quel grado.
Abbiamo allegato questi cenni d'un giornale liberalissimo, e che

nulla trascura di ci6 che puo servire ad osteggiare il Papato, il S. Col-

legio e la Chiesa cattolica
; perche appaia quanta dovesse essere la

virtu del defunto Cardinale Patrizi, poiche fmo dalla penna di tal

genia di scrittori riscosse cosi sentiti elogi. Ma chi volesse averne

piu chiara eJ ampia notizia, la troverebbe nella bellissima necro-

logia, che del venerando defunto fu scritta dall' egregio Mons. Fran-

cesco Nardi, Prelate della S. Rota, e pubblicata nella Voce della Ve-
rita nn. 1 289 e 290 del 19 e del 20 dicembre.

6. La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX la mattina del lunedi

18 dicembre, nel palazzo Apostolico Vaticano, dopoche 1'Emo e Kmo
signor Cardinale Caterini ebbe ottato alia Diaconia di Santa Maria in

Via Lata, ritenendo in Coinmenda Paltra di Santa Maria della Scala,

e dopo chiusa, giusta il costume, la bocca all'Emo e Rmo signor
Cardinale Giovanni Simeoni, creato li 15 marzo 1815 e pubblicata
li U del successivo settembre, si e degnata di provveJere quanta

appresso:

Chiesa Metropolitana di San Salvalore della Baia di tutti i Santi.

per Monsignor Gioacchino Goncalves de Azevedo, traslato dalla Sede

di Goyaz.

Chiesa Cattedrale di Cartagena., nella Spagna, per Monsignor
Diego Mariano Alguacil y Rodriguez, traslato da Vittoria.

Chiesa Cattedrale di Alre, per Monsignor Vittore Giovanni Battista

Paolino Delannoy, traslato da Snint -Denis, o Reunion.

Chiesa Catledraledi Capacdo-Vallo, per Monsignor Pietro Ma-
glione, traslato da Cariati.

Chiesa Catledrale di Vittoria, nella Spagna, per Mons. Sebastiano

Herrero y Espinosa de los Monteros, traslato da Cuenca di Spagna.
Chiesa Cattedrale di San Giovanni di Mariana, per Monsignor

Michele Rosset, Amministratore Apostolico della steesa Sede, traslato

da Pario in partibus infidelium.

Chiesa Cattedrale di Nardb, pel R. D. Michele Mautone, Sacerdote

diocesano di Nola,
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Catli'drale di Saint-Denis o Reunion, pel R. D. Domenico

Clemcnte Soul 6, Saccrdote diocesano di Aire.

i'lrit't-u Catk'tlrale di doi/uz, p'l K. 1). Antonio Maria Correa de

Sa' e Benevides, Sacerdote diocesano di San Sebastiano di Rio Janeiro.

Snno state poi pubblicate le seguenti Chiese, provviste per Breve:

Cltiesa Arcivescovile di Siunia, nelle parti deyl' infedeli, pel Rev.

P. Lodovico Piavi, da Ravenna, deH'Or<line de'Minori Osservanti di

San Francesco, Delegato della Siria e Vicario Apostolico di Aleppo.

Cfdesa Cattedrale di Natchitoches, pel R. D. Francesco Saverio

Leray, Vicario Generate in Natchez.

( 'Idesa Caltedrale di Pearia, di Nuova Erezione negli Stati LTnifi,

pel R. D. Giovanni Lancaster Spalding, Sacerdote di Louisville.

Chiesa Vescovile di Arsinoe, nelle parti deyl' infedeli, pel R. D. Pie-

tro Maria Osouf, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, Vi-

cario Apostolico del Giappone settentrionale.

Chiesa Vescovile di Grazianopoli, nelle parti degl' infedeli, pel

R. P. Pasquale Billi dei Minori Riformati, Vicario Apostolico del-

T Hu-Pe' settentrionale.

Di poi il Santo Padre, secondo il consueto; ha aperto la bocca

all'Emo e Rmo signor Cardinale Simeoni.

Quindi Sua Santit& ha posto Tanello Cardinalizio all'Emo e Rmo

signor Cardinale Simeoni, ed, assolutolo dal vincolo della Chiesa Ar-

civescovile di Calcedonia in partibus infidelium, gli ha assegnato il

Titolo Presbiteriale di San Pietro in Vincoli.

Finalmente ha avuto luogo la postulazione del Sagro Pallio per
la Chiesa Metropolitan di San Salvatore del Brasile, e per quella di

Braga, cui e teste succeduto per Coadiutoria Monsignor Giovanni

Crisostomo d'Amorim Pessoa.

1. Per la morte dell' Emo Card. Patrizi rimanevano vacant! pa-

recchie cariche ecclesiastiche
;
alle quali il Santo Padre, con biglietti

della Segreteria di Stato, ha provveduto senza indugio, nominando:

L'Emo sig. Cardinale Monaco La Valletta a suo Vicario Generate e

giudice ordinario della Romana Curia e suo distretto; 1'Emo sig. Car-

dinale Billio a Prefetto della Sacra Congregazione dei Sacri Riti:

i'Efho sig. Cardinale Caterini a Segretario della S. Romana ed uni-

versale Inquisizione ;
e 1'Emo sig. Cardinale Chigi a Gran Priore

Commendatore in Roma del S. 31. Ordine Gerosolimitano
;
1'Emo Car-

dinale Morichini a Segretario dei Memorial!
;
e 1'Emo sig. Cardi-

nale Oreglia di S. Stefano a Prefetto della Congregazione delle Indul-

genze e SS. Reliquie.

8. Fu pubblicato poc'anzi nel giornale parigmo L' Untiers un

rilevantissimo Breve del Santo Padre, della cui autenticita ci ren-

diamo mallevadori. Noi ne riferiamo la traduzione, quale si legge
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ncll" Osservalore Romano n 29 i della domenica 24 dicembre; che

vi pose a capo queste chiare parole: Riportiamo, togliendola dal-

1' Univers, una lettera del Sovrano Ponteflce, nella quale Eyli con-

danna ancora una volta quella perniciosa ed esiziale dottrina che e

il cattolicistno- liberate, ed esorta tutti i fedeli a tenersene lontani.

Vogliamo sperare che vorranno recarsi a coscienza di riflettervi

posataraente quei cattolici-liberali, che non rifmiscono raai dal riba-

dire in capo ai lettori dei loro giornali e delle loro Riviste codesti

perniciosi ed esiziali principii, gi& tante altre volte, e per Brevi e

per Allocuzioni, condannati esplicitamente dal supremo Maestro e

Giudice della Fede. Vogliamo augurarci che vi rifletteranno pure

quei cotali che, massimamente a proposito del concorso alle elezioni

politiche, caricano di vituperii e di accuse enormi coloro i quali,

attenendosi ai consigli e voleri espressi del Papa, la pensano e par-

lano e scrivono altrimenti da loro, dichiarandosi tuttavia pronlissimi

a promovere il concorso degli elettori alle urne politiche, appena
ci6 sia per essere approvato, permesso e raccomandato dal Sovrano

Pontefice, violentemente spogliato della sua potesta temporale dai

conquistatori del 20 settembre 1870. Or ecco il Breve di cui si tratta.

AI nostro venerabile fratello Luiyi, Vescovo delle Trois-Rivieres.

Venerabile fratello, salute ed apostolica benedizione.

Ci6 che voi Ci avete attestato in iscritto ed a viva voce, a vostro

proprio nome ed a quello degli altri prelati canadesi, circa la vostra

comune sommissione ed affetto verso questa Sede Apostolica, Ci e

riuscito di sommo gradimento, Venerabile fratello, sovratutto in questi

tempi in cui 1'accordo e 1'unione degli spiriti e dei cuori e si neces-

sario per arrestare il torrente dei mali che c' invadono e per istor-

narne dei maggiori.
Noi ci siamo principalmente compiaciuti della cura che voi po-

nete nell" inculcare al popolo la sana dottrina, e nello spiegargli cio

che riguarda la natura, la costituzione, 1'autorita, i diritti della

Chiesa; delle quali cose si suole co?i sottile perfldia pervertire la

nozione, a fine di trarre in inganno i fedeli; e noi dobbiamo lodare

lo zelo col quale vi siete sforzato di premunire lo stesso popolo contro

i versipelli inyanni del UberaHsmo detto caltolico, tanto piu perico-

losi, in quanto che. sotto una esteriore apparenza di piela, essi in-

ducono in errore molti uomini onesti
;
e in quanto che, allonlanandoli

dalla sana dottrina, specialmente nelle question! che a prima vista

sembrano concernere piuttosto il potere civile che 1' ecclesiastico,

essi indeboliscono la fede, rompono la unita, dividono le forze cat-

toliche e forniscono un aiuto e/ficacissimo ai nemici ddla Clvicsa,

i quali inseynano yli stessi errori, sebbene con maggiore ampiezza
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cd impudcnza; e conducono inscnsibilmcnte gli spiriti ad aver co-

inuni i loro ix'.rrcrti <li*c<jni.

Noi ci congratuliamo dunquc con voi, e vi auguriarao che voi

proscguiate sempre a svelare le loro insidie e ad istruire il popolo

COQ lo stesso ardore e discernimcnto e con quella concordia la qualc

addimostra la vostra mutua carita e prova come ognuno di voi non

pensi, non dica, non insegni che una medesima cosa. Ora do avverra

da so naturalmente, se voi vi studiate di nutrire preraurosamente in

voi quella devozione ed attaccamento a questa cattedra di Pietro,

maestra di verita, quali voi professate in termini si forti ed aflet-

tuosi. Xoi ve lo auguriamo a tutti, nello stesso tempo che, come

auspicio di favori divini e come pegno della Nostra speciale bene-

volenza, accordiumo di tutto cuore la benedizione apostolica, a voi,

venerabile fratello, ed a ciascuno dei vescovi canadesi, come ancora

alle loro diocesi.

Dato in San Pietro di Roma, il 18 settembre 1816, trcntesimo

del Nostro Pontificate. Pio PAPA IX.

III.

COSE STdANlERE

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. La polilica estera 2. I disertori e
le leggi di maggio; il San Goltardo 3. Una crisi in secco alia Loggia mas-
sonica 4. La persecuzione 5. Lo scr'stianizzamento per via dell'istru-

zione obbligatoria e del monopolio scolaslico: Conversione al Cattolicismo di

un proprielario equestre di Magdeburgo 6. Discordie intestine del proteslan-
tesimo. MARPINGEH.

1. La questione d'Oriente e vicina ad entrare nel suo periodo

acuto, grazie agl'impegni contratti dalla Prussia verso la Russia fino

da'primordii del regno di Guglielmo I, e concernenti soprattutto 1'ul-

tiraa guerra franco- germanica. Le aspirazioni della Russia sono tanto

piu raanifeste, quanto nei document! ulliciali essa si ostina a negarle.
Ma la causa slava, della quale lo Tsar nel suo discorso di Mosca si

e dichiarato il campione, compendia un intero programma, e indica

chiaramente tutte le annessioni che la Russia intende di fare. Dopa
1'unita italiana si ebbe, in grazia di questa, 1'unita germanica, edl

ora in grazia di quest' ultima si tenta di fare 1" unita slava. L'Austria

e destinata a sparire in sifTutto sistema; e il dualismo ha mirabilmente

preparato il suo pieno disgregamento. Non v' ha che una sola ragione
che potrebbe costringer la Russia a rinunziare momentaneamente
all'ofTettuazione dei disegni da lungo tempo accarezzati; ed e lo

sconvolgimento finanziario ed economico che va estendendosi in tutto

1'Itnpero e minaccia d'inghiottire la fortuna pubblica. II numerariu
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c sparito, il cornmercio incagliato, annichilato il credito, la proprieta

fondiaria venduta a vil prezzo per pagare gli arretrati degl'interessi

ipotecarii. II Governo, non avendo potato trovare da contrarre un

imprcstito in paesi stranieri, ne ha fatto uno forzoso ^ncll' interne, i

soscrittori del quale non pagano che in carta. divenuta oramai 1'unico

mezzo di cambio. Ci6 nonostante, non e punto probabile che la crisi

economica, per quanto intensa ella sia, costringa la Russia a'rinunziare

a' suoi disegni ambiziosi. Un Governo dispotico pu6 sempre disporre

dei mezzi de'proprii sudditi, soprattutto ora che questi si trovano come

presi da generale fanatismo per secondare i suoi sforzi. In Russia il

fanatismo e religioso ad un tempo e politico, essendo la Chiesa sempre
e assolutamente in mano del Governo, che se ne serve per arrivare

a' suoi flni
;
e appunto perci6 e impossible alia Russia il retrocedere.

E si ha una chiara prova delle intenzioni bellicose di lei nelle ordi-

nazioni considerabilissime di piombo, di presse idrauliche da com-

primere il fieno, di macchine e altri oggetti necessariifa un esercito

per entrare in campagna: ordinazioni che quella Potenza ha teste

fatte nel nostro paese, e che debbono esser eseguite nel piu breve

spazio di tempo.
Non sara certo la Germania quella che le impedira di effettuare

i suoi progetti, quantunque la causa slava, proclamata per bocca dello

Tsar, suoni sgradevole alle orecchie tedesche. Egli e vero che 1'Inghil-

terra, benche disposta a fare tutte le concessioni compatibili co' suoi

interessi, e per6 nel tempo stesso risoluta di usare la piu grande

energia in caso di rifluto. Ma non conviene dimenticare che, dal mo-

mento che esiste, la Russia non si e mai trovata in condizioni piu

favorevoli d' ora all' esecuzione de' suoi piani : 1'Austria e la Francia

sono ridotte all'impotenza, grazie alia politica napoleonica ;
laddove

la Germania, divenuta orinai la Potenza piu formidabile d'Europa, e

T Italia, sono con la Russia. Ne credo debba farsi gran caso de' due

discorsi pronunziati dal Bismarck 1'uno in un banchetto e 1'altro nel

Parlamento, ne' quali spieg6 una politica, che sembra del tutto con-

traria ai disegni di assorbimento, che possa nutrire la Russia. Poi-

che, chi potrebbe aver cieca fede nelle parole di un Bismarck ? D'altra

parte, e egli da supporre che costui, se erano vere le sue minacce,

non le avesse manifestate a tempo al Governo russo? e, avendole

manifestate, si sarebbe questo impegnato in una impresa, nella quale

conosceva di aver contraria anche la Germania? Ad ogni modo, se

la Russia riuscira nel suo intento, alia Germania tocchera per ultimo

a sostenere tutto il peso degli avvenimenti; perocche 1'unita slava,

ardentemente promossa dalla Russia, sara la nemica mortale deH'unita

germanica, e tendera inevitabilmente a toglierle parecchie delle sue

principal! province e non pochi de'suoi porti di mare. II parti to na-
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non nasconde punto le sue intcnzioni a questo propo-
sito. ii I'appriMisione d'una loUa con la Russia apparisce abbastanza

nianif.'sla m-lla cosriciiza pubblira e nol sentinifiito popolaiv. ^uanto

inn si procede oltre. e meglio si scorge che non siamo ancora al ter-

mini'- d*'l periodo di gucrra inaugurato dalla carnpagna del 1859 in

Lombardia.

2. Xel corso dell' anno 1814 fa proferita condanna contro 1G.539

mi per esser emigrati afline di sottrarsi al servizio militare; e

17.112 casi congeneri pendevano tuttavia dinanzi ai tribunali. Ben

s'intende che tutte queste condanne non fanno tornare i disertori

sot to le baudiere; ma, prescindendo ancora da cosi fatta condizione,

'; proprio strano che i tribunali possano pronunziare simili condanne.

Le leggi di maggio bandistono dalla Germania i gesuiti ed i frati,

e autorizzano 1' amministrazione a privare de'loro diritti di cittadi-

nanza i preti fedeli. Se dunque i giovani che si sottraggono al ser-

vizio militare sono preti, frati o anche gesuiti segreti (gli organ!

ufliciosi hanno afTennato che la cosa sussisteva, o per lo meno se ne

sospettava), la loro fuga si trova pienamente giustificata dinanzi alia

legge, e i tribunali commettono un atto d'inconseguenza col pronun-
ziare contro di essi una condanna inutile e ingiusta.

Ho da parlarvi d'un altro raggiro delle piu vaste proporzioni. II

traforo del San Gottardo era valutato 187 milioni, 60 de'quali per
il tunnel e gli altri 121 milioni per le linee destinate a condurvici.

L' accollalario Favre si e impegnato a eseguire il traforo in cottimo

per 50 milioni, ed e in perfetta regola col lavoro. Ma, ad onta di

questo risparmio di 10 milioni, la Societa si trova allo scoperto di

102 milioni, poiche le linee di comunicazione assorbiscono il doppio
di quello che erano valutate. La linea di comunicazione del Ticino,

valuta tii 18,559,000 franchi, e costat$ 51 milione; ma non e stata data

in accof/o, e la Societ'i 1'ha fatta costruire sotto la sua propria di-

rezione. Trovansi alia testa di questa Societa il signer di Hansemana,
direttore della Societa di scouto, fatto nobile dal signer di Bismark,
e il signer Miquel, membro del Reichstag e del Landtag, uno dei

capi del partito nazionale liberate. Nclla sua qualitu di direttore della

Societa di sconto, il signor di Hansemanu ha tutto Finteresse a fare

spendere il piu possibile, perche si fa pagare una provvisione dt;l-

1'8 e un terzo per cento a titolo d'impiego d'azioni e obbligazioni

della Societa del San Gottardo, senza contare che anche le prime
emission! gli fruttarono un aggio considerevole.

3. Era gia un pezzo che il signor Findel, net suo giornale clan-

destine la lianhillte, attaccava il Grand' Oriente di Germania (yrosse

lAimlesloye von DeutschlandJ, qualilicandolo come un sistema di iin-

postura e di uicnzogna, la cui costituzione non posava sopra alcuna



120 CRONACA

base o tradizione seria, ma era opera d'un indegno falsario per nome
EckleJF. Dopo aver esaminato i document! ufliciali di questo Gran-

d'Oriente, il Principe reale si dimetteva dalla carica di Gran Maestro

per assumere il protettorato di tutta la Frammassoneria germanica,
che comprende 8 Grandi Orient! e 285 Loggc. Dietro domanda del

Principe reale, 1'arcidiacono (titolo che risale alFantico vescovado di

Ramin ed e, come molti altri, conscrvnto per i pastori protestanti),

Tarcidiacono Schiffmann, venerabile d'una Loggia di Stettino, s'in-

caricava d'un esame accuratissimo dell' origine del Grand'Oriente in

questione. Quest' esame ebbe lo stesso risultato del primo, vale a dire

che tutto non era che mera impostura. Ma il Grand'Oriente pronun-
siava scomunica contro lo Schiffmann per aver mancato di discrezione

verso I'Ordine con rivelare ai profani i segreti di esso. La Loggia di

Stettino, che faceva rispettosi richiami, fu colpita di scomunica inag-

giore; il che die luogo a una vera tempesta nel mondo massonico.

La Banhiitte pubblica articoli violent! contro il Grand'Oriente; tutte

le Logge della Slesia minacciano di separarsene e protestano contro

la scomunica
;
lo stesso avviene in altre parti della Germania, e una

Loggia di Francoforte sul Meno ha di bel nuovo accolto lo Schiffmann.

L'imperatore Guglielmo, anch'esso Gran Maestro del Grand'Oriente

di Germania, ha manifestato la sua opinione a questo proposito in

una lettera autografa ai capi dell'Oriente, i quali la mandano attorno

nelle Logge di sua dipendenza sotto il sigillo del piu rigoroso se-

greto. II testo dunque di essa lettera e sconosciuto al pubblico, ma
il linguaggio dell' organo segreto la Banhutle, che prosegue a sca-

gliar fulmini contro il Grand'Oriente, da a divedere che esiste una

grande esasperazione nelle file dei fratelli, i quali piu non si curano

gran fatto del rispetto dovuto al loro coronato protettore. La Banlmtte

adopera poi verso Sua Maesta cosiffatto tale linguaggio. che avrebbe

senza dubbio veruno provocato sopra tutt'altro giornale parecchie

condanne a piu anni di carcere. Bisogna convenire che il prestigio della

monarchia non ha nulla da guadagnare in queste mene di settarii.

4. Monsignor Vescovo di Limburgo, dopo aver consacrato parec-

chie nuove chiese durante la sua visita pastorale, non e piu tomato

alia sua residenza episcopale, ove la sua liberta correva gravi pe-

ricoli. Al pari de'suoi venerabili fratelli di Colonia, di Breslavia e

di Paderbona, monsignor Blum potra sempre mcglio dirigere il suo

clero trovandosi in paese straniero, di quello che trovandosi prigio-

niero in Prussia.

II Rulturkampf se la piglia perfmo coi preti vecchi ed infermi,

incapaci di esercitare la benche minima funzione. Non potendo altro,

gli ha privati della pensione di ritiro che lo Stato erasi obbligato di

dar loro. Ai richiami fafti di alcuni di essi, il commissario ammini-
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>re dM bnni dolla diocesi di Colonia ha risposto che cssi non

avrebbcr potnto riscuotere le pension! se aon sottomettendosi senza

:t/ione alle leggi di maggio.

la lista de'traditori s'c accresciuta ancora d'un nome. Malgr

tuttc le proteste del parrocchiani e dci vicarii di Graetz (diocesi

di r.nesna-Posnania), il potere civile ha imposto a quellu cittfi come

parroco il signer Gutzmer. L'apostata e venuto, solto scorta del land-

rith del borgomastro e della forza pubblica, per prender possess

della chiesa, di cui e stata sfondata la porta, intanto che i vicari

usavano della loro autorita per trattenere la folia, accorsa sul

dall'apporro una resistenza disperata. Contuttocio, si son fatti divei

arresti. E inutile il dire che nessuno frequent* piu la chiesa, (3

1'apostata non ha potato ancora dar opera a funzioni
sacrilege

per

mancanza di chi voglia assisterlo. Tutti i parrochi e preti del arc

presbiterato han fatto sapere al signor Gutzraer che cessano da ogm

krelazione

con essolui per restar fedeli
all'Arciyescovo

e al Papa

Un altro apostata, il signor Miicke, che si e fatto conferire da

Governo la parrocchia Grosstrelitz, ha ultimamcnte vietato a due x

carii della parrocchia di esercitare la benche minima funzione Come

ben s'intende, 1' autorita civile non pcnsera nemmen per ombra

mmirlo di essersi con cio arrogati i poteri episcopal!. E a pe;

Lto condannare il parroco Jaros di XottiriU a sei mesi di carceie

per avere imposto uguale interdizione a un prete mdegno quantunque

monsignor Vescovo di Breslavia lo avesse autorizzato ad usare

mezzi necessarii di rigore a carico di quel prete.

In mezzo a tanta ncquizia, egli e consolante il vedere che a per-

secuzione non fa che accrescere la generosita dei cattohci. Nel

infatti, F Opera di San Bonifacio riusci a mettere insieme la s

,11 481 890 marchi, con la quale venne in soccorso di 425 mis.

Una cifra come questa non erasi giammai ottenuta. Dalla sua esistenza

in poi, 1' Opera ha erogato 2,210,UO marchi in sovvenziom annuc

2 416 496 in compra e costruiione di chiese, di canoniche c di

per scuole, e 1.039,831 in dotazioni permanent!. Vero e
chej

testanti riuniscono somme piii considerevoli mediante VAssociazione

di Gustavo Adolfo; ma i principi protestanti e perfino i consig i mu-

nicipaii assegnano loro considerevoli sussidii, laddove la calloh

Baviera non tollera r Opera di San Bonifacio, e TAustria non vi con-

tribuisco che in proporzioni mini.ne; talche la pia istituzione si ti

specialmente ristretta alle diocesi della Prussia.

Dal 26 novembrc al 5 dicembre si celebra in Costanza una nover

per il nono centenario della morte di san Corrado, vescovo di quell

citt'i II mausoleo del Santo, esistente nella cattedrale, e stato i

staurato merce la generosita dei fedeli, e del re d'Annover non meno
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che della regina d' Inghilterra ;
i quali, tuttoche protestanti, si son

fatti un pregio di onorare un Santo appartenente, conr essi, alia fa-

miglia del Guelfi.

5. Seguendo 1'esempio di molto altre, la reggenza di Breslavia ha
dato fuori una circolape per ispiegare che 1'istitutore pubblico in-

segnava il catechismo cattolico in virtu dei poteri conferitigli dallo

Stato; che quindi rendonsi colpevoli d' usurpazione d'autorita quei

parrochi che esigono da lui un atto di fedelta verso la Chiesa e il

conseguimento della missio canonica. Sara nostra cura, e detto nella

circolare, di far punire come meritano gli ecclesiastici che pronun-
ziassero pene ecclesiastiche contro gl' istitutori perche insegnano il

catechismo senz'aver rinnovato la loro professione di fede e i loro

voti, o senz'esser provvisti d' una pretesa missio canonica. I pubblici

ufficiali, e soprattutto gl'ispettori scolastici, sono incaricati di de-

nunziare ogni caso di tal genere, accio la reggenza possa procedere
com'e di ragione.

II clero della diocesi di Breslavia ha flrmato una memoria per

protestare contro questa circolare, mettendone in evidenza il carattere

arbitrario e illegale, contrario a tutti i diritti competenti alia Chiesa

e che le sono stati guarentiti da tutti i trattati, non meno che da im-

pegni i piu solenni. Questo documento termina cosi: In virtu di

nostra missione, noi siamo responsabili dinanzi a Dio e alia nostra

coscienza della conservazione e dell' insegnamento della vera dottrina

cattolica nelle nostre parrocchie. Fino a che nella nostra parrocchia

prussiana esistera un diritto per la Chiesa, flno a che la costitu-

zione del 1850 non sara abolita, e che 1'esercizio del culto cattolico

non sara del tutto soppresso, noi esigiamo come diritto incontra-

stabile f) d' insegnare noi stessi la dottrina cattolica nelle scuole

popolari delle nostre parrocchie, in quanto lo permettano le altre

nostre occupaziohi, la situazione locale e le nostre convenienze:

2) d'autorizzare, in nome della Chiesa, gl' istitutori delle scuole delle

nostre parrocchie a dispensare quell' insegnamento, dopo csserci

assicurati della loro ortodossia e capacita; 3) di esercitare senz'in-

terruzione un tal diritto d' insegnare, e dirigere 1' istruzione religiosa

finchc non ne siamo dalla legittima autorita ecclesiastica' dispensati.

Noi dunque preghiamo S. E. il Ministro dei culti a voler ricouoscere

i nostri diritti e modiflcare in questo senso 1'ordinanza del 18 feb-

braio 1816.

Dal canto loro, i parrochi della diocesi di Miinster e di Pader-

bona son ricorsi al Ministro dei culti per invitarlo a far cessare nelle

scuole protestanti 1'uso di undici libri contenenti offese gravissime

contro la verita e contro la Chiesa, appoggiando specialmente i loro

richiami sull'ordine, dato gia dal Ministro, che libri di tal fatta deb-
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bano cssere:esclusi dalle pubbliche scuole. Net detti undid lil>ri *i

iiir,,m |. sr-w'nli proposizioni: 1 Cho la supremazia del Papa
'

il

rteultato <Mi sfor/i ambiziosi del Vescovo di Roma; 2 che il dorainio

dei I'npi sull'Uccidonte aveva partorito un hmgo periodo d'ignominia

per la nostra patria tedesca
;
3" che la potenza perniciosa del Papato

avitato?por lunhi anni sulla nostra cara patria tedesca, e chia-

mat "randi sventurc sui popoli e principi della Germania; 4 che

il Papa, in qualita di vicario di Gesu Cristo, ha sostenuto avere, come

talc, hi potesta di rimettere i peccati a chi sborsa danaro ;
5 cho

nella Chiesa era invalsa 1'opinione, potersi mediante danaro espiare

le pene incorse per i peccati; 6" che la Chiesa insegna, soloil prcte.

poter ricevere nel S3. Sacramento la carne e il sangue di Nostro

Signore ;
1 che la Messa e un ufficio contrario alia Santa Scrittura;

8 che la Chiesa ingiunge di non inettere la Santa Scrittura in mano

dei fedeli; 9> che Lutero avea fatto la salute della Germania, e coir

1' opera sua di riforma Favea condotta all'apice della felicita,

A siflatti richiami il signor Falk, mediante rescritto del 9 no-

vembre, ha risposto con un rifmto de' piii espliciti, allegando che

ogniqualvolta i parrochi si contentavano di nominare soltanto gli

autori dei libri in questione e di non citarne testualmente tutte le

particolarita, egli non potea recare giudizio intorno alle loro la-

gnanze. Poteva pero, in modo perentorio, assicurarli che trovava pie-

namente giustiCcata la tesi che s' insegna nelle scuole protestanti,

che cioe Lutero avea fatto la salute della Germania, e colla sua ri-

forma 1'avea condotta all'apice della felicita. Nel dar fuori il suo

rescritto, il signor Falk non ha, per ccrto, riOettuto alle conseguenze

che la giustiQcazione della tesi anzidetta non puo non apportare alle

scuole e all' insegnamento cattolico, le quail ed il quale potranno

contrapporvi tesi molto piu energiche senza che nessuno abbia il

diritto d' impedirneli.

In parecchie citta, il Governo ha.vietato a certi professori, corio-

sciuti per la loro fedelta alia Chiesa, d' insegnare negl' istituti fon-

dati per supplire a quclli stati distrutti per la partenza dei religiosi.

II signor Ermanno von Schierstedt-Duhlen, proprietario equestre,

appartenente ad antica e celebre famiglia di Magdeburgo, e testc

rientrato in seno della Chiesa cattolica, dove era stato, qualche anno

fa, preceduto da due suoi figli.

6. Per eccitare lo zelo dei donatori, 1' Oborkirchenrath ha invitato

i pastori ad annunziare che, nei 38 anni dacchfe esiste, 1'Associa-

zione di Gustavo Adolfo ha potuto consacrare 1,3SO.OOO march! a

opere di propaganda in tutti i paesi. E questa, per verita, una bcl

cifra, se si abbia rigjardo alia posa carifci che provoca adinostri

una crisi in seno al protestantesimo gennanico. Nel granducato di
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Assia, la maggioranza di non poche parrocchie ha dichiarato riti-

rarsi dalla Chiesa ufliciale per costituire la Comunita dei liberi pro-
testanti (ftdiyions gcmeinschaft freicr Protestanten), alline di cvilare

il contributo ecclesiastico onde stava per colpirli il nuovo organa-
mento della Chiesa. Nella dichiarazione di una di tali parrocchie si

legge quanto appresso : Sarebbe un apprezzamento falsissimo quello

di chi credesse, essere 1'attual movimento provocato dall'imposta

ecclesiastica; al modo stesso che avrebbe il piu gran torto colui che

attribuisse la Riforma del secolo XVI alle indulgenze. In quella guisa

che la Riforma aveva per base un sentimento morale piu elevato e

il progresso del sentimento nazionale all'incontro di Roma, cosi

1' opera nostra ha per base un sentimento nazionale e religiose ben

piu elevato. La professione della nuova setta e puramente deista:

la fede in Dio, spirito presente in tutto 1' universe
;

la fede in Gesii

Cristo, maestro il meglio ispirato e Fuomo il piu capace di tutti, che

ha consacrato 1'intera sua vita ad istruirli e ne e divenuto il re-

dentore; la fede nello Spirito Santo, spirito universale degli uomini,
ch' ei conduce a un nobile umanismo, alia morale e alia civilizza-

zione; un regno di Dio, regno di verita, di giustizia e di fraternifc'i,

regno di cui bisogna porre ogni studio a facilitar sempre piu 1'at-

tuazione; la fede, per ultimo, in una vita eterna, poiche non avvi

quaggiii distruzione vera e propria, ma solo trasformazione esteriore.

Ciascun membro gode della maggior liberta di coscienza, onde puo

rigettare ci6 che non gli conviene. Lo Stato e 1'autorita suprema
della Comunita, e 1'ubbidienza alle sue leggi forma un obbligo as-

soluto. Non esiste distinzione di sorta tra laici ed ecclesiastici; ogni

parrocchia elegge il suo predicatore e i suoi ufliciali. Come ognun

vede, la novella Comunita fa molto a proposito per lo Stato e per
chi non crede in nulla.

Tutto porta a credere ch'essa si estendera rapidamente, costi-

tuita che sia in modo regolare; imperocche il protestantesimo e

dappertutto in ferrnentazione, e le moltitudini sono ogni giorno piu.

scontente della Chiesa uTiciale, agitata da discordie intestine e man-

cante d'ogni influenza sulle anime.

MARPINGEN

La persecuzione si fa sempre piu accanita coritro le manifestazioni

straordinarie onde il borgo di 31arpingen e il teatro. Da secoli e

secoli gli abitanti di Marpingen, il cui numero ascende oggi a 1050,

han dato prove di una divozione particolare verso la Santissima Ver-

gine, divozione manifestatasi soprattutto per mezzo di varii voti che,

col consenso dell'autorita diocesana, vennero finalmente riassunti
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nfU'istitii/ione di una confraternita dei Sacri Cuori di \>. nore

!la Madro sua. In qursta confratrrnita ciascuno si fa ammcttrre

in orc.i-ioni 1 dclla sin prima coinunione. Marpingen e posto a circa

00 rhilonio.tn verso mezzogiorno da Treveri, in prossimita dcllc mi-

carboniferc dd Ijaeino della Saar, a tre chilomt-tri dal borgo

di Th-ilcy, dove trovavasi un tempo una celebre abbuzia, e a otto

chiloiin'tri dalla cilta di Sanct-Weudel, in cui \isse e mori S. Wcn-

d"li:i<>, figlio del re di Seozia, che, fattosi pastore, avea riparato in

quol paese per sottrarsi alle pompe del raondo. Gli abitanti di Mar-

p'n^cn coltivano i loro campi o lavorano alle miniere; sono sobrii,

laboriosi, pii, ma non csaltati; formano, insomnia, una popolazione

onesta, tranquilla, e soprattutto modestissima, che piu d'ogni altra si

maraviglia deH'insigne onore toccatole in sorte. Imperocche, se v'ha

cosa che possa indurci a credere alia realta dei fatti soprannaturali

che vi sono avvenuti, si e precisamente la persecuzione straordinaria

spicgata in reprimerli e in ismascherar Timpostura (Schwindd),
come la chiamano gli ulliciosi e i liberali.

Gli ufficiali pubblici del paese, non escluso il presidente della

reggenza di Treveri, non potendo giungere a svelare siflatta impo-

stura, ricorsero a mezzi straordinarii. Un bel mattino, sbarca a Mar-

pingen un tale che si dice Irlandese e incaricato dal IVew-Yor/c-

lli'rnld d'informarsi e render conto dei fatti straordinarii, di cui la

fama e pcnetrata fino in America. Costui faceva le viste di non par-

lare che a stento e male il tedesco, e si attribuiva il nome di Marlow.

Dopo essersi recato a far visita al parroco Neureuter e alle fanciulle

cui la Vergine era apparsa, il sedicente Marlow fu arrestato dai gian-

darmi nell'atto che tentava di avvicinarsi al luogo dell'apparizione.

Tradotto a Saarbriick, dove il regio procuratore lo fece immantinente

porre in libcrta, egli tornava sul momento a Marpingen per mole-

stare, siccome diceva, la polizia prussiana. Da quel tempo in poi,

visitava o rni giorno il parroco di Marpingen e quelli dei dintorni,

e cercava di entrare in dimestichezza con loro, non meno che con

gli abitanti e i forestieri che recavansi a visitare il borgo. Guidati

dal loro istinto naturale, gli abitanti ditfidavano grandemente di co-

stui, quando un bel giorno lo sorpresero che scambiava segni d'in-

telligenza con i gendarmi. Dopo esser rimasto qualche settimana in

Marpingcn, il sedicente Marlow se ne parti inopinatamente com' era

venuto.

II 9 ottobre, pero, egli tornava in qualita di commissario straor-

dinario della polizia di Berlino, sotto il nome di Hiillesem. Qui co-

minciarono le vossazioni. In assenza del parroco Neureuter, il com-

missario procedeva, con la cooperazione di un gran numero di

i e di ulliciali pubblici, a una perquisizione domiciliare
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nella canonica di Marpingen, poi in quelle dei villaggi circonvicini

di Alsweiler, Urexweiler, Heusweiler ed altri. Le tre fancjulle cui era

apparsa la Vergine furono molestate in mille modi, e non subirono

meno di quattordici interrogatorii, a causa de'quali vennero ripetu-

tamente tradotte a Tholey, a Sanct-Weudel e a Saarbriick. A ciascun

interrogatorio assistevano parecchi ulficiali pubblici e giandarmi, ne

si risparmiava mezzo veruno d' intimjdazione e pressione. Ad onta di

tutto cio, le fanciulle non mancarono a se stesse, e non pure affer-

marono costantemente di aver veduto la Vergine e che questa aveva

loro parlato, ma non si contradissero sotto alcun rispetto.

Partito da Marpingen il sig. di Hiillesem, fa tolto il divieto di

awicinarsi al luogo deH'apparizione, e i giandarmi pure si ritirarono.

Un'ordinanza, intanto, del giudice d'istruzione aff;rmava pubblicar-

mente che le fanciulle avevano confessato di non essere state veri-

tiere intorno al fatto principale, e conchiudeva non essere altrimenti

luogo a misure straordinarie. L'autorita peraltro, oltre al guardarsi
bene dal pubblicare il processo verbale d'un solo tra quei quattor-
dici interrogatorii, s'inflisse da se medesima la mentita piu formale

che potesse mai desiderarsi. II 9 novembre, le tre fanciulle Mar-

gherita Kunz, Caterina Hubertus e Susanna Leist furono arrestate

in virtu di decreto giudiciario che le accusa d'aver ingannato il

pubblico con racconti menzogneri, e ne ordina la reclusione in una

casa di correzione e di educazione. Ora, se le fanciulle avessero con-

fessato di non essere state veritiere, tutto 1'afFare sarebbe caduto da

se, ne ci sarebbe stato bisogno di rinchiuderle. Per ora, esse sono

detenute in un istituto protestante a Saarbriick, dove a nessuno e

permesso vederle, neppure a' loro genitori. Questi ultimi, rimasti

sbalorditi nel vedersi portar via le loro figliolette, corsero dietro

alia carrozza che le trasportava alia stazione di Sanct-Weudel: ma
ne qui, ne durante il tragitto, e neppure a Saarbriick fu loro con-

cesso di accostarle o di parlare con esse.

L'interdizione, ristabilita il 10 ottobre, prosegue a mantenersi

tuttora. E cosa degna di nota che le fanciulle avean predetto, pa-

recchi giorni prima, un simile avvenimento. quanio nessuno ci pen-

sava nemmen per ombra. II 27 ottobre, il parroco di Marpingen,

sig. Neureuter, fu arrestato e ristretto in carcere a Saarbriick, dove

e tenuto in segreta; nel tradurlo in arresto, non gli si Iasci6 nep-

pure il tempo di prender seco un po'di biancheri.i e gli oggetti piu

indispensabili. II 30 ottobre, tocco un ?

egual sorte al sig. Schneider,

parroco .d' Alsweiler. villaggio distante da Marpingen due chilom^tri.

II 16 novembre, i genitori delle fanciulle e parecchie altre persunc

furon citati dinanzi al giudice d'istruzione a Tholey per deporre nel-
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Y (iffare d' iin-].i>*luni c d'irujunno di M^rpinijen. Uno di>i tcstimoni

indntti in giudizio venue anvstato diirantr I
1

interrogatorio.

11 31 ottobre furono anvstati e ristretti in carcere a Saarbriick

i coloni .Nimilo hdst c Niccolo Ames, e Giacomo Lcist e Gio. Gia-

como Klotz. lavuraiiti di minierc in ritiro, tutti di .Marpingen. Uoruini

d'eta avanzata c rispi'ttabili per ogni riguardo, costoro raccontarono

minutamente e con particolarita Ic piu commoventi di aver veduto

I'Apparizione nel tempo stesso che le fanciulle privilegi;.te. Contem-

poraneamente furono arrestati, s'ignora per qual motive, la guardia

campestre, la guardia forestale e una vecchia zitella di Marpingen.

Le ultimo notizie portano che le quattro persone in primo luogo

nominate sono state, non ha guari, poste in liberta, senza che sia

lecito in nessun modo sospettare che esse abbiano ci6 ottenuto a

prezzo d' una vile menzogna.
Molte altre persone, a cagione di questo avvenimento, han dovuto

soffrire non lievi persecuzioni. Nel tempo dell' occupazione militare,

soldati e ufficiali si comportarono non altrimenti che in paese ne-

mico, e taglieggiarono gli abitanti costretti a somministrar loro vitto

ed alloggio. L'esigenze di costoro giunsero a tale che, se 1'occupa-

zione fosse continuata anche soli due mesi invece di quindici giorni,

i mezzi della popolazione sarebber rimasti del tutto esauriti, e il

borgo rovinato per lungo tempo. I/istitutrice laica (in Germania,
dove gli ordini religiosi furono da un pezzo soppressi, si sono for-

mate istitutrici laiche piissime e che non si maritano finche riman-

gono in ufflcio; perfino le istitutrici protestanti rimangono in state

nubile) fu mandata in un altro villaggio, per non aver agito contro

le apparizioni ne punito le fanciulle privilegiate, che erano del numero
delle sue alunne. II 19 ottobre,. il primo istitutore di Marpingen, si-

gnor Bongert, uomo sessagenario, occupante da 36 anni quel posto
con soddisfazione di tutti, non escluse le autorita, venne impnmi-
samente traslocato e mandato in qualita di secondo istitutore nel

villaggio di Bliesen, senza che potesse ottencre neppure un giorno
di dilazione, e non ost^nte che avesse la moglie gravemente amma-
lata. Tutto il delitto di quest' uomo egregio consiste nel non aver

sa puto impedire le Apparizioni della Vergine!
In una visita domiciliare praticata il 1 ottobre, si tolse via dal-

1'uftizio della (Itrmania la collezione dei documenti ull ciali risguar-
danli gli avvenimenti di Marpingen. Fortuna che ne esistorio copie

.Mitcntiche, e che quindi non sara possibile al governo prussiano H
farle sparire, come ha fatto dei documenti relativi alia vita miruco-

lusa di Cateiina Emmerich, la celebre stimmatizzata di Diilmcn

(Westfalia) sul principio del presente secolo. Nell'ullizio della Saar-
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Zeituny a Saarlouis sono stati confiscati gli original! degli attestati

delle persone guarite dalla SS. Vergine a Marpingen.
Non solamente i cattolici, ma tutta la Germania attcnde con im-

pazienza 1'esito delFazione formidabile della giuslizia. Un ricorso e

stato gi'i interposto dagli aventi interesse per ottenere la riforma

della decisions, in forza della quale le fanciulle farono arrestate,.

decisione che dai piu gravi giureconsulti e considerata come un'enor-

mita. La stampa liberate poi non e meno ardente in discutere gli

avvenimenti che si riferiscono alle Apparizioni della SS. Vergine,
di qiiello che siano ardenti i giornali cattolici in difendere la liberta

e i diritti de' loro correligionarii. Speriamo che tutto si risolva per la

maggior gloria di Dio e della sua Santissima Genitrice, non meno che

per il bene della nostra Santa Mad re Chiesa, soprattutto in Germania I

Nota della Redazione Siamo lieti di poter annunziare ai nostri

lettori la soluzione del tutto felice e inaspettata di questo dramma,
descrittoci cosi bene dal nostro egregio corrispondente insino a quel

tempo, quando ci spediva la sua lettera. Ne togliamo la notizia da una

corrispondenza dell' Univers nel suo numero del 17 del passato de-

cembre. (do ho la felicita, cosi quel corrispondente, di annunziare, cl'e

le tre fanciulle veggenti di Marpingen, le quali erano state rinchiuse

nella casa detta di Marianna a Saarbriick, sono state rimesse in li-

berta. Esse hanno lasciato quel luogo il martedi 12 decembre. Dopo
la liberazione de'due curati, Funo di Marpingen e Faltro di Alsweiler,

e del quattro uomini che aveano veduto ugualmente F Apparizione,

questa soluzione- era da prevedere.
Noi non sappiamo ancor nulla di cio che abbia potuto affrettare

in tal modo gli avvenimenti. Fu per ventura la balordaggine com-

promettente dello spione von Hullesselm
;
o la mediazione del prin-

cipe di Radziwill; ovvero il timore, in certe regioni, di avere a pas-

sare nel Parlamento sotto lo scudiscio del Centra ? Noi lo ignoriamo.

Notiamo solamente, che la Divina Provvidenza ha compiuta F opera
sua a suo modo, trasformando cioe gli ostacoli in mezzi.

Se vi ha avuto disordini, questi sono da imputarealFautoritn; se

soperchieria, e da fame carico al poliziotto che ha fatto uso di carte

false e di concussione, nonche a parecchi pubblici uiliciali, che hanno

compromessa Fautorita, spacciando menzogne negli atti di ullicio.

Perocche oramai e indubitato, che niente e stato disdetto ne dalle tre

fanciulle, ne da' quattro uomini che hanno veduto, ne dagli'ecclesia-

stici imprigionati, ne da altre persone interrogate nelFinchiesta.

NelF ultima domenica da due a tre mila persone sono andate a

visitare il luogo dell' Apparizione, non ostante il cattivo tempo.

E un giorno la Santissima Vergine avra a Marpingeu il santuario

che essa domanda, e che essa rendcra possibile.



LA COST1TUZIONE TURGA

i.

Cio cbe fino a poco tempo fa si sarebbc croduto un paradosso,

e oggirnai un fattu compiuto: la Turchia si e trasformata in Im-

prro costituzionale. E, do che non sembra meno maraviglioso, la

costituzione, che ella si e data, e* piu liberale e meglio intesa che

non sieno quellc di molti altri antichi Regni costituzionali in Eu

ropa. Lo Statuto ottrialo dal Sultano, non solo assicura il libero

csercizio del culti diversi dall'Islamismo, ma guarentisce altrcsi i

privilegi delle singole comunita religiose. Non solo concede liberta

di stampa; ma, ci6 che n'e*legittima conscguenza, vi aggiunge la

piena liberta d' insegnamento. La proprieta in generate, e pero

anche 1'ecclesiastica, vi e riconosciuta inviolabile. Inviolabile il

domicilio; ammissione di tutti i cittadini ai pubblici impieghi,

scnza distinzione di religione. Vi e sanrita la responsabilita, non

solo dei Ministri, ma di tutti i pubblici funzionarii
;

i quali d' altra

parte non possono essere revocati, senza un motivo riconosciuto

legittimo, ne obbligati a seguire ordini superiori, quando sieno con-

trarii alle leggi. Si concede la liberta di associazione. L'amministra-

zione provincial vi 6 promessa sulla piii larga base di decentra-

mento. Oggimai i nostri barbassori liberaleschi dovranno spedirsi

in Turchia, ad apprendervi la portata dei veri principii di governo

liboro ed egualeper tutti, che essi professano solamente a parole.

Soprattutto vi si dovranno spedire i nostri governanti italiani,

ed in ispecie il Ministro Nicotera ed il Ministro Mancini
;

i quali

non ad un culto qualunque, ma al culto della quasi totalita degl'Ita-

liani negano le pubbliche manifestazioni
; propongono leggi ecce-

zionali per la repressions del Glero; dispongono ad arbitrio delle

pie fondazioni, convertendune i redditi a scopo diverso dall'inten-

Serb X, Vol. 2, /a*c. 6S 9 8 gennaio 1877
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dimento del testator!
;
vietano a liberi cittadini e a donzelle padrone

di se il potersi raccogliere insicme a coltivar la pieta, secondo il

dettame della propria coscienza; destituiscono impiegati, sol perche

contrarii alle loro opinioni politiche; ed esercitano in mille guise

quell' assoluto dispotismo, che e il vero carattere dei liberali,

giungendo perfino a costituirsi in Congregazione dell'Indice per la

proibizione dei libri '.

II.

Ma noi non vogliamo per ora trattare cotesto punto; esso potra

somministrarci materia piu opportuna in appresso. Quello che

vogliamo considerare presentemente, si e 1' accorto tiro, fatto cosi

dalla Turchia contro la sua eterna nemica, la Russia. La Turchia

con la data Gostituzione ha tolto ogni pretesto di legittimita alia

guerra, che quella ad ogni costo vorrebbe farle. Questa volta 1'a-

stuzia del Moscovita e stata vinta dalla sagacia deH'Ottomano.

Due condizioni principal mente si riftrieggono, perch6 una guerra

possa dirsi legittiraa, e sono: che ella sia giusta, e che sia inevi

tabile:

La guerra, scrive un moderno giurista, si tira dietro tanti mali

e tante calamita, che a ragione si chiama flagello delle nazioni.

Quindi non ogni causa, eziandio di difesa del proprio diritto, vale

a giustificarla; ma si fatta causa dev'essere gravissima in ordine

1
I pubblici fogli, senza che niuno osasse smentirli, riportarono il seguerfle

telegramraa, spedito in cifra dal Miniglero del Nicotera ai Prefetti del Regno :

Prefetti, regno.
Rorna 14 djccmbre 1816.

ft Essendo giornale Gazzetla d' Italia divenuto sistematicamente libello, la

S. V. curera che sia respinto dagli ufficii da lei dipendenti.
LA CAVA.

A un sottoprefetto poi fu spedilo quest' altro :

15 dicembre 1816

Respinga da'suoi ufflcii giornale Gazzetta cT Italia; che, stante sua siste-

matica opposizione, non deve esser letto impiegati. Sorvegli, riferisca, pro\
7veda.

E costoro gridano poi contro 1' intolleranza della Chiesa, che proibisce ai fe-

deli la lettura di libri perversi! Per essi la sola opposizione politica basta, non

solo per proibire, ma per imporre un' odiosa inquisizione poliziesca.
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al bcne comune, e tale che possa scusare le stragi e i disastri,

la guerra per s6 e per la militare licenza suole addurre. Ne

basta che la sua giustizia sia probabile, ma e necessario che sia

del tutto certa
;
altrimenti non produrrebbe un diritto certo, ne

darebbe facolta di recarc e sostcnere i mail certi, che la guerra

produce; del quali si fa reo colui$l quale muove la guerra, se

non lo scusa la gravita e certezza della cagione. Quindi ognuno

intende che le guerre, le quali s' imprendono per motivo d'ingran-

dire 1'impero, soggiogando nazioni innocenti, sono raeri ladronecci,

e come dice Seneca, glorio'sa scelleraggine. Ghi s' illustra con sif-

fatte vittorie, non e che un felice assassino.

L'altra condizione e che la guerra sia veramente inevitabile;

sicche siano stati prima tentati tutti i mezzi per comporre pacifica-

raente il litigio, ne rimanga altra via per difendere o ripetere il

proprio diritto. Imperocche il diritto di guerra si riduce in sostanza

al diritto di respingere la forza con la forza : giacch6 come gli

uomini individui, cosi ancowk le nazioni ban diritto di ripulsare

1'ingiusta aggressione, sino all'uccisione dell' aggressore. Ma in

do, come dicerpmo, debbon osservarsi le leggi moderatrici d'una

giusla difesa; le quali leggi ban forza eziandio per le nazioni, ne

solo nella guerra difensiva, ma anche nell' offensiva : giacche chi

muove guerra giustamente, procede armato a rivendicare il pro-

prio diritto, ne usa le armi, se non contro coloro che gli si, op-

pongono '.

Or la Turchia, colla data Gostituzione, ha resa la guerra contro

di s6 manifestamente ingiusta ed evitabile. E vaglia il vero, che

cosa costituiva la giustizia della guerra, che minacciavasi? II diritto

deH'umanita, per togliere i cristiani dalla svilente servitu sotto cui

giacevano. Essi erano privi dei diritti proprii del cittadino. Essi

erano oppressi da insopportabili balzelli. La vita stessa e 1'onore

domestico non erano sempre sicuri dalla violenza de'musulmani;

senza speranza di conseguire alcun risarcimento dell'ingiustizia

da'tribunali. II nome stesso di Raia, ond' erano designati per di-

stinzione dagl'Islamiti, sonava abbiezione e vilipendio, e quasi li

1 Isliluzioni <li K'i<-n c. Dirilto natural^ del P. MATTKO LIBKKATOUK ecc.

Dirillu inti'muziuiiul' 1

, cap. II, Delia
ij
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poneva fuor della legge. Or ecco che la promulgata Gostituzione

cancella, d' un tratto, tutta questa oppression tiranncsca. I cristiani

sono pienamente agguagliati ai Turchi nel godimento di tutti i diritti

civili. Una sola legge regolera quindi appresso gli uni e gli altri
;

in faccia alia quale sparisce ogni dilFerenza di reiigione. L' imposta

sark eguale per tutti i sudditi. AH'amministrazione della giustizia,

anzi a tutti i pubblici ufficii, ascenderanno indistintamente cristiani

e Turchi, tanto solo che ne abbiano le qualita necessarie. II servag-

gio, che schiacciava col suo importabile peso si gran parte della

popolazione dell'Impero, e interamente distrutto; ne solo in Eu-

ropa, ma anche in Asia.

Cio posto, qual ragione puo piu affacciarsi legittimamente per

giustificare la guerra, e molto piu per dirla inevitable? Nessuna,

se si vuol essere ragionevoli e giusti. Or la ragionevolezza e la

giustizia vogliono osservarsi con tutti, anche col Turco; se non si

vuole spogliare ogni senso di civilta, che oramai per opera dei li-

Jberali e divenuta una derisione ed un* beffa.

III.

Si dira : II solo fatto d' una dominazione infedele sopra popoli

cristiani costituisce un' ingiustizia da rimuoversi; massimamente

che essa fu effetto d'invasione, nonmai legittimata dalla spontanea

acquiescenza de' popoli soggiogati.

Senz'entrare nella discussione dell'intrinseco valore di questa

massima, diciarao che essa e nulla e ridicola in faccia al giure li-

beralesco, e per 6 non puo in niuna guisa invocarsi dai moderni

Stati d' Europa. 11 giure liberalesco aramette la validita dei fatti

compiuti, e stabilisce la separazione dello Stato dalla reiigione.

In virtu di questi due principii, la civilta moderna non puo ap-

poggiarsi a quella massima per distruggere in Eurupa 1' Impero

turco.

II Sultano possiede le sue province europee da quattro secoli

e piu. I Potentati d' Europa ne hanno parecchie volte solennemente

riconosciuto il dominio. Se questo non e un fatto compiuto, qual

sara mai? Ghe se i fatti compiuti, come tali, non danno verun
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Jirilto, comincino i liberal! e gli Stati liberaleschi, in primo luog",

a dare ragione al Sillabo, il quale promulgo questa verita, non

ostanj^ i loro stolti reclami. Si picchiino il petto e confessino chc

in mezzo ai loro aberramenti mentali, mentre essi esaltavano e

gridavano a squarciagola il principio di non intervento, iWsolo

Pontefice seppe sostenere le ragioni della verita e della giustizia,

col condannarlo. Gia coll'immischiarsi, ed anche forse piu del

lecito, negl'interni affari della Turchia e nelle querele tra i popoli

di essa ed ii Governo, gli Stati d'Europa ban dato una luminosa

tcstimonianza alia condanna che il Sillabo avea fatta dell'anzidetto

principio. Aggiungano ora al fatto 1' esplicita confessione, facendo

dichiarare dai loro Par-lament! o dai loro Ministri di avere errato,

e che il Papa col suo Sillabo t in cambio di biasimi raeritava eiico-

mii ed acclamazioni.

Adempito questo dovere di lealta, passino poscia ad applicare

1'eraendato giudizio a se medesimi; per mostrare al mondo che

essi non adoprano al tempo stesso due pesi e due misure. Quindi

la Prussia abbandoni 1'Alsazia e la Lorena, occupata colla sola

forza, vale a dire in virtu d'un fatto compiuto. Per la stessa ra-

gione la Russia restituisca a se medesima la Polonia; la quale ha

mostrato con fatti piu eloquenti, che non la Bosnia e 1'Erzegovina,

la ripugnanza al giogo sotto cui giace. E do tanto piu giustaraente,

quanto che essa Russia ha usato verso gl' infelici Polacchi moito

maggior crudelta di quello, che non la Turchia verso i cristiani suoi

sudditi
;
ne si e finora indotta, come questa, con la proclamazione

di qualche Gostituzione, a manifestare la volonta di emendarsi per

Favvenire. Infine gli occupatori di Roma e degli Stati del Papa
escano dall' eterna cittk, in cui non entrarono se non per la breccia,

aperta colle cannonate, e abbandonino i palagi, di cui aprirono le

porte col grimaldello. I fatti compiuti non costituiscono oggimai

piu alcun diritto, per confessione della diplomazia europea.

Quanto poi all'altro principio, la separazione dello Stato dalla

religione, esso rende indifferente 1' avere per governante un cri-

stiano od un turco; giacche la legge, secondo i canoni liberaleschi,

prescinde da qualsivoglia credenza e da qualsivoglia culto. Di fatto,

noi altri italiani, benche quasi tutti cristiani e caltolici, abbiamo,
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per bencficio di cotesta massimanon pochi ebrei per legislator]', e

in generale fra gli element! del Governo un'accolta d'increduli, piu

infesti al cristiariesimo, che non sieno i musulraani. Lo Statolibe-

ralesco professa il puro naturalismo. In faccia a lui ogni professione-

reli^iosa ha lo stesso merito e gli stessi diritti. Gome dunque 1'Isla-

mismo potrebbe a giudizio dei Mberali costituire un'incapacita, un

impedimento, diciam cosi, dirimente alia sovranita sopra popoli

cristiani? Allora solamente ci& potrebbe dirsi ragionevolmente,,

quando il giure pubblico riconoscesse, che la legislazione delle na-

zioni cristiane dev'esser tutta fondata nel Vangelo, e per6 gli autori

ed applicatori di essa non poter essere se non coloro, che professano

il Vangelo stesso. Gi6 costituiva la legittimita delle Grociate, nell'an-

tica Europa cristiana. Ma ora che la setta massonica siede padrona

nei Gabinetti, e la religione si vuol esclusa da tutte le relazioni so-

ciali, si avrebbe mal garbo a pretessere la diversita di religione per

escludere il diritto del governante, rispetto a tale o tal altro popolo.

Ne si obbietti, come di fatto obbiettano i liberali, che la Tur-

chia non potra recare in atto la promulgata Gostituzione. Impe-

rocche sarebbe sommamente strano far dipendere 1'atrocita d'una

guerra, che facilmente impigliera nel suo vortice 1' Europa intera,

da una semplice opinione. La Turchia promette, e promette con

un atto cosi solenne. Voi dite che non puo attener la promessa.

Fatene prima la prova; e se 1'esito vi dark ragione, allora potra

parlarsi di guerra; alia quale, come fu detto di sopra, non puo

ricorrersi che in caso estremo, e quando ogni altra via di ristabi-

lire il diritto e evidentemente ed assolutamente preclusa.

IV.

La Turchia dunque, colla promulgata Gostituzione, ha posto evi-

dentemente la Russia dalla parte del torto. Ed ha messo parimente

dalla parte del torto tutte le Potenze, che volessero quinci appresso

dare appoggio alle irragionevoli e soverchiatrici pretension! del

Moscovita.

Gia fin dal principio di questa contesa le Potenze europee ave-

vano fatto una molto infelice figura. Oltre ad avere col fatto rinne-
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- il principle di non intervent^, da esse finora sostenuto in

teorica, avcan mostrato Del loro procedcre una parzialita ed una

incoeMpza incsplicabile. Per ricordarne una sola, mosse a storaaco

il vedere I'alterezza, con cui, sotto minaccia di guerra, imponevano

alia Turchia di non toccare la Serbia e il Montenegro, quando

questi due Stati si armavano per assaltarla
;

e la mollezza, con

cui, quando gli anzidetti due Stati assaltarono di fatto la Turchia,

dichiararono di non poterneli impedire! La minaccia di guerra non

si poteva ripetere per costoro? Del pari, gli Stati europei, secon-

Jali a coro dai giornali liberaleschi, menavano infinite scalpore per

le atrocita commesse dai soldati turchi, inconscio il Governo, in

Bulgaria ;
e nel tempo stesso non trovavano neppure una parola di

biasimo per non dissimili crudelta, commesse dalle milizie russe in

Polonia, per ordine del Governo ! In questa stessa nostra Roma, noi

vedemmo uno spettacolo veramente sozzo. Si era raccolto im cosi

detto meeting, per protestare contro le sevizie soffcrte dai Bulgari.

Di mezzo a quella numerosa assemblea si Iev6 una voce a proporre,

che bisognava altresi protestare contro le poco dissimili sevizie,

eke soffrivano i Polacchi per parte del Russo. Si crederebbe? Non

solo tra quei filantropici liberali non si trov6 pure uno, il quale

confortasse quella voce, ma il presidente le impose silenzio, ne

permise che proseguisse. Ecco le viscere della carita liberalesca

per 1' nmanita sofferenle! Ben si vede quanto ella e sincera.

II solo Governo inglese in tutta questa faccenda tenne un con-

tegno dignitoso e giusto. Esso sdegno di associarsi alle ingannevoli

proposte dei tre Imperi, i quali sotto 1'apparenza di amicizia si

tessevano a vicenda tranelli; per bocca del suo primo ministro

cbiari che non la filantropia, o il volere de'popoli, ma 1'intrigo

settario era il vero autore del presente sommovimento
;
tonne fermo

contro le scosse egoistiche ed agitatrici del Gladstone; e conpiglio

severo .fe' intendcre, che non rifuggiva altresi dalla guerra con

chi che si fosse, quando per mire ambiziose si volesse sconvolgere

1'equilibrio politico in Europa. Un tal contegno freno alquanto

1' impazienza del Russo; ma non basto a mostrare 1'insussistenza

delle pretensioni, col rifiuto delle quali, per parte della Turchia,

egli cercava di giustificare in qualche modo, al cospetto del mondo,
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il suo ricorsd alle armi. Cio ha pienamente conseguito la promul-

gazione della Costituzione ottomana.

Dopo questa, Foccupazione palese o mascherata della Ifclgaria

(che e il punto a cui la dignita di Stato indipendente non permette

alia Turchia di condisncndcrc) non ha piii senso. Impcrocche non

si tratta piu di franchigie ottenute per una determinata provincia r

ma si tratta dell'intera liberta civile e politica, largita a tutti i sud-

ditidell'Impero. Se per guarentire 1' eseguimento di siffatte largi-

zioni e necessaria un'occupazion militare, anche sotto aspetto di

semplice gendarmeria ;
e chiaro che una tale occupazione dovrebbe

non restringersi ad una parte dei paesi soggetti, ma a tutte indi-

slintamente
; giacche tutte vi avrebbero egual diritto. Essendo

stranissima una tal conseguenza, apparisce strana altresi ed irra-

gionevole la premessa, da cui conseguita.

Ne si dica che la Bulgaria esige una particolare cautela, per

esser ivi piu grande il numero dei cristiani. Questa ragione pro-

verebbe 1'opposto. Imperocche per questo appunto che ivi il nu-

mero dei cristiani e maggiore, e men probabile 1'abuso per parte

dei governanti. II numero fa la forza; e il forte incute rispetto.

Laprotezione vuol esser piu larga, dove e maggiore la debolezza.

V.

Cio nulla ostante, e probabilissimo che la guerra si avra. La

ragione si e, perche la Russia 1' ha deliberata in cuor suo, e sol ne

cerca un pretesto. Ora un pretesto non puo mancare a chi assolu-

tamente lo vuole. Tuttavia non e piccolo vantaggio pel Turco,

1'aver colla data Gostituzione resa ingiusta la causa per cui la

guerra gli si farebbe.

Frangit el attollit vires in milite causa.

fi incredibile quanto la giustizia o 1'ingiustizia della causa influisce

sull' animo dei combattenti.

I Turchi combatterebbero per la difesa dei loro diritti oltrag-

giati
a

;
ed i Russi per che cosa combatterebbero? Finora potevano

1 II giornale des Debals, in un articolo sulle cose d'Oriente, si esprime cosi :

a Ce qui entrelient parmi les Turcs ces senliments presque belliqueux, c'est line

exasperation tres-naturelle, que Ton appelle, lorsqu'il s'agit d'eux, fanalisme, que
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Ti-dere di andare alia guerra per liberare i loro correligionarii

':ill' oppressione di un despota anticristiano. Ma adesso con la

i Gostituzione ogni oppressione svanisce, ed il Turco cessa di

essere il nemico secolare del Gristianesimo. Le franchigie civili e

religiose, che essa contiene, fan godere ai sudditi del Sultano di-

ritti, di cui i sudditi dcllo Czar sono ben lontani dall' assaggiare ;

e danno al culto cristiano neila Turchia quella liberta, di cui e

del tutto privo il culto cattolico nella Russia.

E di qui nasce altresi che la guerra della Russia contro la Tur-

chia in cambio di essere, come prima appariva, una guerra tra due

barbarie egualmente detestabili, sipresentera d'oggi innanzi come

guerra d'una barbaric contro una civilta, almeno iniziata. II Sul-

tano, spezzando d' un tratto ii suo dispotismo barbarico, ha avviato

i suoi sudditi pel sentiero della civile liberta; laddove i sudditi russi

restano tuttavia sotto 1'autocraziadespotica dello Czar. Sopra loro

non impera la legge, ma 1'arbitrio del dominante; e beni, c liberta,

e vita dipendono dal capriccio di lui. Reca orrore il leggere nei

pubblici fogli gli atti di selvaggia prepotenza, esercitati in Polonia

ogni di sopra sacerdoti cattolici, non rei se non di questo, 'che fe-

deli al Vangelo non sanno indursi a credere che Gristo abbia com-

messo a Tiberio, e con a Pietro, la cura di reggere la sua Ghiesa.

Ecco ci6 che scrive il Monde sopra tale proposito: a In questo sven-

turato paese (nella Polonia, soggetta alia Russia) la persecuzione

religiosa e nazionale infierisce senza interruzione. I fatti lo provano

sino all'evidenza, ma sarebbe troppo lungo I'.enumerarli. Ecco per

esempio la lista dei Prelati e di alcuni ecclesiastic!, esuli dopo

I'avvenimento dell'Imperatore Alessandro II, rinomato a giusto ti-

avons appele che/ nous patriotisme, et qui est d'aulaut plus e.vallee, que
1 TCS ont a defendre a la fois leur religion et leur terriloire. On nous fait

CM Kurope dcs tableaux fantaisistes de 1'ctat dcs esprils en Orient, et quelqucs

diploinates, a leur arrivee a Constantinople, ou ils s'altendaicnt a entendre et a

interpreter un cri general de reprobation conlre le gouvernement du Sultan, ont

!'ort 6tonncs de voir au contraire que les Grecs, les Armeniens etc. prefe-

ii de beaucoup ce gouvernement a celui qu'on leur faisait espi-rer. La dis-

!<>n de 1'empire lure n'est pas aussi avancee, qu'on 1'avail imagine?, et Punile

Ibrmerail assez vite en cas de guerre. Journal des Debats, jeudi 4 Jan-

vier 1811.



138 *A COSTrTl7JO\E TURC4

tolo per la mansuetudine del suo carattere. Qucsti sono: Mons. Fe-

linski, Arcivescovo di Varsavia, deportato a Jaroslav
;
Mons. Kra-

sinski, Vescovo di Vilna, deportato a Wiatka; Mons. Ralinski, Ve-

scovo di Chelm, morto per viaggio nel recarsi in esiglio ; Monsignor

Lubinski, Vescovo di Augustovo, che ebbe la stessa dolorosissima

fine
;
Mons. Popiel, Vescovo di Plotzk, deportato a Novogorod ;

Mons, Borowski Vescovo di Zytomir, deportato a Perm
; Monsignor

Rzewuski, amministratore della diocesi di Varsavia, deport ato ad

Astrakan; Mons. Szerygielski, amministratore della diocesi di Var-

savia, deportato in Siberia; il canonico Domagolski, deportato in

Siberia; infine Mons. Rruszynski, amministratore di Zytomir, de-

portato a Simbirsk. Questa enumerazione e eloquentissima, quan-

tunque non sia per cosi dire che il titolo di un capitolo. Le diocesL

decapitate dall'esilio e dalla morte, sono amministrate, come al

tempo di Niccolo I, da miserabili creature del Governo impcriale.

Nella santa Russia non si puo essere legalmente cattolico, che a

condizione di riconoscere per Papa lo Czar.

La Gaxzetta d' Italia poi, riportata dall' Osservatore Romano nel

suo numero del 6 dicembre, diceva: Gi scrivono dai confini della

Polonia che la persecuzione religiosa del governo ortodosso contro

i Polacchi prende vastissime proporzioni. A Lutyczew, nella Po-

dolia, i Russi hanno arrestato e deportato Mons. Zgierski, prelato

amato e rispettatissimo, il quale da 45 anni esercitava le funzioni

di parroco in quella localita. II principe generate Dondukoff Kor-

sakoff, governatore generate di Kiew, lo chiamo a se e gli signifies

che d'ordine di S. M. imperiale si dovesse preparare a fare un

lungo viaggio. Mons. Zgierski rispose che egli era estraneo alia

politica, occupandesi unicamente da 45 anni della sua parrocchia,

grande quanto un vescovado, e che d'altronde 1'amore de'suoi

parrocchiani era la miglior prova che egli attendeva unicamente

ai doveri ecclesiastici. precisamente questa influenza latina

sul popolo, che ci displace (rispose il governatore); tutto cio, die

e latino, e contrario all'ortodossia, che deve regnare esclusiva-

mente nelFimpero, e voi, appunto perche prete latino, da 45 anni

siete pericoloso pel Governo. Dopo questa dichiarazione il

vecchio prelato fu deportato, ma non si sa dove. II Vicario di La-
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tyczcw ebbe dal Govepno il pcrmesso di dir messa soltanto la do-

mcnica. Gredesi che la Chiesa cattolica di Latyczew sara fra breve

cambiata in Ghiesa ortodossa.

Ecco in qual modo son conculcati dal Russo i diritti piu sacri

dcll'uomo, quali son quelli della coscienza. Per oontrario il Turco

proclama colla sua Goslituzione intera liberta per qualsiasi con-

fessione cristiana, e garantisce i privilegi di ciascuna comunita reli

giosa. A chi dei due dovrebbero volgere le loro simpatie i liberal!,

se fossero coerenti ai loro principii e non li professassero soltanto

a parole ?

VI.

Se non che questa insopportabile tirannia del Moscovita non

pu6 piu a lungo durare in-Europa, dopo 1'esenipio dato dal Turco

colla sua Costituzione. Ed ecco un altro lato della sronfitta morale,

che con tal atto la Turchia ha dato alia Russia: il Governo russo

dovra ancor esso trasformarsi in Governo costituzionale.

Finora due reggimenti non pure assoluti (il die costituirebbe

una delle forme civili), ma despotici fiorivano in Europ0La si-

gnuria turca, e 1'autocrazia moscovita. La prima, collocata sullo

stremo di Europa, si manteneva assai piu pacificamente, perch6

connaturale allo spirito asiatico, di cui era informato 1'Impero ot-

tomano. Non cosi la seconda, piu interna a questa sede di civilta,

data in esclusivo possesso ai figliuoli di Giafet. Prova innegabile

ne sono k tante sette politiche, in senso piu o meno rivoluzionario,

che vi son germinate e cresciute, e a quando a quando coll'agitarsi

scuotono paurosamente 1' Impero. In questi giorni appunto legge-

vamo che il 18 dicembre nella stessa Pietroburgo avvenne un tenta-

tive di ribellione popolare, per cui la Polizia procedette a numerosi

arresti. II Tagblatt poi riferiva essersi in Mosca scoperta uria so-

cicta, avcnte ramificazioni in molte parti dell'Impero russo, intito-

lata Krawy valet; la quale si propone per fine di abbattere la

d'nastia e stabilire una repubblica divisa in cinque Stali, collegati

tra luro da una costituzione federale. Si vede dunque rhe relemento

liberalesco ferve anche in Russia potentemente, e solo e tenuto in

freno dalla forza.
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Or quanto stimolo non viene a questo Sleracnto dalla Costitu-

none turca? Se anche la Turchia, potenza piii asiatica che europea,

ha ceduto allo spirito del secolo, convertendo 1'antico dispotismo

in forma di governo popolare e rappresentativo ;
si potra tollerare

che la sola Russia persista nel suo dispotismo e contrast! al ge-

neralc andamento di tutti gli altri popoli, nel cui mezzo essa vive?

L'autocrazia dello Czar, dopo la trasformazione politica della

Turchia, resta del tutto isolata, e diviene un vero scandalo in

faccia alia civilta europea e un anacronismo intollerabile. I popoli

saranno del continue stimolati a scuotere si turpe giogo, non po-

tendo comportare di esser mantenuti in peggiore condizione che i

Turchi. Lo Czar dovra dare assolutamente ancor esso una costitu-

zione, e rinunziare finalmente al suo avito dispotismo. Cio 6 per

lui inevitable, se pure non 'voglia un bel giorno vedersi sbalzato

dal trono, traendo scco in precipizio 1' intera dinastia.

Ed ecco come il Sultano colla sua Costituzione ha disfatto non

solo moralmente ma anche politicamente il suo antagonista. Egli ha

prodott|
altresi un gran bene per Tinfelice Polonia, supplendo

alia turpe apatia dei Gabinetti europei. Imperocche dalla trasforma-

zione politica, a cui dovra soggiaccre inevitabilmente la Russia,

dopo la Costituzione data dal Sultano, la prima cosa che nascera,

sara la cessazione immediata della feroce persecuzion religiosa,

di cui sono vittima i valorosi Polacchi. impossibile che sopra

un tal punto le concessioni della Costituzione russa siano per

riuscire men liberali di quelle della Costituzione turca; alle quali

i principii dell'Islamismo assai piu ripugnavano, che non i prin-

cipii dello scisma foziano.

Se scoppiera la guerra, e molto probabile che la Turchia.

nel caso che venisse abbandonata da tutte le Potenze europee

(anche dall'fnghilterra), sara superata dal Russo. L'entusiasmo

ed il coraggio, di cui i Turchi sono animati, non puo a lungo

prevalere contro 1'enorme superiorita del numero e dei mezzi di

distruzione, onde abbonda il nemico. La Turchia non lia da com-

battere contro il solo immenso colosso settentrionale
;
ella avra

contro di se eziandio la Grecia e la Rumenia, per nulla dire della

Serbia e del Montenegro, che finora le han dato non lieve im-
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parrio.
]

Quand'anche riuscisse vittoriosa di tutti quest! ncmici, si

srontrcra in quello, che ad essi sta dietro, come riserva, vale a

dir la Germania; la quale, se deve credersi a cio che it Bismark

pubblicamente protesto, non si separera giammai dalla sua cordiale

alleata. In tal caso 1'Impero turco facilmente cadra; ma cadendo,

avra il vanto d'aver prima ferito a morte il despotismo moscovita,

reso oggimai odiosissimo a Dio per le sue enormi violenze contro i

rattolici. L'autocrazia russa dovrk trasformarsi in governo costitu-

zionale; e il governo costituzionale, comeche infetto oggidi dalla

pestilenza liberalesca, 6 sempre preferibilealla manifesta tirannide.

Ci rinfacceranno i liberali d'aver noi gui prese le difese del

Turco. Rispondiamo loro, che essi, i quali hanno due regole per

la caritk, ben possono averne anche due per la giustizia. Ma noi,

i quali abbiamo una sola regola per la prima, non possiamo che

avere una solaregola eziandio per la seconda.

1 L'uaico aspctto di probabilita per una vittoria definitiva dol Turco sarebbe

s,> I'lngliillerra, I'A'.islrrn e la Francia si unissero insiemc a vielaro nlla Grccia

t'd alia Rumania di mcscolarsi nclla guerra, e soprallutto ad inipiMln-e clu? la

fimnania inlcrvcnga, in caso di disftilta della Russia. Ove ci6 si faccsse, non

sarebbe meraviglia che il Turco riuscisse supariore nclla lolla, attesa la risolu-

liv./a dc'suoi coinbaltonti, c 1'iirilore, che ispira il convincimcnto d.-l proprio

diritlo.



ESAME CRJT1CO

DELLA STORIA DEL CONIL1TTO FBA LA RELlfilOP E LA 30IEMI

DI GUGLIELMO DRAPER

I.

Ragione della presente critica

ti cosa per se~ manifesta, che quando altri voglia ragguagliare due

termini tra loro, e quindi a guisa di giudice definirne la conve-

nienza o la discrepanza, e questa non solamente sotto im rispetto,

ma sotto tutti; dcve avere esattissima contma d'entrambi que' ter-

mini ed inoltre im animo cosi retto che, a guisa di bilancia in per-

fettissimo equilibrio, parata ad inchinarsi da quella parte ove il

maggior peso la preme, sia disposto ad essere tratto dalla pura

verita adare la sua sentenza. Per la qual cosa chi vuole senten-

ziare della convenienza o discrepanza tra la religione cristiana

e la scienza, deve conoscere assai bene e quella e questa, ed e"

mestieri che sia sgombero dal tumulto di quelle passioni, le quali,

sollevatesi contro la volonta, la spingono a far si che 1'intelletto

formi un pregiudizio piuttostoche un giudizio, e proferisca una

sentenza tutta conforme al reo talento, non punto determinata

dalla cognizione della verita. Ma appunto dove si tratti di religione,

quanto e necessaria quella rettitudine di animo, altrettanto, non

rade volte, e difficile ad aversi; perocche la religione e un freno cui

1'uomo 6 inchinato a mordere a cagione della tempesta delle pas-

sioni che flagellano il suo cuore e abbuiano assai spesso il discorso

del suo inteJletto. II Draper adunque si accinse ad un' impresa

veramente difficile: ed egli nol nega, ma schiettamente il confessa

affermando nella sua prefazione che a discuterlo bene (il soggetto

di cui tratta), si converrebbe essere a un tempo filosofi, sturici e

profondi maestri in divinita; ne dovrebbe ogni pagina scintillare

di fatti, risplendere di vita. E la difficoltk della impresa appare
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anclic maggiore da ciu che il Draper, frapponendosi tra la religione

srionza, inlcndc di essorc franco relatorc ed esatto della

luro contesa raccoglicndo tutto cio die si pu6 dire a nome della

iza contro la religione; c perciu non si peritadi affcrmare che

ncssuno ancora trattu di tal materia sotto questo aspetto, dal

quale ella emerge palpitante di vita, d'attualita, come niun'altra

mai . A menomare alquanto 1'arduita della impresa, a cui si ac-

cinge, il Draper intende di lasciare in pace tutte k sette cristiane,

sia perche nel conllitto si devc avere risguardo agli cstrcmi, sia

pcrche egli non vcde punto di opposizione tra quelle e la scienza.

Non mi sono occupato gran fatto del partito moderato, pcrche,

scbbene egli sia molto significante, in un conflitto di tal natura e

la fazione eslrema quella che sempre determina 1'evento. Cosi non

ebbi a discorrere molto delle due grand! confession! cristiane, la

protestante voglio dire e la greca. Quest' ultima (sic) non ha com-

hattuta la scienza. Laonde vuol solo parlare della religione cri-

stiana, in quanto s'incentra nella Cbiesa Romana: parlando del

cristianesimo, generalmente alludo alia Chicsa di Roma. Egli e

percio che il Draper a nome della scienza bandisce la guerra contro

Roma e solo contro Roma.

Egli si avvisa che ormai si faccia una gencrale apostasia dalla

Giiiesa Romana: chi avra considerato attentamente, egli dice, lo

stato intellettuale degli americani e degli europei, si sara ben ac-

corto che la sfera sociale educata e civile a mano a mano si ritrae

dall'antica religione, e mentre alcuni se ne vantano, i piu se ne

distolgono secretamente. Di chi e la colpa in questo fatto, da

lui supposto si universale? L'ascrive il Draper alia Jussuria, al-

1'interesse, all'orgoglio degli apostati? Tutt'altro! Gli apostati

hanno mille ragioni di rinnegare la fede Romana, perclie questa e

inlli-ssibile innanzi alia scienza che la condanna: cosi la pensa il

Draper. II perche il vero scopo dell' opera del professoredi Xuova

Yorrk e fare 1' apologia degli apostati dal cattolicismo ecombattere

la Cniesa Cattulica.

Se il Draper, ragguagliando la religione della Ghiesa Romana

con la scienza, fosse fornito di quelle doti che teste dicevamo, e

ch'egli stesso ha in conto di necessarie a chi voglia metier mano
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a tal lavoro, la gloria della medesima Ghiesa non potrebbe patire

verun dctrimento. Infalti, esscndo Dio fonte supreina della verita,

tutte le verita che si credono per fede divina, e tutte le verita clie

sono certe per iscienza, da lui dimanano, ne possono giammai

ritrovarsi in mutua verace opposizione. Potranno esservi delle

verita divinamente rivelate superiori all'umano comprendimento,

le quali, percio appunto, si dovranno dire misteri
;
ma queste non

potranno giammai dimostrarsi come contradittorie alia scienza,

cioe ai principii razionali ed ai fatti della natura; che anzi la

scienza dimostrera a tutta evidenza, che come 1'essere di Dio e

incomprensibile, perche infinito, cosi vi debbono essere delle verita

superiori all'umano intelletto; ossia che egli e d'uopo ammettere dci

misteri. Ma questi stessi misteri si ragguardano sotto varii aspetti

dalla scienza, la quale su vi lavora colle sue analogie, di guisa da

restarne assai illustrata e vantaggiata.

Se non che il modo onde parla il Draper fin dalle prime mosse
;

quel dichiararsi tutt'altro che imparziale, ed anzi quell' aJFermare

essere la Ghiesa Romana la sola ostinata ed inflessibile combatti-

trice della scienza, e perci6 rea di quella universale apostasia,

che e vagheggiata dalla calda sua imaginazione, ci danno a credere

che egli o non conosca le dottrine della Ghiesa Romana, o non

conosca la vera scienza
; oppure conosccndo quelle e questa, dia

mano al suo lavoro con perverso talento, disposto a calunniare, a

mentire, a passare sotto un colpevole silenzio cio che pure ei

dovrebbe rammentare. II manco di dottrina o quello di buona fede,

o questo insieme con quello, sono i difetti che noi sempre troviamo

nei censori della fede Romana e negli apologisti della eresia e

della incredulita.

II Sola, che rec6 in italiano lo scritto del Draper, in una lettera

scritta nell'ottobre del teste valicato 1876, la quale e posta al

principio del libro, dice cosi: Mi attenni al principio che il vero

si deve divulgare altamente; e se mai questo vero si fosse adulte-

rate nel Gonflitlo fra la scienza e la fede, sara bene provarlo, non

gik coll'anatema o collo sprezzo, ma col rigido esame. L
v
opera

del Draper incorse gia la censura della Gongregazione Romana

dell'Indice: ma il Sola non dovrebbe ignorare che la censura di
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questa Congregazione e sempre prereduta rfa un rigido esame del-

1' opera chc si condanna, no punto sumiglia a quel disprezzo e a

quell'anatema onde vengono condannate di fatto le opcre del sin-

cm cattolici dagli scredenti, senza che questi ne prendano esame

ne rigido ne temperato. E poiche vuolsi invitare altrui a disamiaare

rigidamente la storia del prefato conflitto, non ci ritrarremo dal-

1' accettare la disfida : con piena certezza che sebbene nella lotta

possa apparire manifesta la nostra debolezza, tuttavia non potra

raai sembrare la Romana fede sopraflatta e convinta di errore.

I nostri lettori ci chiederanno forse, perche* mai dell' opera del

Draper non ce la passiamo con una semplice rivista, e ne vogliara

fare piuttosto una critica ed una seria confutazione. Loro diremo

che questa volta facciarao cosi per tre raotivi che sembranci ab-

bastanza buoni.

II primo e per giustificare la censura apposta all' opera prefata

dalla Congregazione Romana dell'Indice, contro la quale si arro-

vellano audacemente gli amici del Draper e gli avversarii della

Ghiesa Cattolica.

II secondo e, perche" a questi giorni da tutti i settarii, in tutto il

raondo, con incredibile unita di consiglio e perseveranza di azione,

si muove inaudita guerra contro la fede Romana coH'arrae di una

scienza menzognera. Direvamo questa guerra inaudita, poiche in

mille guise si perseguito questa fede nei secoli trapassati ;
ma

1'adoperarvi di proposito la scienza, come si fa, la e un'arte dia-

bolica messa in giuoco potissimamente dal declinare del secolo

scorso fino ai nostri giorni. Si promettono i tristi di vincere e di-

struggere con la scienza quella fede, cuinon poterono vincere con

infinite crudeli persecuzioni, mosse contro i seguaci della mede-

sima. E per certo vincerebbero la prova se la vera fede Romana

fosse realmente opposta alia vera scienza
;
ma tale opposizione non

puo darsi a vedere se non falsando le dottrine di quelia o adulte-

rando i dettati di questa. Percio il compito principale degli scien-

ziati cattolici dovrebbe essere a' nostri giorni il dimostrare la con-

venienza che passa tra la fede e la scienza, proseguendo 1' opera

iniziata dal sommo filosofo italiano Tommaso d' Aquino. Gosi cor-

rendo le circostanze presenti, non dubitiamo che i nostri lettori
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non veggano evidentemente 1'opportunita di pigliare la palla al

balzo, e mentre il Draper si costituisce rappresentante di tutti i

moderni increduli per combattere con la spada della scienza la

fede, ci raettiarao a dimostrare che questa spada non e di acciaio,

ma '6 di legno tarlato; cio6 che la scienza che vuol opporsi alia

fede non e scienza, ma schietta ignoranza.

Qui non possiamo non esprimcre un nostro concetto, onde si-

gnificare 1'odio eccessivo che hanno contro la Chiesa e contro Dio

gl'increduli del nostro tempo. Non v'e dubbio che la scienza e il

suo progresso sieno cose nobilissime e naturalmente desideratis-

sime all'uomo; perocche, ancora prescindendo dalla relazione

che hanno alia futura immortalita, la scienza e F ornamento, fra

tutti nobilissimo, dell' intelletto ch' 6 la parte piu onorevole del-

1'uomo, e della quale i diletti sono puri, sublimi, spiritual!, divini.

Tuttavolta, pur di far guerra a Dio e distruggere la sua religione,

gli uomini del nostro tempo si danno a corrompere la scienza me-

desima, a mescolarvi, tra i suoi veri, infiaiti errori, e questi cosi

bassi e cosi grossolani che oggimai in non pochi, i nomi di scienziato

e di folle divengono alfatto sinonimi. L'immolare che si fa la scienza,

nella lotta contro Dio, egli 6 certo il segnale piu grande deH'odio

che i tristi portano contro il medesimo Iddio. E nella disamina che

faremo del supposto conflitto della Religione e della scienza, avremo

ben occasione di toccar con mano questo fatto lagrimevolissimo.

II terzo motivo e, perche si vegga quanto sia falsa 1'accusa, insi-

nuata dal traduttore dell'Opera nella lettera postaviin fronte; cio6

che noi quanto siam facili a scagliare Fanatema contro le opere

ond' impugnata la feda Romana, altrettanto siamo difficiii a sot-

toporle a critica rigorosa. Golpa certo, secondo 1'opinaredeinostri

sapienti awersarii, della nostra ignoranza, della malvagita della

nostra causa e della bonta della loro. Ma e vezzo o, direm meglio,

e sofisma comune ai combattitori della verita, ascrivere ai segaaci

di questa quelle arti,. non molto onorate, che sono lor proprie.

Si avvisano con cio di prevenire un'accusa che potrebbe contro

essi far buona presa. Percio, laddove eglino si adoprano in tutti i

modi, ancora dispendiosissimi, per mettere al bando della civile so-

cieta tutti i lavori degli apologisti cattolici
;
ed affettano percio
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una scmma ignoranza di quanto da .noi si dire e si dimostra in fa-

vorc dclla nostra fede e contro i loro sufismi; accusano noi di far

questo stesso contro di loro, mentre con somma acruratezza noi

considcriamo tutle le loro difficolta, pcsiamo con infinito scrupolo

i loro argomenti, e vogliamo che quelle e questi sieno perfetta-

mente conosciuti ai giovani studiosi di filosofia e di teologia, perche

sappiano scioglierli e confutarli a tutlo rigore. Eh via! non e la

fede cattolira rhe teme 1'esame; da questo elia e sicura di uscire

vittoriosa. L la incredulita che lo teme; e per questa ragione quella

assalita combatte; questa assalita fugge, o, ahbandonando il campo
della scienza, cambia la penna con la spada e con le concussioni,

con la prigionia, coll'esilio, col sangue: vuol conseguire per forza

cio che gli e impossible conseguire per ragione.

Tale e 1'indole dei nostri avversarii, che presso loro non ispe-

riamo puuto di frutto del nostro lavoro o ce lo riproraettiamo

s^arsissimo: imperocche, per elevare che facciarao la voce, non

vi ha maniera di farci udire da chi vuol essere sordo ad ogni

patto, per rio talento, anziche per difetto di natura : ma ce lo

ripromettiamo abbondante presso que'che tentennano, e che vor-

rebbono avere buone ragioni per confortarsi a perseverare in quella

fede, che quasi quasi sospettano poter essere sopraffatta dalla

scienza. Di cotesti v'e un numero ben grande, e loro si porge il

veleno con indicibile prontezza, perseveranza e disinteresse. II libro

del Draper fu ristampato in un anno ben sette volte in Londra, e

di la ci fu scritto che inganna molti e che non fu per anco confutato.

Qui tra noi fu tradotto nella nostra lingua e, come spesso avviene

delle opere cattive, trovo chi lo stampasse, e trova zelanti che lo

diffondono, e tristi o dappoco che lo comprano come una rara merce.

JYel disaminare questa Storia del conflitto tra la religione e la

scienza, noi, piuttosto che raccoglierne le principal! all'ermazioni

dottrine, facendone un tutto da sottoporre alia critica
;
amiamo

meglio correrla ordinatamente, fermandoci a mano a mano sopra

1 singoli punti che meritano di essere esamihati: poiche in quella

maniera non poche cose potrebbero restare inosservate o non

criticate
;

in questa tutto ci si presenta per essere a suo luogo

considerate e vagliato.
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II.

Origine della Scienza

La sdenza e la cognizione evidente della verita, dedotta col

discorso dai primi principii ;
ond' 6 che, se altri vuol rintracciare

1'origine della scienza, deve ricercare come neiruomo pullularono

i primi principii e come egli ne abbia col discorso tratte quello

illazioni che, assieme prese, formano il tesoro della scienza. E qui

due origini ci si parano innanzi, 1'una che direm razionale, 1'altra

che possiamo appellare storica. Se di quella ci mettiamo a parlare,

egli e manifesto che 1'origine delia scienza deve in qualche maniera

vantare quell' antichita che puo vantare il genere umano, condos-

siache tanto la cognizione dei primi principii, quanto I'inferirne

le conseguenti illazioni e frutto dell'umana ragione: la quale e

una facolta naturale dell' uomo, anzi n' & la prinoipale e la no-

bilissima fra tutte; e le facolta naturali non possono rimanere

oziose per secoli, ma naturalmente discendono agli atti loro e si

esercitano nel campo proprio. Dicevamo in qualche maniera, poiche

se vuolsi parlare non di alcuni principii primi e di sparpagliate

illazioni, ma di un corpo vasto di quelli e di una bene ordinata

moltitudine di queste nell'ordine speculative enell'ordme pratico;

la scienza cosi presa, comeche dovesse esistere quasi in seme

nei primi uomini, tuttavia, attesa la debolezza dell' umana mente,

dovea formarsi con lentezza simile a quella, onde dal seme s'aderge

una quercia, che, a poco a poco stendendo i suoi rami e innalzando

la sua fronte, ombreggia a gran distanza la terra, e sembra die,

vaga di toccare le nubi, sfidi i nembi e le procelle.

Ed or trapassando dalla genesi razionale alia storica, allo stato

teste indicato di ampiezza e di robustezza pervenne la scienza ben

tardi; e tale apparve in Grecia ai tempi di Platone e di Aristotele.

La forza dell' intelligenza dei quali se fu superata da altri, nol fu

che dal divino Agostino e dall'angelico Tommaso Per altro non

bisogna dimenticare die que'due sommi greci, non ebbero il pos-

sentissimo adiutorio delle verita rivelate, o, se T ebbero, do fu in

misura assai scarsa ed imperfetta; laddove Agostino e Tommaso,
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bcne illuminati dalla rivclazione, poterono, quali aquile dalle ro-

buste pcnne, spiccare il volo da quel punto die potca considerarsi

la meta sublime del genio dell'uomo lasciato alia sua natia debo-

lezza. Infatti tra i veri rivelati abbiamo gran parte di quelle pro-

posizioni dell'ordine metafisico e del pratico morale, che spettano

alia filosoGa. Di molte poi, coraeche non vi sia espressa e formalc

rivclazione, la ci e implicita e virtuale: ed 6 immensamente piu

agevole il dimostrare col discorso e con la esperienza un vero di

gia conosciuto, di quello che sia scoprire la prima volta e dimo-

strare il vero da prima affatto incognito. A questo si aggiunga la

castigatczza delle passioni e specialmente T infrenamento della

Hbidine, che solo con la divina grazia si puo avere perfetto, di

guisa che 1'intelletto sia disnebbiato e vivace, e la volonta sempre

inchina al vero ed al buono. E questa divina grazia, cotanto efficace,

non e un dono che si gitta copiosamente in seno a chi non vuole

riconoscere il vero Dio o a chi, conosciutolo, non lo glorifica com'e

dovere. Per la qual ragione la filosofia greca non e monda da gra-

vissimi errori; ed anche i filosofi cristiani che si ribellarono a Dio

ed apostatarono dalla fede, caddero cssi, non direi in errori note-

voli, ma piuttosto in incredibili insanie da disgradarne gli antichi

pagani. E la filosofla atea, epicurea, panteistica, idcalistica, materia-

listica, professata dagl'increduli dei nostri giorni, mostra ai letturi

che diciamo la verita.

II Draper trattando dell' origine della scienza, ti sembra afFatto

digiuno di queste nozioni, che poi non ci sembrano tanto peregrine

od astratte, e ti pianta 1'origine della scienza, cui ben non discerne

dall'arte, in Alessandria d'Egitto ai tempi dei Tolomei. Xe di

questo storico errore, come di altri assai, noi ci prenderemmo fa-

stidio, se il prefato errore storico non venisse ordinato scaltra-

mente dal Draper a predisporre gli animi contro del cristianesimo.

Imperciocche egli vorrebbe darci ad intendere che il crollare e il

distruggersi della idolatria sia dovuto alia scienza; e che questo

gran fatto accadesse sotto que' Tolomei, per lo cui senno Ales-

sandria divenne il sole che illumino tutta la terra. Parlando il

Draper di Tolomeo Soter, che eresse il gran museo alessandrino

ove fu collocata la tanto famosa Biblioteca, dice*cosi: Alessandria
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non era solo la capitale dell'Egitto, ma la metropoli intellettuale

di questo mondo. A ragione si disse che il genio oriental e vi si incar -

nava con quello dell'Occidente. E piu sotto: II museo di Ales-

sandria fu la culla della scienza moderna. I Tulomeidi Alessandria

col mezzo della scienza, se prestiam fede al Draper, diradarono le

tenebre della idolatria e la trionfarono : Le tradizioni, le rive-

laziuni, le ceremonie praticate da tante generazioni erano al tutto

srreditate e derise; la greca mitologia, le incarnazioni di Brama, i

dommi secolari dell'Egitto, avevano compiuto o stavano per cora-

piere il loro ciclo. I Tolomei adunque sapevano quanto sono effimere

le religion!. Ma i Tolomei compresero che se i sistemi religiosi ed

i riti, simili ai fossili degli strati geologici, una volta scomparsi

piu non risorgono, ci6 non avviene delle cose che sono essenzial-

mente vere; fra le tante illusioni di questo mondo conobbero che

eterna si mantiene la verita. La costituzione dell'universo non ce

la possono rivelare le tradizioni che risalgono ad un'epoca prima

intellettuale, ne i sogni dei veggenti che si credettero inspirati da

Dio
; questa rivelazione deve procedere dalla scienza. Gosi il

Draper. Ma in queste sue parole noi notiamo tre gravissimi errori.

II primo, sopra accennato, e 1' affermare che la pagana super
-

stizione sia stata soperchiata dalla scienza, prima assai della venuta

di Gesu Gristo. Ma questa e una favola. E il sangue di milioni di

martiri che venivano posti nella dura alternativa di adorare gli

idoli, o di perdere la vita non mostra egli che la idolatria fosse

nei tre primi secoli della Ghiesa viva e forte, e dall'autorita dei

tiranni e dal fanatismo dei popoli sostenuta ?

II secondo e mettere tutte, in uno stesso fascio, le religioni di

fronte alia scienza
;
e a tutte quelle egualmente pronosticare certa

e irreparabile ruina, e solo a questa ripromettere vita perenne e

rigogliosa. Supposta 1' esistenza di Dio, e questa non si pu6 non

supporre, e cosa indispensabile la religione, la quale, essendo la

soinma dei doveri dell'uomo verso il medesimo Dio, e il vincolo

tra quello e questo. Per la qual cosa e impossible recare in dubbio

ragionevole che, tra le tante religioni, ve ne sia una vera; e

come si pu6 concedere che le false, simili ai fossili degli strati

geologici, una volti scomparse pih non risorgano, cosi non si puo
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della vera. Qucsta a guisa di sole duvr-ttr, illuminarc

inesi del genere umano c porennandosi nella successione dci

!i, devc accompagnare le umano gonerazioni, ne mai cstingucrsi

fino alia fine del secoli. Tanto e riohiesto dall' amorosa provvidcnza

di Dio, e tanto 6 pur manifesto dal fatto. Imperocche, se il Draper

si compiacera di consultare la storia e non fingersela a suo talento,

vedra rhe la religione cristiana ha le sue raditi nell'esordio stesso

del genere umano, a'nostri giorni anoora perdura, e tutto fa cre-

dere che nell'awenire non potra giammai venir meno. Egli e vero

ch'essa ha due stati, il primo dei credenti in Gesu Cristo futuro;

il secondo dei credenti in Gesu Cristo venuto
;
ma questa duplicita

di stati non reca diversita e moltiplicitk di essenze.

A lato di questa unica e vera religione noi veggiamo sorgere,

crescere e scomparire una infinita di religioni false o di turpi su-

perstizioni, le quali lutte dopo un fatuo splendore spariscono a

guisa di meteore; raentre quell' unica e vera, siccome il sole, ha

seguitato e scguita con sicurezza il suo corso, ofFerendo agli uomini

la luce della verita e il calore della virtu, per avviarli al conse-

guimento dell' ultimo loro fine. Epoiche il Draper per certo vuule

distinguerelamedicina dalla ciarlataneria, la filosofiadalla sofistica,

la chimica dall'alchimia, 1'astronomia dall'astrologia e in genere

la maschera del vero dal vero reale, lo preghiamo di distingucre

ancora dalle false la vera religione, che de/esserci *e v'e; e la

similitudine dei fossili non mai redivivi, 1'applichi, al piu, a quelle

e non mai a questa : perche la logica e il buon senso assolutamente

gliel divietano.

II terzo errore lo togliamo da quanto ei dice intorno alia costi-

tuzione dell'tmiverso. Qui egli in anticipazione vuol dare una men-

tita alia Genesi di Mose. 3Ia il modo stesso, onde lo tenta, dimo-

stra la sua impotenza. Infatti per ottenere il suo intento avrebbe

dovuto dire cosi: Ogni rivclazione sopra la genesi del mondoe im-

possibile; percio i profeti altro non possono essere che sognatori

mendaci e la genesi stessa puo rilevarsi soltanto dalla scienza. Ma

per certo non fu oso di scrivere in siffatta maniera, afFermando

chiaramente una impossibilita che non potea giammai dimostrare,

ed ascrivendo esclusivamente alia scienza una cognizione, la quale
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puo aversi eziandio da altra sorgente. Percio adoper6 formule cqui-

voche e, diciam cosi, elastiche, che prese alia lettera non dessero

un concetto falso, ma che dal lettore si dovessero intendere non

alia lettera, e appunto percio in una significazione falsissima. In-

fatti egli dice che la costituzione deH'universo non celapo-ssono

riln-are le tradizioni che risalgono ad un'epoca intellettuale : vuol

egli dire, che si versano sopra un oggetto anteriore alle umane

generazioni e pero incapace di essere perccpito da' sensi umani.

II Draper ha ragione, se nulla si sottointende; ma se si sottointende

che quelle tradizioni ebbero il loro fondamento in una rivelazione

divina, e questo si dee supporre, il Draper ha torto. Egli e ancor

certo che i sogni dei veggenti che si credettero intpirati da Dio altro

non mcritano che disprezzo: ma se vcramente furono ispirati da Dio,

e se i loro non furono sogni, ma superne manifestazioni, la bisogna

va ben altrimenti. Non neghiamo do che il Draper afferma, essere

compito della scienza investigare la costituzione del mondo, per

quanto ella pu6 farlo; ma 1'ascrivere esclusivamente alia scienza

siffatta cognizione e il negare percio la possibilita della rivelazione,

e un errore marchiano, le mille e mille volte confutato dalla filo-

sofia; e sel sanno i giovani imberbi che ne studiano gli elementi.

E perche il Draper tocco qui sol di volo cotesti punti, noi non vor-

remo occuparcene di vantaggio.

Un' altra accusa, da qualche tempo in qua, gli avversarii della

Ghiesa Gattolica hanno tratto dalla storia, fabbricatasi a bella posta

nel loro cervello, e che si studiano di divulgare ad uso dei dappoco o

dei tristi, perche ne ridondi in quella disonore e disprezzo. Gotesta

accusa e 1'incendio della gran Biblioteca di Alessandria, pocanzi ri-

cordata. Prima ci si da a credere che Alessandria per questa Biblio-

teca fosse la culla di tutte le scienze: poscia che questa stessa Biblio-

teca fosse combusta a cagione del fanatismo cristiano; di guisa che

quell' inoendio si dovesse attribuire alia Ghiesa Galtolica, la quale

e coi principii e coi fatti si manifesto sempre avversa alia scienza.

E la calunnia approda, e molte penne la ripctono e la si fa bere,

come acqua di pura verita, dai professori di storia alia povera

gioventu abbindolata e tradita. II Draper in questo primo capitolo

dell'origine della scienza ci porge occasione di toccar questo punto.
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II passo che fa specialmcnte al nostro proposito e il seguente,

dove parla clegl'ldolatri concitati a furore contro i cristiani di

Alessandria.

Nel Serapione fissarono il loro quartiere generale, e tale fu

il disordine e tale la stregua, che 1'Jmperatore duvette intervenire

con un editto che ingiuugeva a Teofilo di distruggere il Serapione.

Cos! la grande libreria ch'era stata raccolta dai Tolomei. che aveva

sfuggito 1'incendio di Giulio Cesare, fu dispersa da questo fanatico

prete. E poche linee apprcsso: Gosi spegnevasi in Alessandria

la greca filosofia, si sopprimeva ad un tratto la scienza ch'era stata

promossa con tanto zelo dai Tolomei. La libreria del Serapione

cosi detta : La figlia si disperse. D'ora in poi venne tolto

il suo libero slancio all' umano pensiero : doveva credere ognuno

punto per punto cio che ordinava la madre chiesa. Veggasi- in

quale maniera si procura di eccitare T odio contro la Chiesa. Ma

coteste altro non sono 'che ciance: i fatti vogliono raggiustarsi.

Ecco di qual maniera parla il continuatore di Tito Livio
'

della

Biblioteca Alessandrina e dell' incendio cagionato da Cesare. Per-

che Cesare con poche soldatesche non poteva salvare ogni cosa,

impero che si abbruciassero tutte le navi ch'erano nel porto (di

Alessandria). La fiamma si dilato agli edifizii vicini al porto e ne fu

arsa la Biblioteca, egregio monumento di regale eleganza e prov-

videnza. Vuole altri che in tale incendio fossero combusti quattro-

centomila volumi, altri, e questi vanno al sommo, settecentomila. II

primo e il principale autore di opera cosi grande fu Tolomeo de-

nominato il Filadelfo, principe di alto sapere e figlio di dotto

padre: per istudio del quale eziandio si fece la versione dei sacri

1

Quia lucri lam parvis copiis omnia nequibat, incendi quiiljuid erat in

porlu navis iussit. Jlac jlimma cum el vicina porlui aedificia comprchensa

essent, simul arsil Bibliollicca, d&jantiae Regum, curaer/ue egregium opus.
Millia librorum pcrisse,quadrinjenlaalii, qui plurimum, sc.ptiii^c.iila Iradunt.

Primus el maximus tins open's auclor Plolomeus cognomenlo Puiladelphus fait,

p&T([uam eru'lilus princeps, d crudilo palre nalus; quo curantc, sacronim

qiioque voluminum inlerprc.talio, quaa scpluayin'a vocalur, prodiil. Hie a Ai/eo

quodam empla bibUollii'.ca, quum Arislolv'.cs collegeral, simul Us libris, qui
c.ranl ipsi Allienis el^Rtwdi uomparati, Scrapeum adornavil; magnoque dnin-

ceps studio el sumptu per Demetrium Ptiakreum, insigncm studiis ?( vivilibus

arlibus virum, quidquid inMstiyari potail conquisivil. Lib. 112. \LIIi. XL1V.
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libri, la quale dices! del scttanta. Quegli comperata da un cotale

Nileo la Biblioteca raccolta gik da Aristotile e assieme unitivi i libri

che per lui furono comperi in Atene e in Rodi, ne insigni il Serapco

(notisi il latino Serapeum}. Poscia acquisto, col mezzo di Demetrio

Falereo, uomo illustre per iscienze ed arti civili, tutto do che aveva

pregio. Lo storico si mostra buon conoscitore sia dell' origine

dclla gran Biblioteca Alessandrina, sia dell'incendio che la distrus-

se. II bilanciarsi cite ei fa tra la sentenza di coloro che dicono es-

sere rimasti combusti,neH'incendio suscitato daCesare, quattrocento

mila libri, ovvero settecento mila, lascia intravedere la probabilita

di quel fatto affermato da altri storici, che la gran Biblioteca fosse

divisa in due parti e che la maggiore di queste perisse tra le

fiamme, e la minore rimanesse salva. Inoltre e da notare che pen-

satamente dice lo storico Serapeum e non gia templum Serapidis, e

tra 1'una cosa e 1'altra puo correre differenza simile a quella

che corre tra il Vaticanum e Templum Vaticani : ed appunto come

il Vaticano e un'altura che molti edifizii sostiene, cosi ancora era

una collina il Serapione, che oltre il tempio di Serapide altro

aveva; di guisa che dava 1'aspetto d'una citta. Per la qual cosa e

da credere che non nello interno del Tempio di Serapide, ma in

qualche edifizio vicino, fosse collocata una parte della gran Bi-

blioteca Filadelfiana, dove poscia probabilmente fu trasportata la

libreria cui a Cleopatra regalo Marco Antonio, libreria che ave-

vasi raccolta Eumene Re di Pergamo.

Egli e ben vero che Teofilo Vescovo di Alessandria die occa-

sione al tumultuare degl' idolatri
;
e ben vero che devasto i profani

delubri
;
ma e falsissimo il fatto della distruzione della Biblioteca

che rimaneva nel Serapione. L'idolatria, che non s'era punto di-

leguata, come vorrebbe il Draper, innanzi alia luce della scienza

pagana in Alessandria, ed anzi ne anco era stata totalmente di-

strutta dal cristianesimo, seguitava ad impazzire ostinatamente in

quella citta fino a'tempi del gran Teodosio. La penna si ricusa di

mettere in carta le abbominande superstizioni che si commettevano

cola dai non cristiani, e basti il dire che non pure i numi sozzi,

ma eziandio gli osceni simboli della lussuria venivano adorati.

Questi simboli tratti dagli antri di un vetusto tempio di Bacco, e
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conosciutisi dai cittadini: e inoltre, nello stesso tempo divuliratcsi

1ft infamie che si commettevan^ o sia in ispietate carneficino di

fanciulli, o sia in turpitudini in onore di Mitra; non e a dire quanto

ne rimancssero vilipesi e quanto perci6 montassero in furore gli

idolatri. Si chiusero questi, come in fortezza, nel tempio di Scra-

pide : e di la uscendo, aggredivano, quali assassini, i cristiani e

trucidavanli barbaramente. Teodosio ne fa commosso e mando ordi-

nando che il tempio fosse distrutto e combusto 1'idolo : ed eziandio

gli altri delubri si atterrassero. Gosi fu fatto: ma Teofilo, perchS

in avvenire non si negasse che gl'idolatri erano discesi ad un

culto quanto stupido, altrettanto vile, voile che si conservasse la

statua adorata di una laida scimmia, e collocolla in un luogo

cospicuo della citta con incredibile vergogna di quelli.

Comeche per gli editti di Teodosio e per lo zelo di Teofilo, ri-

cevesse 1'idolatria quasi l'ultimo crollo; la scienza non ne ebbe a

soffrire, poiche i dogmi cristiani non erano punto contrarii alia

filosofia, e lasciavano uno spazio infinite al continue progresso della

intellettuale speculazione ed aH'aumento delle arti belle; e quella

per lo studio dei padri e dottori cattolici Alessandrini si vantaggio

rapidamente, ne queste punto dietreggiarono. La fantasia del Draper

e non un fanatico prete manomise la Biblioteca del Serapione, la

quale fu conservata gelosamente, quasi incomparable tesoro, dai

cristiani, e fu distrutta, assai piu tardi, dai seguaci di quel Mao-

metto, di mill Draper avra ben poco a censurare e molto a lodare.

Ora rechiamo un tratto di storia, la cui conoscenza torna a poca

lode, ma ne torna a grave biasimo 1'ignoranza. Da esso si rileva

non gia che i Maomettani distruggessero dei libri trovati qua e la

alia ventura, ma bensi che distruggessero una intera e ben con-

servata biblioteca, e si copiosa che non andrebbe a pezza errato chi

dicesse, che essa non conteneva meno di un seicento mila volumi.

<c Giovanni soprannomato il Grammatico (dice il Rollin) famoso

seguace di Aristotele, era in Alessandria, quand'essa fu presa

(22 decembre 6iO). Gostui, a cagione del suo sapere, era entrato

nella stima e nella grazia di Amri Ebuol As duce dei Saraceni: il

perch6 sife'animo per chiedergli la Biblioteca d'Alessandria. Amri

risposegli che di sua autorita non poteva accondiscendere a tale
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dimanda, e ne scrivcrebbe al Galiffo. Omar CalilFo di6 questa ri-

sposta: se que'libri contenevano^la stessa dottrina del Gorano,

eglino erano inutili, poich& il Gorano bastava : che se contenevano

dottrine contrarie al Gorano, dovevansi interdire. Per la qual cosa

comandava che si abbruciassero tutti. Furono dati ai pubblici bagni

(che erano in Alessandria ben 1000), dove servirono per sei mesi

a scaldarvi 1'acqua invece di legna : e questo fa vedere il numero

portentoso di libri, che erano in questa Biblioteca. Gosi peri quel-

1'inestimabile tesoro di scienza.
1 E dello sperpero della Biblio-

teca alessandrina si potra in buona fede incolpare il cattolicismo,

o fanatici sacerdoti cattolici ? Ma gia il partito e preso : purch la

Ghiesa ne abbia disdoro, i fatti storici piu certi e le verita filosofi-

che piu evident! voglionsi sacrificare all'errore ed alia menzogna.

1

ROIL:N, Sloria Antica, tomo 1.



DELIA CONOSCEXZ.Y SENSITIVA '

XXIV.

Delle cose che diconsi sensibili per accidens

Oltre all'oggetto primario delle potenze sensitive, che sono le

qualita sensibili, gli antichi distinguevano altre due classi di og-

getti: gli uni chiamati da loro sensibili per accidens, gli altri

designati col nome di sensibili comuni. Tali distinzioni non sola-

mente servono a chiarire il vario rispetto, che i varii oggetti hanno

o verso le potenze sensitive o, per mezzo di esse, verso le facolta

superiori ;
ma sono altresi di gran momento per istabilir poscia i

limiti, entro cui le sensazioni sono Tranche da ogni sospetto d'in-

ganno; e fuori di cui la ragione umana dee per istituto di natura

supplire ai difetti del senso.

Un esempio di cosa sensibile per accidens e, come a dire, ac-

cessoriamente, ci si offerse teste, quando avemmo ad investigare

se nella sensazione si apprenda la sostanza dell' oggetto : e fu

d'uopo conchiudere, col Dottore esimio, che si; a motivo dell' in -

tima unione delle qualita sensibili col soggetto, che n' e" informato

e a cui appartiene in proprio lo stesso loro essere : di guisa che

e imagine sua 1* imagine che rappresenta loro, e si termina ad

esso 1'atto che si termina a loro; e quella tutta propria rela-

zione, di cui la potenza, conoscendo, s' investe in ordine alle qualita

apprese, ha per termine implicito la sostanza che ne e dotata e

che per esse e in esse veramente vien conosciuta : come per con-

verso sua e propriamente 1'impressione, che la potenza riceve dalle

qualita sensibili, nulla meno che sieno sue le azioni material! eser-

citat.e da quelle sui corpi privi di senso, urtandoli, investendoli

di luce o di profumo o comunque altrimenti. II perche riguardo

a ciascun dei sensi sara da stabilire soltanto, ove ne cada dubbio,

1 Vedi fasc. 636, pagg. 619-693.
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quale sia il soggetto in cui risiedono le qualita, e che per cs.se

agisce sulla potenza e per esse vien implicitamente rappresentato.

fi manifesto adunque che il senso nelle sue apprensioni percepisce

in qualche modo la sostanza in un colle qualita sensibili
;
ma e

del pari manifesto che corre un gran divario fra 1' una e 1' altra

conoscenza. II senso conosce queste esplicitamente e formalmente

poich6 esse precisamente riproduce coirimmateriale qualita, in

chesitermina 1'atto conoscitivo: per contrario conosce la sostanza

implicitamente, poiche nonne esprime ne i costitutivi specific}, nep-

pure individual, ne la nozione generica : egli la conosce, secondo

la giustissima espressione del Suarez, quasi materialmente, in virtu

del legame fisico che congiunge il soggetto colle sue qualita; e

accidentalmente, poiche quello stesso legame e accidentale e non

accessible al senso. Oadeche, se per miracolo le qualita sensibili

fossero separate dal loro soggetto, 1'apprensione senza mutarsi

intrinsecamente cesserebbe d'inchiudere in se il conoscimento della

sostanza. Ne aibiamo un solo, ma indubitato esempio nell'augu-

stissimo Sacramento dell'altare; dove, prima delle parole sacra-

mentali, nella durezza e bianchezza e nell' odore e nel suono, altri

vede e palpa e sente veramente il pane, e sotto le altre qualita,

il vino : ma poco stante, proferita la formola del rito non per-

cepisce conquell'identica apprensione, che le sole qualita ', Chiaro

indizio del quanto puramente implicita sia la notizia delle sostanze

corporee somministrataci dai sensi, e quanta parte nello svolgerla

abbiano neH'uomo le facolta superiori. I bruti si fermano in quel-

rinfimo grado, che allo scopo della conoscenza, qual e in loro, si

proporziona e corrisponde a capello. Un conoscimento piu perfetto

sarebbe in un bruto cosa superflua e percio mostruosa: giacche gli

oggetti a lui non si riferiscono se non solo in ragione dell'attivita

che esercitano a suo vantaggio o danno. Perci6 basta a lui di cercare

o di fuggire materialmente le sostanze utili e dannose: al discer-

nimento pratico delle quali e bastevole ne' sensi un' apprensione,

che formalmente si termini alle qualita sensibili; e nell'istinto,

1
Quod satis nobis ostendit mysi.crium EacharisliaK; non enim maqis con-

cipimus substantian ubi esl sab accidentibus, qaam uVi non est. SUAII. Mel.

d. 39, sect. 2.
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una dctcrminazion naturale a porre rrrti atti in seguito a certe

apprcnsioni.

i diccnimo che posta 1'intima unione, che e fra la sostanza

c i suoi accidcnti, coll' alto medesimo, onde veniamo a percepir

questi, conosciamo ancor quella. Da ciu non dee subito inferirsi

che cada, come oggetlo accessorio, sotto i sensi, tutto cio che si

lega comunque coll' oggetto primario. Perche una cosa, diremo an-

che noi coll'Angelico, possa cliiamarsi e sia sensibile per accidens,

conviene in prima che ella si trovi unita coll'oggetto scnsibile

per se... In secondo luogo richiedesi che sia appresa dal scnziente:

perocche se andasse unita colla cosa per s6 sensibile e non s'ap-

prendesse, non direbbesi che ella si sente neppure per raodo di

accessorio
l

. Ma se e cosi, si obbiettera, come puo conoscersi nella

sensazfbne, quasi oggetto accessorio, la sostanza, mentre fu con-

ceduto che 1' imagine sensitiva non la rappresenta colle proprie

note ? Rispondiamo che tra il rappresentare per ispecie proprie

e il non rappresentare del tutto, v'e una via di mezzo; e che

questa e resa possibile nel caso nostro dal grado di unione al

tulto singolare, che passa fra il soggetto e le sue qualita. E per

veritk carattere proprio della sostanza e che ell* naturalmente

sussista in s^, laddove gli accident! ne sussistono in se, ne" pos-

sono naturalmente sussistere. Or quando le qualita sensibili si

presentano alia potenza, esse gli si offrono come un oggetto sus-

sistente, e come tale sono riprodotte nell'imagine sensitiva. Cbiaro

6 che quella sussistenza, di cui si mostrano dotate, non e loro

propria, ma del soggetto in cui ineriscono: e quindi ancora che

la scnsazione, rap.presentandole come oggetto sussistente, rappre-

senta ale una cosa che appartiene alia sostanza; sebbene ancor

questa si riproduca solo in quanto ne partecipano gli accidenti.

Cosi quantunque il senso non apprenda 1' oggetto per le specie

dei principii costitutivi dell'essenza, ne possa quindi apprendere

la sussistenza dei medesimi; tuttavia non puo percepirne gii ac-

1 Ad hoc quod aliquid si/ sensibile per accidens, primo requirilur quod ac-

cidal ei, quod esl per se scnsibile Secundo requiritur quod sil apprchensum a

sentiente : si enim accideret sensibili, quod laleret scntienlcm, non diccrclur

per accidens sentiri. S. TIIOJI. De An. II, lect. 13.
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cidenti senza conoscere in loro un carattere della sostanza: col

che si avvera la seconda condizione posta dall' Angelico. Fuori

deirunione strettissima che e fra il soggetto e le sue qualita,

invano se ne cercherebbe un'altra si intima, che producesse da

se il medesimo effetto. Sono congiunte senza dubbio strettissima -

mente tra loro, a cagion d'esempio, le diverse qualita sensibili

di un corpo qualunque: cosi la dolcezza ed il candore dello zuc-

chero; ch6 in ogni parte quantunque menomissima, si trovano in-

separabilmente accompagaate. E cio non di meno nell'apprensione

della dolcezza non si comprende in niuna guisa quella del can-

dore, giacche 1' una qualita non e sostentata sotto nessun rispetto

nel suo essere dall'altra, e ciascuna puo essere rappresentata dal-

T imagine sensitiva, senza che questa riproduca alcun carattere

proprio dell' altra.

Tralucendo, nel modo esposto, di sotto all' oggetto primario

delle apprensioni sensitive il carattere essenziale della sostanza,

1'intelletto pu6 formare senza piu il concetto astratto di quella,

a sufficienza definite, benche come osservo il Suarez, 1'espolirlo

e compierlo in opposizione a quello di accidente, richiegga il con-

fronto di altre apprensioni. Non e poi ufficio della filosofia il di

chiarare come questa dottrina debba modificarsi nel caso straor-

dinario, che per virtu soprannaturale le qualita sensibili sussistano

senza appoggio di sostanza che le sopporti. Tal supposizione non

ci si affaccerebbe pure alia mente, ne sapremmo concepire un tal

fatto come possibile, se non vi fossimo condotti dalla considera-

zione del mistero rivelatoci dell'Eucaristia: e alia Teologia spetta

propriamente di esaminarlo sotto ogni rispetto piu coi principii

della fede che della debole ragione umana. Cio nulla ostante e

facile il dimostrare come eziandio in quel caso possa 1'intelletto

formare dall'apprensione sensibile degli accidenti il concetto me-

desimo di sostanza, che egli astrae dalle ordinarie percezioni. II

presentarsi che gli accidenti eucaristici fanno a mo'di un tutto

sussistente, non e certamente manifestazione della sussistenza del

soggetto, che non v' e e non puo quindi essere oggetto come che

sia di apprensione n6 sensitiva ne intellettuale. Qui per altro e

da osservare avervi un doppio concetto di sostanza : 1' uno formato
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col solo lume dclla ragione naturale, impcrfctto ed incompiuto

anclie allora die ella lo ha espolito con tutto il suo potere: 1'altro

piu compiuto, c perfezionato dalla notizia delle verita rivelatc.

.\on e questa la sola volta die coll'aiuto della rivelazione si com-

piono e si correggono concetti naturali. Gosi tra natura e persona

umana il senso e la ragione non sanno discernere differenza, ed

ambedue quelle cose pero corrono sotto un solo concetto : ma nel

mistero dell'Incarnazione del Verbo ci si palesa die una natura

umana, a cui nulla manca per esser tale, puo tuttavia non essere

umana persona, ci6 avverandosi nella Umanita santissima di Gesu

Cristo: e che pero a voler evitare un errore intollerabile in sog-

gctto si sacrosanto, aH'ordinario concetto di persona umana si deve

aggiungere oltre alle note proprie di un' umana natura, que'la

altresi del non essere assunta ad esser propria di una persona

divina. Un simile ragionamento dee farsi riguardo al concetto di

sostanza; il quale, come si astrae dalle imagini sensitive, null'altro

dice se non cosa che sussiste in se e non in altri. Or questo

concetto pu6 evidentcmente ottcnersi ancor per 1'apprensione di

accidenti miracolosamente sussistenti non in altra cosa ma in se:

appunto come potea formarsi 1' incompiuto concetto di persona

umana daH'apprensione sensitiva dell'Umanita di Gesu Cristo. Ma

qui pure, come la, la considerazione di un mistero rivelato ci av-

verte il concetto meramente razionale esser deficiente
;
e tale, che

applicato indistintamente, comprenderebbe sotto la stessa nozione,

con errore capitalissimo, due cose essenzialmente diverse, come

sono le sostanze corporee e gli accidenti sacramentali
;
e doversi

quindi concepir la sostanza come cosa che non solo sussiste in s6,

ma di natura sua cosi sussiste. E questo concetto cosi modificato

non puo certo ottenersi per sola astrazione dai fantasmi. Ne tuttavia

a diremo che il primo sia falso, bensi imperfetto e conducente di

per so" a giudizii erronei, se quel Dio che voile rompere 1'indissolu-

bile legame fra la sostanza c le qualita sensibili e supplire colla

sua virtu alia sussistenza che hanno in quella naturalmente, non ri

avcsse avvertiti di non attenerci in do alia sola relazione dei sensi.

Ma per tornar prontamente a rinserrarci entro ai nostri can-

cel li: noi abbiam veduto come, la merce dell'unione esistente fra

a'eri* 2, vol. 1, fait. 688 11 10 grnn ;io 1877
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la sostanza e le sue qualita scnsibili, cpiesta venga ad essere per-

cepita in qualche modo ancor dal senso, pel carattere della sus

sistenza da lei imprestata a quelle; la quale non cessa per cio di

essere sua. La sostanza dunque puo chiamarsi in significato stret-

tissimo, sensibile per accident. Solevano non di meno gli scolastici

estendere la raedesima denominazione anche ai casi, ne'quali 1'og-

getto accessorio vien conosciuto insieme col primario, non dai sensi

esterni ma da qualche altra potenza. Nel che s'accomodavano per

una parte ad alcune forme di dire ammesse nel linguaggio ora

volgare ed ora filosofico
;

'

e dall'altro canto determinavano, con-

forme a verita, la forza delle medesime e 1'estensione. Dirk per

esempio un filosofo, che le nature corporee sono sensibili, ed un

Tolgare, che egli, guardando, vede rotesto oggetto essere un albrro

e non un uomo
;
e che gustando sente cotesto essere aceto e non

vino : e perfino, trovato il polso ad un uomo tramortito, asserisce

di sentire che colui e vivo e non morto. Nessuna delle cose qui

enumerate, ne le nature corporee, n6 1' essere d' aceto, e meno

ancora la vita e la morte, vengono rappresentate in verun modo

nell' imagine sensitiva : onde esse non son oggetto accessorio per

1'apprensione esterna, ma solo pel conoscente; il quale per occa-

sione di lei percepisce con altra potenza cose da lei non rappre-

sentate. Avverte tuttavia S. Tommaso in tal proposito, non potersi

una cosa chiamar sensibile per accidens per cio solo che una fa-

colta superiore pu6 apprenderla nell' oggetto sensibile: esser ne-

cessario inoltre che ella si conosca immediatamente non appena

quello ti si alfaccia al senso '. E con ragione: perche in tal caso

la continuazione ed intima connessione degli atti, giustifica la de-

nominazion di sensibile data ad un oggetto che per s6 non cade

sotto i sensi. Percio si dira benissimo che noi nell'oggetto, appreso

dalla vista come un che di color verde filettato con certa regola di

figura e di grandezza, vediamo un cespo d' erba
; perch6 caderci

egli sottocchio e apprenderlo come cespo d'erba e tutt'uno.
i

1 Non lamen omne quod intelleclu apprcliendi polesl in re sensibili, polesl

did sensibile per accidens; sed quod stalim ad occursum ret sensalae

henditur ab intelleclu. Sicut statim quum video aliqucm loquentem, vel movcre

seipsum, appreliendo per intelleclum vitam eius. S. TUOM. De An. II, lect. 13.
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Or (lelh
1 rose r mo cosi conoscersi dalle altrc potcnze

.
r

ctti appn;si col senso c ifon rontcnute aflatto nell'imaginc

sensitiva, altre sono universal!; e queste si apprendono dall'intel-

Icllo: per esempio non appena tu vedi un oggetto di ccrte forme

ne e di certo colore, e scorgi che parla e si muove da se, tu

formi il concetto astratto d'uomo e di uomo vivente ed ancor di

vita. Che se I'oggetto accessorio si apprenda singolarmente, come

quando dictro la sensazione medesima percepisco quest' uomo o

questo animale, tale apprensione, secondo 1'Angelico ', si fa nel-

1'uomo dalla suprema fra le potenze sensitive, cioe dalla cogita

tiva, della quale e proprio percepire 1'individuo come esistente

sotto la natura comune
;

il che le si compete in quanto si unisce

alia facolta intellettuale nello stesso soggetto; onde la cogitativa

conosce quest'uomo in quanto e quest' uomo, cio6 con un' imagine

che rappresenta la natura specifica singolareggiata. Nel bruto poi

1' apprensione si fa daU'estimativa; in raodo per6 di gran lunga

piu imperfetto, come si avra a dichiarare, quando ragioneremo di

quelle due potenze.

Una sola osservazione ci resta a fare intorno alia percezione che

si opera in una facolta superiore, di cose spettanti all'oggetto, ma

non rappresentate dall' imagine sensitiva. Allorquando trattavasi

della sostanza percepita accessoriamente dal senso in un colle qua-

lita sensibili, era manifesta la ragione per cui 1' apprensione di

queste traesse con seco la conoscenza di quella : anzi intendevasi

senza piu dover ci6 effettuarsi nell'atto stesso sensitiyo : dappoiche

per effetto della somma unione fisica fra i due oggetti, nell' ima-

gine del primario comprendesi una cotal rappresentazione dell' ac-

cessorio. Ma nella seconda classo di sensibili per accidens teste

ricordata, non e si palese come avvenga che all' apprensione del

senso vada congiunta nelle potenze superiori un' apprensiune di

cosa da lui punto non percepita: per qual ragione, puta case, alia

1 Si cp.ro appretondolur in singulari, ul pula cum ridcn coloratum, per-

c//)/o hunc li'itn'nfrn, v<'l Inn' unimtd. liuiusmodi quidem opprfhtiuio in ko-

mtne fit per vim rntiilalivam... In animali vero irrational i fit per <u>slima-

//rtt'M nalurali'in... (jOinttiti.c<i (//)/re/i/K//f imlividuum ut exislens sub natura

communi; <jiii>il r<>nlin<iit ci in ijitanlum unitur inti-llcclivae in eodcm sub-

iecto; unde coyuoscil hunc liominem prout est hie homo. S. Tuon. Ibid.
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vista di un punto luminoso scorto da lui nel firmamento, si furmi

neH'intelletto il concetto di astro *e la cogitativa lo apprcnda sin-

golarmente come astro. Per fermo gli eleraeati di tal concetto Tin-

telletto non puo astrarli dal fantasma delle qualita scnsibili apprise

dalla vista : nel quale non trova rappresentata se non una cosa

luccicante in un firmamento oscuro: e questo e 1'oggetto primario

e non 1'accessorio. fi d'uopo dunque ricorrere ad un altro genere

di legame che connetta le due apprensioni. E primicramente devesi

presupporre che 1'intelletto, parte confrontando i concetti procar-

ciatisi in ripetute osservazioni, e ragionando e giovandosi degli

ammacstramcnti altrui, sia giunto a formarsi un concetto di astro,

che contenga alcuna nota piu delle suddette: e giudichi che i punti

luminosi hrillanti nel cie'o sono altrettanti mondi sparsi per lo

spazio; con quel di piu che si comprende in una definizione piu o

meno compiuta di astro. Avverra allora natural raente che volgen-

dosi 1'occhio ad uno di essi, nell'intelletto insieme colla nozione

astratta di punto luminoso, corrispondente all'apprensione sensi-

tiva, si destino le altre attinte per altra via: e del pari si conosca

dalla cogitativa 1'oggetto, sotto la nozione di astro individuata.

Quindi il fondamento della connessione fra la conoscenza dell'og-

getto primario e dell'accessorio, e di fatto un giudizio precodente;

e 1'operazione non consiste in una semplice apprensione, ma in-

clude un rapido confronto di due concetti, e 1' applicazione dcll'uno

all' oggettodell' altro. Percio avvedutamente 1'Angelico attribuendo

nel luogo citato 1' apprensione singolareggiata del sensibile per

accidvns alia potenza che egli chiama cogitativa, soggiunge che a

lei appartiene il far confronto fra le nozioni individual, come s'ap-

partiene all'intelletto il confrontare le universal!
T

.

In questa influenza di giudizii non immediati, sull' apprensione

dell'oggetto accessorio, e riposta 1'intima ragione, per cui essa e

talora contaminata di fahita. Non pu6 il senso errare neir appren-

sione dell'oggetto proprio; n6 le potenze superiori nel formarne,

a norma di quella, il concetto o universale o particolare ;
sia per

1 lluimmodi apprehensio fit per vim coyitativam, quae dicitur etiam ratio

particularis, eo <[uod est collaliva inteniwiium individuulium, sicut ratiu uni-

versulis est collaiiva ralionum univertulium. S. THOJI. De An. II, loot. 13.
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esempio, di punto Inminoso, che splende al di sopra di noi nclla

volta del rielo. Ma ben possiamo errare o nel giudicar che basti

ad una cosa aver tale apparenza per essere un astro, sbagliando

cosi nella definizione: o nel concepir poi conseguentemente sotto

la nozione di astro un ffualunque oggetto, che appaia sotto quel-

1' apparenza; e sara tal fiata invece di un astro, la fiammella d'un

pal lone aerostatico.

XXV.

Di quei che diconsi oggetti comuni dei sensi.

Nel commentare la divisione introdotta da Aristotele, die spar-

tiva gli oggetti del senso in sensibili, altri per se ed altri per

accident, e i sensibili per se in proprii e comuni; v'ebbero fin

dall'antichita non lievi dispareri. Omessi questi, noi possiamo,

secondo la dottrina dell'Angelico segnar cosi col Suarez i confini

di riascuna classe : Ci6 che si sente, o si sente per attivita sua

propria, perche ha virtu di fare impressione sulla potenza ;
e questo

e un sonsibile proprio: tali sono il colore, la durezza, gli odori, i

sapori, il suono. si sente perche immuta la potenza, non da sc

ma modificando 1'impressione delle qualita sensibili; e questo e

sensibile comune: tali sono la figura, la grandezza ed altre da

esaminarsi or ora. infine non si sente per immutazione del la

pottfnza, ma si conosce per 1'accidentale unione col sensibile per

se, e questo e" sensibile per widens 1
. Essendoci oramai nota qu<;-

st' ultima classe di oggetti, toccheremo ora brevemente dei carattcri

dei sensibili comuni; cosi denominati perche non son oggetto

proprio di niun senso esclusivamente, ma comune, ciascun di loro,

a parecchi od anche a tutti i sensi. Cinque principal! se ne anno-

verano, e sono 1'ordinario fonte, onde hanno costume gl' idealist!

di attingere i loro argomenti per accusar di bugiarde le relazioni del

1

Quod senlilur, vel scnlilur propria vi, quia videlicet habet ex se virIntern

<id immutandam polentiam, et lioc est sensibile proprium: vel senlitur quia
inimutat modificando nliud, et hoc est sensibile commune; vd non sentilur

l"'r immutulionem, sed cognoscilur propter accidenlalem unionem cum sensibili

per se, et hoc est per arcitlons sensibilc. S. TIIOM. Ibid. 1. Ill, c. 8.
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senso: il moto e la quiete; il numero; lafigura, alia quale riduccsi

1'asprezza col suo contrario
;
e la grandezza, a cui riducesi la

distanza, in quanto dice grandezza di cosa corporea frapposta, o

possibile a frapporsi, fra il senso e 1'oggetto. Alcun'altra se ne

potrebbe aggiungere, ma senza gran pro, importando sopra tutto

che si stabilisca in genere il modo con che i sensibili comuni,

quali che sieno, si riferiscono al senso e come si percepiscano

da lui.

Devesi pertanto ammettere innanzi tratto che posti in mezzo tra

le cose sensibili per se e le sensibili per awidens, i sensibili co-

muni sono da ascrivere piuttosto alle prime che alle seconde.

vero che il moto e la figura dell'oggetto non sono qualita attive,

che con una loro impressione modifichino 1'organo: e noi vedemmo

che il sentire si fa essenzialmente per una passione del senso
;
e

su questa foggiarsi 1'apprensione con pienissima dipendenza. Ma se

direttamente e per azione propria non modificano essi la potenza

sensitiva, modificano pero 1' impressione, che ella riceve dagli

oggetti proprii, mutandone variamente 1' azione. Ben diversa 6

1' impressione che ricevono la vista o il tatto da un corpo quando

si muove, e quando e in quiete ; quando conserva la sua forma e

quando la muta; quando si e ristretto in s6 e quando s' e dilatato :

e ben diverse sono le imagini sensitive che se ne producono vi-

talmente: tutta la differenza pero nasce dall'esprimersi in esse

1' oggetto secondo la diversa grandezza e la figura o la condizion di

moto o di quiete. Alcune cose, per dirlo compiutamente colle

parole stesse dell'Angelico \ fanno difFerenza nella mut azione dei

sensi, quanto al modo di azione: perocche le qualita sensibili

muovono il senso in ragione del corpo, in cui sono, e del sito. Onde

muovono altrimenti secondo che si trovano in un corpo maggiore

o minore, e secondo che sono in diverso sito, cioe o vicino o lontano,

e nello stesso luogo o in diverso. E in questo modo fanno diiFe -

1
Quidquid facil differentiam in ipsa passione ml alterations sensus habet

per se liabiludinem ad sensum et dicilur sensibile perse... Quaedam faciunt

diff'crcnliam in transmutatione scnsuum non quantum ad speciem agentis,

sed quantum ad modum actionis... Et Iwc modo faciunt circa immutationem

sensuum difTerentiam sensibilia conmunia. S. TIIOM. De An. II, lect. 13 .
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renza circa la mutazione del sensi i sensihili comuni. Ora tutto ci6

fa differcnza nella stessa passione e alterazione del senso, ha

per se abitudinc e rapporto con lui, e dices! per se sensibile.

Dall'altro canto, se quella particella perse vuol pigliarsi a tutto

rigore, ella escludera qualunque influenza, che non sia esercitata

immediataraente sul senso; e importera che 1'impressione in lui

rirwita sia precisamente quella, in ordine alia quale egli e fatto

da I la natura. II che non si verifica in nessuno di questi sensibili;

a ricevere la cui impressione nessun senso e per natura proper
-

zionato, ne p otrebbe essere, dappoiche neppur sono qualitk attive.

Xon avvenendosi alia figura, come tale, pur un'orabra di attivita,

sarebbe assurdo che il tatto o la vista, per propria costituzione,

fossero disposti a risentirsene. Sotto questo rispetto adunque 1'ap-

prensione dei sensibili comuni s'accosta di molto a quella della

sostanza, la quale va certamente annoverata fra gli oggetti non

primarii, m a accessorii, del senso. Vi corre il solo divario, certo

non dispregevole, chi miri alia natura passiva della sensazione,

ma pur sottilissimo, che i sensibili comuni modificano la stessa

azione, mentre la sostanza non la modifica, ma ne e il soggetto.

Da tutto cio 1'Angelico stesso conchiudeva che sebbene i sensibili

comuni e i proprii siano entrambi sensibili per se, nondimeno i soli

a cui conviene tal nome di pien diritto, sono i sensibili proprii
T

.

Cio che rilera qui singolarmente di notare e in qual modo

1' imagine sensitive rappresenta la grandezza, la figura e le altre

cosi dette cose sensibili in comune. Essa non le riproduce per

ispecie proprie, ma solo in quanto, alle diverse condizioni in che

esse pongono le quality sensibili, rispondono diversi modi o gradi

di azione e quindi una diversita deH'imagine, la quale per6 sempre
continua a non riprodurre altro che le sole qualitk attive

; per

ciascun senso quelle, che si comprendono nella cerchia de' suoi

proprii oggetti. Cosi la grandezza entra nella percezione, in quanto

che, essendo ogni qualita sensibile un agente materiale, la sua

1

Quamvis scnsibilia eommunia et sensibilia propria sint per se sensibilia,

i propria sensibilia sunt proprie per se sensibilia : <]itia substantia unius-

sensus et civs deftnitio est in hoc, quod est aptum natum pati a
tali sensibUi. S. TBOJJ. Ihid.
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azione si effettua sotto estensione; e 1'esperienza ci dice che tutte

del pari vengono riprodotte sotto estensione ancor nell' imagine

sensitiva. Gi6 non si osserva soltanto nel tatto, in cui 1'atto sen-

sitivo segue, per dir cosi, piu materialmente 1'estensione dell'og-

getto applicatogli ; intantoche, secondo 1'ampiezza della superficie

attiva, la sensazione si stende or piu or meno
;
ora alia punta del

dito che tocca la sommita dell'acqua per provarne la temperatura,

ora a tutta la mano che vi s'immerge per lavarla. Ma nella vista

altresi, dove 1'impressione si eiFettua sempre del pari in uno spazio

ristrettissimo, proviamo che 1* imagine riproduce espressamente

come estesi gli oggetti per lei percepiti. E similmente gli altri

sensi, benche in modo assai confuso o per propria natura, o per-

ch^ uniti nello stesso organo col tatto e a lui affini. Quindi si

raccoglie avervi nell' imagine sensitiva una proprieta, che sta alle

specie sensibili da lei espresse, come 1'estensione reale sta alle

qualita sensibili nella loro reale esistenza. Ed essendo tanto as-

soluta la dipendenza e la correlazione del senso col suo oggetto,

forza e che modificandosi 1' azione delle qualita in ragione della

loro estension materiale, si modifichi corrispondentemente anche

1'imagine quanto a quella proprieta immateriale. A tanto si limita

dunque la conoscenza della grandezza, procacciata dalla sola ap-

prensione sensitiva, in forza dell'influsso che 1'estensione, or mag-

giore ed ora minore, esercita sull'azion degli oggetti. L'estimar

le grandezze commisurandole con una determinata unita, spetta ad

altre potenze. Quanto alia figura, essa non aggiunge all' estensione,

che la determinazione di certi limiti. II numero entra nell'ap-

prensione, in quanto materialmente le qualita dello stesso ordine,

concretate in piu iodividui simili, vengono a ferire unitamente il

senso. V entra infine il moto, ora perche 1'impressione passa suc-

cessivamente alle varie parti dell' organo del tatto, ora per le

variazioni che il moto arreca nel complesso degli oggetti stesi da-

vanti alia vista, ed ora in altre guise, che tutte ricadono in questo

di non apprendersi il moto in se, ma nelle mutazioni dell' azione.

Insieme col modo resta cosi chiarito il grado e la genuinita della

conoscenza, che nella sensazione abbiamo, dei sensibili comuni.

Essi sono nappresentati in qualche maniera nella sensazione : e
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per qucsto capo s'avvantaggiano, in ragion di scnsibili, sui prin-

cipii sostanziali costitucnti 1'oggetto appreso; e sopra altre sue

qualita e relazioni, che dicemmo chiamarsi sensibili per accidente :

come a' dire, le ragipni d'uomo, di vivo, di virtuoso, di padre:

tutte cose non riprodotte per nulla dalla sensazione, e da dovervi

adoperare un'altra potenza superiore, chi voglia apprenderle nel-

1' oggetto sentito. Laddove la figura, il moto, la grandezza, si ap

prendono pur in qualche modo dal senso. Di piii, in quanto la

loro apprensione s'identifica con quella dell'oggetto principale,

cssa non pu6 contenere falsita. Non pu6 il tatto estendere d'un

sol capello la sensazione, oltre ai limiti deH'impressione che ri-

ceve: ne puo la vista alterare 1' imagine determinata, in quanto

si riferisce a grandezza, dall'azione dei raggi, concorrenti alia

pupilla sotto un dato angolo. Giacche 1'oggetto proprio a cui si

commisura la sensazione, non 6 gia solo un che di bianco (e cosi

dicasi del resto), ma un che di bianco, agente sotto un angolo dato:

e non potendo il senso, come essenzialmente passivo, recarvi del

suo nessuna mutazione, 6 d'uopo che 1'imagine riesca pienamente

conforme all'oggetto in quella e nelle altre simili alFezioni.

Frattanto ognun vede che tale apprensione dei sensibili comuni

non si termina all'oggetto, se non puramente in quanto e agente:

e per saperne di piu, per conoscere, a cagion d'esempio, die la

mutazione di posizion relativa annunziata dal senso coincide in

fatti col moto assoluto dell'oggetto o no, non dee chiederne alia

sola sensazione; perche essa in ambedue i casi e identica, come

identica e la modificazione che ne softie 1'azione dell'oggetto. Per

la qual cosa il conoscere il moto assoluto nell' apprensione del re-

lativo, apparterra ad altra facolta superiore. Sicche nella cono-

scenza dei sensibili comuni v'6 un grado, oltre al quale i sensi

esterni non procedono: e rispetto ad esso i sensibili comuni si

accostano alia condizione dei sensibili per accidens poco fa ricor-

dati. La falsita v'enlra anch'essa da questa parte: ma le diverse

vie, onde s'insinua, sono da considerare piu partitamente.



LE GEMELLE AFRICANS

KACCONTO CONTEMPORANEO

XLIX.

LETTERE SOSPIRATE

Quando si dice avere disdetta ! quanto piu le gemelle anelavano

a godere pur finalmente cogli occhi loro le lettere dei loro cari

di Lagos, le quali sapevano gia essere in potere di Olombo
;
tanto

meno loro se ne porgeva il destro. Olombo, che sempre nelle

marciate procacciava di non allontanarsi, e spesso cavalcando di

conserva colle sue padroncine, loro offeriva i suoi servigi, in questa

prima giornata da Boussa verso Jauri non si presento pure una

volta. E non ignorava che tra le lettere del piego certamente ve

n'erano della signora Elisabetta, di Riccardo, di Guido! Invano-

studiavano esse di raggiungerlo, d'invitarlo colle occhiate, di chia-

marlo co' cenni; il dabbene servitore dava le viste di non avvedersi

di loro, correva a mescolarsi cogli altri capi della carovana
;
ovvero-

con dimostrata indifferenza facevasi a discorrere alto delle noie

del viaggio, e delle grandi piazze di commercio cui fanno scala i

trafficanti del Sahara a levare mercatanzie della Nigrizia e sopra

tutto ogni generazione di schiavi.

Niun sollazzo pertanto prendevano le ansiose donzelle delle mi-

rabili viste che per ogni parte loro si presentavano sulla via. Cor-

reva questa sopra felici pianure poste tra falde di colline, e la

corrente sempre varia e maravigliosa del Niger. Grossi casali

s* incontravano a poca distanza Tun dall'altro; e intorno a quest!

lussuriavano di tropicale rigoglio i piu deliziosi giardini che ve-

dere si potessero in Africa, e svariate piantagioni, e feracissimi

campi, le cui bionde spighe curvandosi sulle ripe delle spiagge

e delle isolette altalenavano mollemente sulle onde. Ed era nuovo
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facolo per le europee la perpetua gucrra dci vigili coltivatori

<;ontro gli stormi degli uccelli, congiurati di saccheggiare e diser-

tan- le messi. Allorche il raccolto e mature i campagnuoli haus-

sani vi edificano qui e cola delle torricelle o de'palchi sollevati, e

sopra quest! collocano loro sentinelle: qui un vispo garzone, Ik

una oculata fanciulletta, altrove una raadre col suo lattante appeso

alle spalle, ovvero un robusto negro, che capitanerk a suo tempo
la battaglia. L'europeo die viaggia nelle vicinanze o solca le pla-

cide acque del Niger, crede vedere altrettante statue di ebano sui

loro piedestalli, quanti incontra guardiani delle messi: tanto sem-

brano essi e tanto sono insensibili al saettare del sollione, tanto

dimorano immobili sulle loro piatteforme. E pure tutt'altro che

pacifica e la loro bisogna. Lasciate che cali sui vicini albereti una

falange alata e minacci di recare la distruzione ai colti
;
e le cre-

<lute statue si risentono tantosto, si agitano, tragittano le braccia

in atto terribile, e riempiono 1'aria di strida e di urli ad atterrire

il nemico dal posarsi sui campo. E perche non del tutto vana sia la

minaccia, ciascuna sentinella tiene presso di se un mucchio di

sassi, cui amnta o colla mano o colla fionda, non raramente con

violenta morte degli assalitori.

Oltre di che un esercito ausiliare viene assoldato dal negro, per

combattere piu efficacemente a forze unite i pennuti nemici rapa-

cissimi. Si accampa questo per via d'un sistema di funicelle, che

da albero ad albero tessono una rete ampia, sebbene a maglie

lentissime, sopra tutte le coltivazioni. Dalle funicelle pendono, le-

gate pel collo, in gran numero zucche vuote e secche, nel cui

capace ventre si pongono quattro o cinque sassolini. A questo modo

il guardiano scotendo con una vigorosa strappata tulta la rete,

mctte in ballo 1* agile esercito delle zucche, e nel tempo stesso

a ciascuna di esse communica la voce, facendo cioe trabattersi e

romoreggiare le petruzze, con alto scompiglio dell'oste nemica.

Senza cotali industrie il povero campaio negro non riporrebbe

ne' granai ne un chicco di frumento, ne un baccello di fagiuoli :

tanta e la copia degli alati devastator! delle campagne Ik dove il

moschetto non tolse a diradare gli animali nocivi della terra e del-

i'aria. E convien confessare che i priapi dei greci e dei romani, e
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gli spaventacchi usati contro gli uccelli dai campagnuoli europei

del tempi nostri nulla sono a confronto dell'ingegnoso ritrovato dei

selvaggi dell'Haoussa.

Altre scene e sempre varie si affacciavano nella ricca ed uber-

tosa contrada per cui avanzavasi la carovana. Talora da un rialto

vedevasi la caccia clie un coccodrillo dava ad un vitello o ad un

eaprone sbrancatisi sul greto del fiume, e talora al guadod'un tor

rente appariva una mandra di clefanti, che discacciata con pocLe

t'ucilate, cacciavasi nella vicina selva, traendo seco ruina infinita

di piante e facendo tremare la terra nella sua fuga a gran camera.

Spesso s' incontravano brigate di paesani clie recavano loro derrate

al mercato di Boussa; e piii bella vista rendevano le flottiglie di

canoe, die fendean i profondi gorghi del Niger. Gemevano i fra-

gili palischermi sotto il peso de'legumi, delle verdure, e degli

uomini e degli animali stipativi per entro, e pure volavano a gran

tonfi di pagaie, mentre i naviganti cantavano allegramente.

Tanta varieta e gaiezza di spettacoli appena bastava ad attirare

qualclie sguardo disattento delle fanciulle europee. Non sapean

esse divellere la mente dalle sospirate lettere, e non cessavano

del rammaricare perche Olombo si ostinava a non communicarle.

Ma bene intesero il mistero, allorche due ore avanti il cadere del

sole fecero alto ad un grosso villaggio, clie in alcune carte e detto

Garnicassa. Olombo passo loro da presso, e disse: Pazienza an-

clie un altro poco : le carte le consegnero quando niuno ci vegga.

Ora piu che mai badiamo a non farci scorgere.

Perche ? dimando Alice.

Lo diro poi.

E come vide alquanto discoste le genti della carovana, venne

loro spiegando e dichiarando, che quanto piu s' inoltravano sui-

1'alto Niger, tanto piu diveniva frequente ed inevitabile il com-

mercio cogli arabi mercatanti, che s'incontravano ad ogni pie so

spinto di la da Boussa. Ora questa razzaccia intrigante, astuta,

fellonesca al solo vedere qualche scrittura europea in mano alle

bianche penerebbe poco a subodorare alcuna soppiatta intelli

genza di esse colle proprie genti. Or chi le assicura, mie buone

signore, che uno di questi cavalieri d'industria, ammalizzito al
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Cairo o a Tripoli, non soffi negli orecchi a 3Ioliammed che le Ictlcrc

pericolose agl'interessi suoi? Ed e anrhe possibile possibi

lissiino incontrarne alcuno die sappia Icggerle e interpretark-.

Basterebbc cotcsto perche lo sceicco s' indiavolasse contro loro

bianche, c nun volessc piu sentir nulla degli agi c dclle liberta che

fino ad oggi loro consente. II men peggio che ne avvcrrcbbe di

certo, sarebbe che egli su due piedi trattasse di venderle al primo

traffic-ante di schiavi gli venisse dinanzi, per t6rsi con do al pericolo

di perderle senza guadagno vcruno per intramessa di bianchi. Fac

ciano adunque di leggere questa notte con ogni cautela tutte le scrit

ture, in guisa che niuno le vegga, niuno sospetti di questo car

tcggio. Diraani poi, mossa la carovana, io mi accostero a loro, e

risapro le novelle.

Udite le quali ragionevoli paure di Olombo, le gemelle feccro

proposito di attenersi a' consigli di lui si che non ne fallisse un

punto. Solo dopo spedite le solite faccende, sbrigatesi di Mo-

hammed e del soliti avventori, e ridotto il campo a profondo si

lenzio, osarono finalmente metier mano al misterioso plico. Avean

tappato gelosamente ogni spiraglio della tenda, che spiare potesse

alia gentc di fuori la lucernina vegliante. Col soccorso di questa

disiuggellato il fascio, trovarono da prima un buon numero di

giornali di Lagos e di Europa, cui misero da parte per vederli a

miglior agio. L'occhio e il cuore correvano in vece alle lettere,

lettere della madre, de'fidanzati, delle suore, degli amici e cono

scenti: e le fanciulle riconoscevano al primo sguardo di ciascuna

soprascritta la mano dello scrivente.

Or quanta gioia inebbriasse il cuore delle infelici prigioniere

alia lettura di tante lettere deliziose per loro, e assai piu facile

immaginare che descrivere. Stringevano alia fine in pugno quelle

carte, le tenevano dinanzi agli occhi, ne percorrevano le parole

vergate dai loro diletti di Lagos; e di quesli senlivano i palpiti

acccsi, si che quasi da cuore a cuore fluiva il balsamo della con-

solazione, ed esse nelle costoro moltiplicate promesse beevano a

lunghi sorsi le piu lusinghevoli speranze. Perciocche in tutte le

lettere si asseverava che in Lagos si pensava a loro, in tutte erano

conforlate di non si perdere di animo, e in tutte si rammentava il
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costantissimo amore di Riccardo e di Guido, i quali a gara e in-

cessantemente si operavano alia salvezza di esse. E affinche elleno

cooperassero con retta intelligenza agli sforzi dei fidanzati, erano

avvertite di attendere al disegno di salvamento ohe loro spedivasi,

e tenersi fedelmente ad esso.

Era questo un piego a parte, con sopravi scritto: a Da consul-

tare con Olombo. Si componeva di una grande carta geografica

dell' Africa, e di una istruzione particolareggiata. La carta era di-

segnata a bella posta su grande scala, con ai luoghi, dove proba-

bilraente poteano capitare le prigioniere, le necessarie dichiarazioni

corrispondenti ;
e dell'una e delle altre eranvi due copie, una di

"

mano di Riccardo, 1'altra di Guido, pel caso che le due sorelle

potessero venire divise. Oltre alle solite partizioni del continente

africano, vi erano descritte con somma diligenza tutte le citta litto-

rali, con appunti sopra le residenze dei consoli stranieri, e dei prin-

cipali negozianti europei, afflne di agevolare il ricorso ad essl Vi

si delineava poi il corso del Niger minutissimamente, incominciando

dalla foce sino alia sorgente, giusta le relazioni e gl' indovinamenti

piu accreditati, con tutte le metropoli degli Stati che vi siedono in

riva o da presso: Abo, Egga, Funda, Rabba, Catunga, Boussa, Jauri,

Sai, Gago, Tomboctu, Scenne, Segu e altre. Una nota importante

sopra Jauri diceva : Se maj, giunta la carovana a Jauri o a Sai,

alcuno parlasse di stornare il viaggio ad oriente verso alcuna delle

grandi citta del centro del Soudan, come Soccoto, Guber, Cano,

Cuca, le quali maggiormente commerciano di schiavi col Gran

Deserto e coll'Egitto, sara d'uopo dissuadere ad ogni modo il

capocarovana, e confermarlo nel manifestato disegno di avanzarsi

per la vallata del Niger sino a Tomboctu, nella quale citta si appa-

recchia tutto il necessario per la bramata liberazione delle signorine

Clary.

Riguardo poi a Tomboctu era un lunghissimo studio, che in

sentenza diceva: Pu6 la carovana da Sai arrivare a Tomboctu

per due strade different!, cioe risalendo e seguitando la corrente

del fiume, ovvero tagliando direttamente a quella volta. La prima

via, cioe del fiume, e la piu lunga, perche il Niger da Sai entra

nel Gran Deserto, passa a Gago, e dopo un settanta miglia piega
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imontc verso poncnte e con lungo corso giunge a Cabra, due

a poche miglia in t'accia a Tomboctu. Oltre chc luriga, qucsta via

-astrosa e pericolosa, pcrch6 passa tra genti tuaricche, e di

costumi selvagiji. 3Iena difficile e la via diretta. Per6 a Sai Olombo

si sforzcra di fare prescegliere questa, la quale taglia tutto il go-

mito del Xiger, passando a traverse al Libtaco e le altre terre

dei Fulah. A delta dei due o tre viaggiatori europei che finura

esplorarono quelle regioni, questa via e la meno faticosa, la piu

sicura, la migliore.

a Giunta la carovana a Tornboctu, proseguiva la istruzione, sara

carico di Olombo di assicurare alle signore Clary la piu agiata

stanza possibile, e impedire a tutto potere che niuno le comperi.

Se questo ultimo importantissimo punto non si potesse ottenere,

procuri almeno che esse non si allontanino dalla citta, e ad ogni

modo ne segua le tracce, e tenga informato dell'avvenuto i consoli

inglesi delle coste, loro scrivendo per mezzo di qualunque com-

pagnia di viaggiatori partisse da Tomboctu. All'ora in cui le no

stre signorine leggeranno queste righe, Riccardo gik sara in volta

a percorrere le stazioni del littorale africano, affine di prender

voce de'convogli di schiavi che vi capitassero, e tener sull'avviso

i consolati, e impedire che esse non vengano imbarcate per lontani

paesi, caso mai che esse fossero sfuggite alle diligenze praticate

per liberarle in Tomboctu. E mentre Riccardo fara la guardia

tutto intorno, Guido movera direttamente a Tomboctu, alia testa

di una speciale spedizione. Si fara convogliare dalle carovane che

rauovono da Tripoli, passano a Murzuc e a Bilma, arrivano a Cuca

nel Bornu sul lago Tsciad, e di la si tragittano qual piu qual

meup brevemente nel reame di Tomboctu. Che se non fosse age-

vole associarsi con siffatte carovane, Guido promette di entrare

nel Gran Deserto da Ouargla nell' Algeria; passera a Insallah

nell'impero del Marocco, e di qui si slancera alia volta di Tom-

boctu colla prima brigata animosa, che ardisca di la solcare le

piu sterininate e le piu solitarie arene del Sahara. Alice ! o

Linda! (cosi chiudevasi la istruzione) sperate in Dio, equanto a

(( noi non dubitate. Nostro padre ha finalmente approvato ildisegno

K che fin dal principio ci brillo in mente. Niuna cosa possibile a
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(( farsi per voi d parra ne impossibile, ne difficile, ne disagiata, e

pero in voi duri la certezza del la vostra prossima liberazione,

(( finche batte il cuore in petto ai vostri fedeli Riccardo e Guido.

L.

SPERANZA E TI3IORI

Quanto dold lusinghe illuminarono la notte in cui Alice e

Linda lessero queste care proteste del loro fidanzati, con tanti

altri soavi conforti della madre e dci loro amid di Lagos! Gia di

chiudere gli occhi al sonno era nulla : tanto si esaltavano in ren-

dere grazie a Dio, e nella gratitudine ai bene amati giovani, Guido

e Riccardo. Nel diario (questa sera tocco a Linda di srriyerlo) si

racconto brevemente la lettura delle lettere e del disegno di sal-

vamento, e poi si conchiudeva con queste parole: Quali fossero

i nostri sensi di riconoscenza, dopo considerate tali prove di alf'e-

zione di tutti i nostri cari, niuno potra intenderlo mai pienamente.

Bisognerebbe per cotesto trovarsi derelitti nel centre della bar-

baric negra, con intorno da tutte le parti mille e mille miglia di

contrade inospite e abitate da uomini peggiori delle fiere
;

allora

solo si potrebbe formare concetto della gioia cbe arreca una pro-

babile speranza di liberazione, e la certezza die vi e tuttavia sulla

terra qualche cuore che ci ama. S'egli e scritto ne'misericurdiosi

discgni della provvidenza, che un giorno le nostre mani e i nostri

destini sieno congiunti colle mani e coi destini di Riccardo e di

Guido, appena ci bastera la vita per raccontare tutto do che noi

provammo di lieto e di consolante in questa notte.

II di seguente riferirono ad Olombo le singole disposizioni prese

a Lagos per la loro liberazione. Olombo, niente maravigliato, sor-

ridendo rispose : Gia le sapevo.

E come?

Le avcvo suggerite io per lettera da Abecutta, fin dal primo

istante, che seppi con certezza la carovana essere avviata verso

Tomboctu.

Tanto meglio, disse Alice : non resta dunque altro che ese-

guire tutto appuntino.
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Per me di rerto non restera, disse Olombo.

Olombo infatti, udito poi a miglior agio una e piii volte ridirsi

minutamcnte il contcnuto nelJe lettere e fattasi spiegare la carta

deli'Afriea, riconobbe che il disegno rispondeva pienamente ai

proprii suggerimenti. Di che tanto piii si accese di effettuarlo con

indomabile costanza per filo e per segno. Tanto egli quanto le

fanciulle furono prestamente d'accordo, che essendo in Tomboctu

preparato il riscatto, altro non rimaneva piii da fare presente-

mente, se non ispingere 31ohammed ad avanzarsi verso quel ter-

rnine. Ma era loro dispiacere molestissimo il vedere che ad ogni

momento nascevano indugi, e per poco anche pericolava del tutto

1'andata.

II viaggio da Boussa a Jauri era per s6 faccenda di cinque o

sei giornate: ma la floridissima contrada per entro la quale mo-

vevasi la carovana, ritardava la marciata; perciocche" Mohammed

non voleva perdere il buon destro di tenere nei villaggi piu po-

polosi alcuni giorni di mercato. Tirava sopra tutto a crescere il

numero degli schiavi, e questi formavano nuovo impedimento alle

rapide marciate. Oltre di che, trovandosi di que'di il reame di

Jauri in assai cattivi termini col sultano di Boussa, bastava il sa-

persi che la carovana di 31ohammed era uscita di Boussa alquanto

in rotta con quel sultano, perche corressero a gara gli iauriani a

festeggiarla. Accorrevano i capi delle terre a corteseggiare con lui,

e a dar faccenda alle bianche, la cui medicheria era sempre gra-

tuita per gl'infermi: sempre nuova occasione d'incaglio.

Pure alia fine Jauri fu in vista. Sorgeva 1'ampia e popolosa ca

pitale sull'altra riva del fiume, sepolta quasi tra le verzure dei

suoi giardini, i quali col caseggiato girano bene un venticinque o

trenta chilometri. Avrebbero bramato Olombo e le fanciulle di

passar oltre senz'arrestarvisi altrimenti. Ma non ci fu verso.

Oltreche Mohammed era risoluto di sostare a trafficarvi, il sultano

di Jauri, appena fu sulla sponda opposta la carovana, mandogli

incontro il suo battello reale, e forza di barchereccio per tragit-

tarlo. Mezza giornata richiese il passaggio delle bestie e delle

salmerie. Non avea ben rizzate le tende del campo, che gia lo

X, vol. I, fate. 688 12 10 gr.nna.io 1877
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sceicco riceveva in regalo dal re un vitello grasso, una capra,

riso, latte, miele e un piede di elefante. I mallara stessi, forse

per far dispetto a quelli di Boussa, correvano a rovina ad onorare

Mohammed, Olombo, le bianche. Attorno al campo era sempre

1'andare e venire dei tuaricchi, degli arabi neri, dei mauri com-

mercianti in paese. II capo dei mallam mand6 offerire una pentola

di farina di frumento, e, regalo principesco, una dozzina di datteri

trasportati dai mercatanti di Tripoli a Soccoto, e di qui recati sino

a Jauri.

II dimani, fosse o no di uso, certo era festa bandita. Un arabo

che faceva da ciambellano e da factotum in corte, fu ad invitarvi

Mohammed e gli altri capi. Naturalmente lo sceicco tenne 1' invito.

II singolare fu che un'ambasciata speciale del re venne alle

bianche a richiederle di assistere anch'esse alia solennita, e ve-

stite all' europea ;
cosa che esse promisero. Ne Mohammed punto

adofitavasi dello spadroneggiare che facevano le sue schiave, che

anzi degli onori loro tenevasi onorato. Olombo invece considerando

che in cotali ossequiose dimostrazioni i primi a far calca erano i

mallam e i marabutti, cominciava a rnasticare un poco, ci vedeva

del buio, e alcuna volta suggeriva a Mohammed: A partito

largo apri 1'occhio. -

Consisteva la solennita nel sacrifizio d'un montone; e le fan-

ciulle, non prevedendo il caso, vi si trovarono avviluppate mentre

meno se laspettavano. II ternpio era la forasta. Sjtto le pi;mte

annose i marabutti avevano preso posto presso ua poggetto adorn

brato da cotonieri, i cui rami altissimi formavano gradito ombrello.

Discepoli, credenti e curiosi circondavano i marabutti, questi e

quelli affaccendati nella cerimonia delle abluzioni, per eseguire

la quale altri facevansi versare in capo piene zucche di acqua,

altri gittavansi a guazzare in una immonda gora che impantanava

cola da presso. Arrivando alcun mallam, o altro mussulmano dei

caporioni, un branco di sonatori gli strillava il saluto con una

strimpellata di chiassosi stromenti. Qui si vedevano distintamente

i duepopoli che si affrontano dove piu dove meno in tutte le citta

del Niger, cioe i nativi e i forestieri, quelli in semplice guarnello

paesano, con un cappellaccio di palma in capo, questi in ampii
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drappi all' uso arabo e moresco, colle teste rase c coperte di tur-

Lanti neri, bianclii, rossi, azzurri, a piacimento. Del resto ciascuno

sfoggiava de'piu ricchi vestimenti che recare potesse in mostra: e

11 sole dardeggiando sopra queirimmenso formicolio d'umane crea-

ture, di tanti colori ammantate, rendeva una vista varia oltre ogni

dire ed incantevole.

In fine essendo oramai tutti gl' islamiti debitamente diguazzati

o nell'acqua o nel brago, si disposero attorno al monticello, ove

attendevali il gran marabutto. Erano forse un trecento tra uomini

e donne. Con essi era il re di Jauri, atteso che anch'esso era mu-

sulmano. AU'apparire del monarca il popolo gli aveva fatto largo, e

lasciatolo andare a coricarsi sopra una stuoia presso il marabutto,

che tosto diede principio alia funzione. Era costui creduto pregare

in arabo, ma Olombo, che pure alcun poco dell' arabo intendeva,

non ne capi sillaba, e forse il marabutto istesso non ne capiva punto

piu che Olombo. II che non toglieva che il popolo s'inchinasse e si

prosternasse secondo che vedeva fare il suo papasso; il re, svogliato

e pigro, appena dava segno di avvedersi allorche si pronunziava

il nome di Allah. Solo si rizzo allorche il marabutto dall'alto del

poggio lesse la predica, che era d'un tre o quattro righe di corano

impresse sopra una tavoletta. Per maggior decoro in tutta la ceri-

monia il gran marabutto veniva addestrato e secondato da altri

marabutti di minor grado, che genuflessi a lui d'intorno gli tene-

vano il lembo del pomposo abito ch'egli indossava. Terminata la

predica il marabutto discese sul piano, e quivi senz' altro scanno

un montone, secondo la rubrica maomettaha. 11 re intinse le mani

ncl sangue della vittima, e altrettanto fecero alcuni piu ferventi

cortigiani.

In generale il popolo, tranne i pochi neofiti degli arabi, mostra-

vano di. nulla curarsi del sacrifizio. Olombo sbadigliava quanto

aveva ampia la gola. Mohammed, poco avvczzo a cotali cerimonie,

vi si porgeva come ad un divertimento. Alice e Linda, altro non

potendo, aveano voltato bravamente le spalle al marabutto e ai

suoi fedeli discepoli. Intanto come piacque a Dio, una salva di

moschetteria annunzio alia moltitudine il compimento del rito, e

da tutte le parti scoppiarono grida di gioia; e le grida sono il na-
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turale e proprio cominciamento di ogni festa negra. Spari tosto

ogni distinzione tra idolatri e musulmani, e in breve la selva, la

strada alia citta, e la cittk stessa tramutaronsi in un'immensa

tregenda di pazzi danzanti, schiamazzanti, farneticanti.

Tra questo bollimento dipopoli lefanciulle bianche erano sem-

pre fatte segno di rispettosi riguardi ;
e sebbene intorno a loro

fosse serra serra di curiosi spettatori, pure ognuno loro faceva

largo e cedeva il passo. E com' esse si furono ricondotte alia ca-

panna, molti infermi trassero ad implorare da loro rimedio a pro

prii raali. Piu che gl* infermi facean calca i mallam, i quali non

chiedevano nulla, si solo di venire ammessi a conversazione. Gu

testo non dava buon odorc ad Olombo, che con cent' occbi studiava

ogni loro mossa.

Del resto in Africa al viaggiatore non lice sottrarsi alle visite ;

e i selvaggi visitatori in questo genere di cortesia trasmodano sino

a non lasciare piu un istante di respiro al mal capitato loro ospite.

Non c'era dunque verso di ricusare. Olombo si contentava diporsi

in sentinella. Troppo in verita era necessaria la sua presenza:

perciocche il maomettano allorche tratta con cristiani raro e che

non cerchi alcuna via di nuocergli, ed anche quando dimostra be-

nevolenza, si puo andar sicuro che questa e piu affettata che vera.

II gran marabutto dopo il sacrifizio venne a visitare le bianche

insieme co'suoi acoliti; e fatti pochi e gravi complimenti, cavo

fuori carta, penna e calamaio, e si pose a scrivere in arabo un ta-

lismano. Non aveva ben finito di scrivere costui, che un altro mallam

prese ad imitarlo, e poi similmente tutti gli altri; e ciascuno of-

feriva il talismano alle fanciulle.

Come Alice e Linda ebbero inteso bene, che quelle scritte altro

non erano che testi del coraao, e che loro si donavano per preser

varle dai cattivi incontri, dichiararono che esse non potevano in-

dossare talismani negri: Altrimenti, diceva Linda, noi perde-

remmo la fiducia nei talismani bianchi, che toruano senza paragone

piu poderosi e piu infallibili. Consistono questi, spiegava essa, in

segni di pieta verso Dio, e prendono virtu dalla preghiera oude

s'invoca Dio stesso in soccorso. E tosto tratto fuori lo scannello,

scrisse sopra una serqua di cartine la prima dimanda dell' orazionc
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domcnicale; e poscia dichiaratala brevemcnte, dissc ai mallam,

die dov'essi invocassero a qucl raodo la divina Bonta, non falii-

rebbe Iddio di dare loro alcun bene in contraccambio; e che per

ricordarsene ben farebbero a portare sopra di se quella carta, in

comparabilmente piu utile che niun amuleto. Di che i mallam

punto non si mostrarono offesi, che anzi riputandosi gentilmente

contraccambiati, e sperando della scritta fare guadagno, ringra-

ziarono le bianche. E anche di questa morbidezza dei mallam trasse

mal pronostico 1'accorto Olombo.

Mohammed invece, entrato appunto in quella che i mallam erano

catechizzati da Linda, prese per se gli amuleti rifiutati dalle bian-

che, e li pago a buoni contanti. E incontanente facendosi a discor-

rere con veemenza grande di questa mercatanzia, egli, che n' era

iritendentissimo, comincio ad enumerare le sue ricchezze in opera

di amuleti; e ci si profondeva con tanta eloquenza che i valorosi

dottori del corano bramarono, o finsero di bramare, di vedere la

collezione di amuleti dello sceicco. 11 quale manifestato desiderio

fece sperare alle fanciulle, che i mallam se n'andrebbero una volta

con Dio, per non piu tornare. Ma non fu vero: perche Mohammed,

lieto di far pompa delle sue superstizioni anche in presenza delle

schiave bianche, non usci dalla capanna, si bcne mando per le sue

valige e bisacce di amuleti.

Non si poteva immaginare piu insensata raccolta di oggetti inu-

tili e stravaganti. Ve n'era dei tre regni della natura: petruzze a

pagliette di mica, daderelli di marcassite simiglianti ad oro, fram

inenti di stallattiti e di stallagmiti in forme strane, fili d'erba e

stecchi lapillati nelle acque calcinose; di radici, erbc, scorze,

frondi eravi la bellezza; e piu e meglio ancora di unghie, coma,

code, penne, peli, denti, ossicini di bestie d'ogni generazione, d'in

sctti interi disseccati, di nicchi e calcinelli fossili. Molti di siffatti

taiismani erano tuttavia intrisi del sangue delle vitlime, onde i

giuntatori aveanli consacrati per renderli vie piii poderosi.

Quando ebbero tutto esaminato e studiato pezzo a pezzo questo

museo di fattucchierie, i dottori musulmani non tornavano in se

dallo stupore: mai non avrebbero sospettato che un uomo solo

putesse avere tesoreggiato tanta dovizia di taiismani. E ancora non
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aveano vcduto il volume degli amuleti scritti. Mohammed teneva

questo come im ultimo giuoco di scena : conciossiache egli ne pos-

sedesse le centinaia, di mano del marabutti piu famosi del pacsi

zambesiani e della Costa di Zanguebar, e incollati sopra pannetti

di calico, e forniti di stringhe all'uopo di legarli sul braccio sini-

stro. Era ben vero che le piu delle scritte niuno avrebbe saputo

diciferare, neppure era sempre agevole il riconoscere se vergate

fossero in caratteri o rabescate a ghirigori fantastici: ma tutto

ciu non derogava punto alle loro arcane virtu; e Mohammed che

di siJFatte scioccherie era sapone numero uno, vi spiffero sopra una

lezione cattedratica, di ciascun oggetto riferendo la storia, 1'autore

e il pregio. Posciache ne possedeva degli eccellenti per guarire

certe malattie, de'maravigliosi per allontanare certe disgrazie, de-

gl'incomparabili per attirare certe buone venture, de' sicurissimi

per ben riuscire alia caccia, alia pesca, in viaggio, in guerra, in

mercatanzia, degl' infallibili per cento altre contingenze della vita.

E Dio sa quanto sarebbe ito in lungo questa taccola, che aveva

annoiato a morte le gemelle, se in buon punto non arrivava un'altra

brigata d' indigeni a cacciare i mallam musulmani. Era questo un

branco di fattucchieri, che venivano anch'essi a dare spettacolo di

se e delle proprie superstizioni, pregando solennemente per le

straniere. A questa subita divozione spingevali la gelosia contro i

mallam, e 1'emulazione di non parere da meno di essi. Alice e Linda

inteso di che si trattasse, non potendo patire pure 1'idea di accet-

tare le diaboliche preghiere degl'idolatri, e le piu diaboliche be-

nedizioni in nome dei feticci, pregarono Olombo di ripararle da

questa irruzione. Cio ch'egli ottenne agevolmente. Ando incontro

alia brigata dei maliardi, e scongiurolli di desistere da'loro disegni

di preghiera, perche, diceva egli, le bianche erano gia soverchia-

mente stanche di visite: tutto il piu, se volcano dimostrare loro

buona volonta, pregassero quivi all'aperto, ed esso ne darebbe loro

la mercede. In ci6 dire loro distribui un pugno di cauri
;
e quegli,

fornite all' aperto le loro cerimonie, si dileguarono.

Non cosi poterono le fanciulle liberarsi da un altro pericolo

troppo maggiore, che secretamente loro sovrastava. II capo dei
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mallam, cume uomo c-sperto del traffichi di came umana, avcva f<>r-

mato un orribile disegno sopra di esse: gli era parso che compe-

rando due fanciulle bianche, e giovani e avvenenti a quel modo,

gli sarebbe stato agevole fame gran prezzo coi mercatanti di Soc-

coto e di Gano, che servono di schiavi i pascia-di Egitto e gli emiri

del Descrto. Questo disegno avea fermato a volo, fin dal primo

giorno che la carovana di Mobammed era apparsa a Jauri, e tutte

lo curtesie usate dai mallam al capo di questa miravano unicamente

a cattivare 1' animo dello sceicco. Ne stette il furbo a uccellare

inutilmente: invito lo sceicco a desinare secondo I'uso arabo, e

contro le prescrizioni di Maometto fece servire in tavola una birra

del paese fortissima e inebbriante. Si mesceva gagliardo, e per

parte di Mohammed tanto alia spensierata, che still' uscire di tavola

si vide cbiaro che egli avea beuto piii che la parte sua.

Questo appunto aspettava il mallam, per entrare nel suo trattato

di compera delle bianche. L'ottenesse egli o no, si fermasse il

prezzo o no, si stipulasse I* atto o si promettesse solamente, niuno

mai pote saperne il netto. Solo si seppe il di seguente, che il capo

dei mallam avea comperate le bianche: e ciascuno si avvolgeva in

congetture, sopra lo scopo che esso si fosse prefisso, altri preten-

dendo che volesse rivenderle sui mercati arabi, altri che disegnasse

sposarle egli stesso.
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La Guerra dei Pirati e la Marina pontificia dal 1500 al 1560,

per il P. ALBERTO GUGLIELMOTTI, dell' Ordine dei Predicatori, teo-

logo Casanatensp-. Volumi 2, in 12. di pagg. 447, IS! . Firenze,

successor! Le Monnier, 1876.

L' Opera qui annunciata, benchd formi un tutto da se, si con-

nette nondimeno, come parte e membro, al corpo intiero dei volumi,

altri gia pubblicati, altri in apparecchio per la stampa, coi quali

1' erudito ed elegante storico della Marina pontificia ha divisato di

esaurire il vasto e nobil tema che si 6 proposto, svolgendone a

mano a mano tutti i periodi che ei naturalmente abbraccia, dal

secolo VIII fino al secol nostro. La Guerra dei Pirati dal 1300

al 1560 fa seguito immediato ai due volumi della Storia della Ma-

rina pontificia nel medio evo, dal 728 al 1499, usciti in luce da pa-

reccbi anni
;
e con essa si continuera immantinente il volume sopra

Le primitive fortificazioni della spiaggia romana, risarcite ed ac-

cresciute dal 1500 al 1370. Dietro a questo viene a collocarsi il

Marcantonio Colonna alia battaglia di Lepanto, dal 1370 al 1373,

gia stampato nel 1861; e con altri due volumi, da pubblicarsi

sotto il titolo: Da Cipro a Candia dal 1373 al 1670, e La Con-

quista di Morea e gli ultimi fatti dal 1670 al 1800, si avranno

compiuti i fasti della Marina papale, dalle sue prime origini sotto

Gregorio II fino al regno di Pio VII. Monumento grandiose, che

la dotta mano dell'illustre P. Guglielmotti va edificando con amo-

roso e solerte studio, e che durera imperituro a gloria dei Papi e

dell' Italia.

Non accade che noi qui ripetiamo dei due present! volumi gli

elogi che gia facemmo delle precedenti Opere dell'Autore, cioe

della Storia della Marina pontificia nel medio evo, e del Marcan-

tonio Colonna a Lepanto. Gi basti avvertire, che nella Guena dei

Pirati risplendono i medesimi pregi che in quelle rilevammo : lo
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so brio e vivacita pittorcsca di stile
;
dovizia squisita e pelle-

Krina di lingua singolarmentc nelle cose marine e militari; copiosa

e sicura erudizione, fondata sopra una vasta ricerca e un accurate

studio delle fonti storiche, Document!, Memorie, Cronache ecc. a

penna o a stampa, che ritate continuamente a pie di pagina fanno

fede della veracita dd testo, quasi ad ogni suo apice; e nella con-

testura dell'istoria, quella lucidezza d'ordine e di esposizione,

quell' evidenza e calor drammatico nel racconto, quella giustezza

e sobrieta di riflessioni, quello studio imparziale della schietta

vcrita
;
che sono le doti richieste in eccellente storico, e nelle

storie del Guglielmotti trovansi raccolte in grado singolare.

Bensi, entraodo senz' altro nel tema stesso del Libro, farerao di

dare ai nostri lettori una succinta idea della sua contenenza
;
e di

questa medesima, lasciando da parte molte cose secondarie, tut-

toche di gran pregio per se e di gran momento per la storia della

3Iarina pontificia ed italiana, durante quel periodo si famoso del

Cinquecento ;
ci atterremo principalmente a quello che nel primo

titolo dell' Opera e indicato come argomento primario della mede-

sima, doe a dire le vicende della Guerra piratica; nel narrar le

quali, noi ci varremo per lo piu delle parole stesse del Gugliel-

motti, sia per dare saggio del suo stile, sia perche non sapremmo
le cose da lui descritte con istile piu bello descrivere.

Questa Guerra, combattuta con lunga e pertinace ferocia dalla

razza musulmana contro i Gristiani, ebbe in verita i suoi comincia-

menti assai prima del secolo XVI. Imperocche, fin dal primo esten-

dere che i seguaci di Maometto fecero le loro invasioni e conquiste

verso 1'Occidente, essi presero a corseggiare da ladroni i nostri

mari ed infestare le nostre spiagge ; e dal secolo VIII in poi, i

Saraceni stabilitisi in Africa, in Ispagna, in Provenza, in Sicilia,

in Sardegna, e sul fianco stesso della penisola italiana, a Luni e

al Garigliano, mai non cessarono dalle depredazioni e guerre per

le acque e costiere del Mediterraneo, spingendo talora le loro cor-

rerie anche entro terra e fino sotto le mura stesse di Roma. Presa

poi Costantinopoli da Maometto II e stabilitosi nell'Europa orien-

tale I'lmpero ottomano, crebbe a dismisura nel secolo XV la bal-

daaza dei pirati maomettani
;
la quale prosegui ad imperversare



186 RIVISTA

nci secoli appresso, con piu o men furore, secondo le varie fortune

del la potenza turchesca; per si fatto raodo che ai Gristiani non

venne fatto di estirpare totalmente dal Mediterraneo cosi rea peste.

se non che ai nostri giorni, colla conquista d' Algeri fatta dalla

Francia.

Ma il secol d'oro, se cosi pu6 dirsi, della pirateria fu il se-

colo XVI; allorquando a cotesti ladroni marini fu dato salire sui

troni di Barberia e diventare ammiragli del Gran Turco. Gotesta

grandezza, dice il Guglielmotti, sul capo di coloro che pubblica-

mente infcstavano il mare per proprio mestiere, non si incontra

costante in rerun altro tempo, ne prima ne poi ;
ma solamente nel

periodo, dove siamo per entrare col nostro discorso Pensate

uomini arcigni e scalzi, colle mani incallite sul remo e col dorso

incurvato sotto il fardello, i quali nondimeno levano lo sguardo e

le speranze infino ai troni; essi si chiamano Gamali, Curtogoli,

Gaddali, il Moro, il Giudeo, Gacciadiavoli, Oruccio, Barbarossa,

Morat, Dragutte, Scirocco, Lucciali
;
surti tra le brutture della

plebe, qualcuno rinnegato, altri fellone, e tutti scbiume di ribaldi,

che nel secolo decimosesto avranno a essere Sovrani di Algeri, di

Tunisi, di Tripoli, di Tagiora, di Alessandria e delle isole maggiori

dallo lonio alle Gerbe; ed oltracci6 tutti ammiragli o comandanti

di squadra neH'armata deirimperio ottomano '.

Gontro costoro adunque ebbero a sostenere continua e durissima

lotta, per la sicurezza* delle lor marine e riviere, i Potentati cri-

stiani; le armi dei quali, gran cosa a dirsi, appena bastarono a

mantenere, entro i primi sessant' anni del Cinquecento, bilanciate

le forze e le fortune degli avversarii. In quel periodo infatti, a

tacere di cento scontri e avvisaglie e combattimenti minori di vario

evento; sei volte le forze alleate dei Nostri vennero a grossa bat-

taglia col nerbo dei nemici
;
ed in quelle, tre splendide vittorie noi

riportammo, sotto le mura di Corone, di Tunisi e di Afrodisio; ma

toccammo altresi tre grandi sconfitte nelle acque della Prevesa, di

Algeri e delle Gerbe
;
e dopo quest' ultima, fiaremmo rimasti li

colla peggio, se non fosse venuta dappoi la settima giornata di

Lepanto a rilevarci
8

.

1 Vol. I, pag. 5.
*

Ivi, pag. 6.
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Ora in quosta gm-rra, come in tutte lo altre combattuto, prima

i. a noine della civilta rristiana contro la barbaric musulmana,

;i cbbiTO serapre la priraa e piii cospicua parte; non gik per

la ijrandezza delle forze da loro messe direttamente in campo ;
ma

sibbene per 1'autorita del comando, con cui, siccome Capi della

Cristianita, chiamarono a crociata e spinsero contro i pirati infe-

doli, le armi collegate dei Cristiani; per 1'oro da essi largamente

profuso in sussidio della santa impresa; per lo zelo con cui la in-

calzarono; e per 1'esempio dato agli altri Principi, impiegando in

tal guerra tutto lo sforzo di armi e di navi che la mediocrita del

loro Stato lor consentiva. Laonde essi ebbero altresi parte princi-

palissima al merito delle vittorie ottenute
; equeste vittorie sareb-

bero state assai piii frequenti e decisive, e ad abbassare la potenza

navale dei Turchi e dei loro pirati, assai piu efficaci, se i Potentati

cattolici avessero sempre seguito 1' esempio e la voce dei Pontefici,

e non ne avessero anzi troppo sovente, colle loro discordie e ge-

losie e coU'egoismo di malintesi interessi di Stato, frustrate le

giuste speranze.

La Storia del Guglielmotti, descrivendo le imprese della Marina

pontificia e de'suoi Gapitani dal 1500 al 1560, mette in chiara

luce questo nobilissimo e singolar titolo che ha, fra i tanti altri,

il Papato alia riconoscenza dell'Europa cristiana e civile; e con

esso lui rivela al mondo un nuovo teatro di glorie romane, finora

ignote ai piu, ovvero mal conosciute. Perocch6 le storie di quel

tempo son piene bensi dei fatti marittimi di Spagna, di Francia, di

Venezia, di Genova, e dei Gavalieri gerosolimitani; ma di Roma e dei

comandanti delle flotte pontiOcie e dei fatti d'arme, con cui eglino

si illustrarono, non hanno per lo piu fuorch6 scarsi e fuggevoli

cenni
; eppure ii tesoro di notizie che il nostro Autore ha saputo

scavarne dagli archivii e dalle memorie autentiche di quell' eta,

mostra che ampio e nobile argomento elle sian di storia.

Gli otto libri in cui egli ha diviso il suo racconto, prendono il

titulo dagli altrettanti Gapitani, che in quel poco piu di mezzo se-

colo ebbero successivamente dai Papi il comando delle forze di

mnre. Essi furono Lodovico del Hosca, cavaliere romano
;
Baldas-

SCLTTC da Biassa, gentiluomo genovese; Paolo Vettori, toscano, mar-
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chose dclla Gorgona ;
il celebre Andrea Doric, dei signori di One-

glia; Bernardo Sakiati, ravaliere di Malta e priore di Roma;
Gentil Virginio Omm, conte dell'Anguillara; Carlo Sforzn, dei

conti di Santafiora
;
Flaminio Orsini, signore di Stabia. Loro uf-

ficio era di tenere a servigio del Papa sempre pronte e armale di

tutto punto un dato numero di galere e navi, per ogni impresa di

pace o di guerra a cui egli ne abbisognasse; ma T impresa che di

fatto venne loro piu spesso e principalmente affidata, siccome a

qtiei tempi la piu bisognevole, fu di guardare e difendere dai pirati

turchesrhi la costa romana, e dar loro la caccia pei mari vicini, e

prendere vigorosa parte alle spedizioni che contro di essi mo-

veansi, per impulso del Pontefice, dai maggiori Potentati cristiani.

Laonde questo e altresi il tema principale, intorno a cui con piu

larga vena si estende la narrazione del Guglielmotti ;
benche

d' altra parte niuna cosa egli ometta di do che riguarda gli altri

fatti dei Gapitani medesimi
;
e sotto il nome loro, abbracci in cia-

scun libro quanto si attiene alia Marina papale, durante il periodo

piu o men lungo che duro la loro rondotta.

La prima e fortunata impresa in cui segnalossi nel Ginquecento

il valore dei Pontificii contro i pirati, fu la conquista dell'isola

di Santa Maura, che si stende lunghcsso 1'Epiro; ed e I'antica

Leucade, celebre nelle storie pel Salto che dicono quindi abbia

fatto da una rupe nel mare la poetessa Saffo, tradita dai giova-

netto Faone: salto che per lungo tempo a gara ripetevano gli

amanti disperati della Grecia e di Roma, pensandosi di spegner

pure nella scossa repentina delle gelide acque il fuoco ardcnte

della passione
1

. L'isola, piazza importante e chiave di quei mari,

era nel 1502 in signoria del terribile pirata Camali Aichio, che da

quel nido usciva con molti bastimenti sottili ad infestare le riviere

e i naviganti dell' Adriatico e dello lonio. Ma nell
1

agosto di quel

medesimo anno, assalito dalle forze venete e romane, egli perde

ad un tempo la signoria e la vita. I Veneziani con 50 galere co-

mandate da Benedetto da Pesaro; ed i Romani con 12, sotto il

comando del Gommissario Giacopo suo fratello, Vescovo Pafense,

a cui Papa Alessandro VI, per la recente e precoce morte del

1
Vol. I, pag. 38.
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Capilano, Lodovico del Mosca, ne aveva aflldata temporaneamcnte

la rondutta; partiti di conscrva dall'isola del Cerigo, investirono

il 2.'{ agosto da due opposti lati le rive e la fortezza di Santa Maura.

:;ilee romane, infilatesi nell'angusto e lungo canalc che divide

1'isola da terraferma, fulminarono in prima le 12 galeotte di pirati

che ivi stavano in posta, con tal furia di cannonate, che le volsero

tosto in fuga alia spiaggia, ed i pirati gittandosi a guazzo fuggi-

rono, abbandonando i legni in potere dei vincitori. I quali, rotto il

ponte che metteva in comunicazione 1'isola colla terraferma ed

appostate a quest'ultima 4 galee per impedire i soccorsi; sbarca-

rono tosto sull'isola un migliaio di fanti, delle valorose bande di

Cesare Borgia, e corainciarono dal lato meridionale a stringere e

Lattere il castello; mentre dall'altro lato, cio6 dal mare aperto, i

Veneziani, preso terra anch'essi colle loro fanterie c con alcuni

pezzi di grosso ralibro, ne tempestavano a gran colpi le forti mura.

I difensori di dentro, che erano 490 Assappi, 100 giannizzeri

e 2000 terrazzani, quasi tutti pirati, risposero per alcun tempo

con valore agli assalti; ma, poiche videro dileguarsi ogni speranza

di soccorso, ed un migliaio di cavalli turchi con buon numero di

fanti, spediti loro in aiuto dal governatore di terraferma, essere

dalla metraglia delle quattro galee romane a piu riprese respinti

e infine sperperati per modo che piu non osarono mostrarsi alia

testa del ponte; caduti d'animo, vennero a trattative di capitola-

rione; in mezzo alle quali, accesasi rissa tra i pirati e le milizie

ristiane, queste ad un tratto sforzando il passo, presero di viva

forza la terra e il castello. Cosi, addi 29 d' agosto, venne in poter

dei Gristiani la fortezza di Santa Maura, dove il nostro Commis-

sario scioglieva le catene a gran numero d'infelici Pugliesi, Sici-

liani e Calabresi che gemevano in dura schiavitu
;

e il Generate

reneziano di presente faceva appiccare ai merli per la gola e ta-

^liare a pezzi i piii tristi pirati di quel luogo; tra i quali 1'istesso

Jamali Aichio, detto dai Turrhi Kamal-rais 1
.

La guerra accesa'si indi a poco tra Francia e Spagna nel Regno
di Xapoli, e i moti onde fu agitata tutta Italia per piu anni ap-

)resso, impedirono ai nostri d'incalzare contro i pirati e i Turchi

1

Vol. I, pag. i2.



1 90 RIVIS ' v

la fortuna e il vantaggio della vittoria riportata ncl 1502. 1 Vene-

ziani, costretti nel 1503 a far pace col Turco, dovettero rendergli

Santa Maura, in carabio della Gefalonia che avean perduta e che

allora ricuperarono. Ed i Barbareschi, ripigliando per le nostre

discordie ardire, tornarono fra breve ad infestare le riviere d'ltalia.

Nel 1508 saccheggiaron la Liguria menando preda di sostanze e

di schiavi da ogni parte, specialraente dal Diano, grossa terra (

quella riviera, dove gli abitanti collo stormo dei paesi vicini ap-

pena riuscirono a sollecitare la ritirata dei nemici, senza poterne

ricuperare ne roba ne persona
1

. E nel 1509 i medesimi pirati

corsero rapinando le maremrae di Toscana e di Roma, awenturan-

dosi sino alia foce del Tevere presso Ostia ; dove, trovate di guardij

due sole galee del Gapitano da Biassa, e queste male in punto all;

difesa per essere ite le migliori fanterie al carapo di Ravenna contr

i Veneti; di leggieri le vinsero, dell'ima impadronendosi,
mentre

1' altra non iscampava che colla fuga
2

. Giulio II non tardava a riar-

mare le coste romane; e Leone X, succedutogli nei 1513, quegli

armamenti rafforzava con nuove provvigioni di legni e di soldati,

e colle nuove fortificazioni di Civitavecchia, scala precipua della

Marina pontificia,
delle quali nel 1515 affidava 1' opera al celebre

Antonio il giovane da Sangallo. Ed il bisogno erane tanto piu

urgente, quanto faceansi ogni di piu minacciose la potenza e 1' au-

dacia d'un altro gran pirata di que' tempi, il Rurdogli, o come

nostri solean chiamarlo, Curtogoli.

Gostui, turco d'origine, gran maestro della grande pirateria,

d'intesa coll'Imperatore di Gostantinopoli Selim, erasi stabilito in

Biserta (1'antica Hippo -Zarythus) del regno di Tunisi, piu tosto

principe che ospite (del Re tunisino Abdallah), con 30 bastimenti

da corso e quasi 6000 ladroni al suo comando... Per6, non ostante

il trattato di commercio e d'amicizia tra il Re di Tunisi e i Geno-

vesi, avea menato prede dalla Liguria e sottomessa a tradimento

una'galera della guardia. Alia primavera del 1516, conta.va gia

presi 18 bastimenti siciliani con tutto il carico'di frumenti; e lo

sciame crescente dei ladroni venivagli appresso con molti bast

menti da remo, ronzando sulle spiagge dell' Etruria marittima
3

.

* Vol. 1, pag. 11. - *
Ivi, pag- 12- - 8

Ivi, Pag- 14<>-
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Papa Leone, a stornare cosi grave pericolo, oltre ai pressanti ordini,

mandati alle citta e ai reltori littorani, di mettersi in guardia, fece

caldc istanze presso i Principi cristiani, perch6 le lor forze con-

giungessero a combattere e sterminare dal Mediterraneo il flagello,

da piu anni in qua sempre crescente, della pirateria barbaresca.

E benche non tutti rispondessero alia sua cbiamata, pure gli venne

fatto di raccogliere, sui primi d'agosto del 1516, nna bella armata

di 24 vele: cio erano, 5 galere e 2 brigantini pontificii, al comando

di Paolo Vettori e di Antonio da Biassa, 4 galere di privati geno-

vesi prese a soldo del Papa, altre 4 galere della repubblica di

Genova condotte da Andrea Doria, e 6 galere con 3 galeoni di

Francia sotto il capitano Pr6geant de Bidoux, cavaliere di Bodi,

chiamato dagF Italian! Piergianni. A capo supremo della spedizione

fu posto dal Papa, con titolo di Legato,Fcderigo Fregosi, arcive-

scovo di Salerno, fratello del Doge di Genova; e sotto lo stendardo

papale, ella tosto si mosse all'mcontro di Gurt6goli che con una

trcntina di vele, tra fuste, brigantini e galere, aliava di quel tempo

per le acque tirrene.

Lo cercarono i nostri all' Elba, alia Gapraia, alia Corsica, alia

Sardegna; sempre indarno, perche costui insieme con tutti gli altri

ladroni, il cui fine precipuo non istava nel combattere, ma nel ru-

bare, aveano preso da ogni parte la fuga
1

. Vennero pertanto nel

pensiero di cercare Curtogoli nel suo nido e passare in Africa. E

di fatto, giunti in quei paraggi; dopo essersi fermati la notte dietro

Tisoletta della Galitta, entrando la mattina d'improwiso nella in-

senata che serve di porto a Biserta, videro manifest! i segni della

ritirata generale ivi fatta dai ladroni, e tutti i bastimenti del Cur-

togoli, galee, fuste e brigantini, giacere disarmati dentro terra

alia fiumara, nel mese d'agosto, come se fosse inverno. Subito i

pochi Turchi di guardia presero a fuggire, ed i molti Cristiani

prigionieri a scuotere le catene, chiedendo ad alta voce la liberta.

Soldati e marinari saltarono in terra, di presente sciolsero gli

oppress!, e proruppero nel saccheggio dei legni, dei magazzini, dei

casali, infino ai borghi di Biserta. Mossa repentina, cominciata cogli

stimoli della pieta, e guasta dalla cupidigia delle genti tumultuarie

1
Vol. I, pag. 148.
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venute colle ultime galere... Facilmentesi sarebbero potuti portar

via, o almeno brudare nel primo attacco, tutti i bastimenti piratici;

ma il disordine, il tristo eserapio, gl'indugi ed i fardelli crebbero

fiducia ai Musulmani della citta e del contado di concorrere a ca-

vallo sulla riva; dove agli Alleati non resto altro ripicgo, se non

serrare le file, mettere in mezzo i riscattati e le prede, e rimontare

sui navigli, senza speranza di miglior sorte in quel luogo, anzi

perdendovi due palischermi
1

. Gontinuando quindi la via verso

levante, fecero alto sopra i rivaggi della Goletta, coH'intendimento

di cavar fuori dallo stagno la galea della guardia genovese, che

1' anno avanti Curtogoli avea predata nei paraggi di Capo Corso :

do che venne lor fatto, spingendo nello stagno tre barche armate,

le quali, non ostante il fuoco della massicda torre che stava a

difesa del passo, entrarono nel canale, presero a rimburchio la

galera e se la menarono appresso. Indi, costeggiata F Africa giu

giii dalle Gonigliere, alle Cherchene ed alle Gerbe, brudando legni

nemici, menando preda, e traendosi in trionfo tre brigantini, tor-

narono sullo scorcio dello stesso mese d'agosto ai porti dltalia
8

.

Tale fu 1'esito di questa spedizione: men fortunate in verita di

quel che il Pontefice avea sperato, ma tuttavia non inglorioso ne

senza pro. II Curtogoli intanto, smanioso di vendicare sulla spiaggia

romana lo scorno e i danni sofferti, riarm6 prontamente le sue

fuste, le empie di gioventu musulmana, e per meglio coprire il suo

proposito, fatto vela in prima verso levante, poscia quatto quatto

si accosto nell'ottobre del medesimo anno 1516 alle spiagge latine.

Era suo divisamento, avere nelle mani niente meno che la persona

stessa di Papa Leone, di cui sapeva essere costume, recarsi nel

1'autunno a sollazzo di caccia e di pesca per quelle maremme; ed

il ribaldo doveva avere di qua secrete intelligenze con qualche

traditore. E di poco falli che 1' orrendo attentato non sortisse 1' ef-

fetto. II Papa infatti, uscito di Roma ai 18 di settembre, visitava

a diporto le citta maremmane: il 10 d'ottobre era a Toscanella;

indi passava a Palo, poi alle foci del Tevere, e proseguiva Cno alia

spiaggia laurentina sotto Civita Lavinia. Or quivi appunto aspetta-

valo Curtogoli con 18 fuste e con la sua gente, parte a bordo,

1 Vol. I, pag. 150.
*
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parte in terra per metterlo in mezzo. Se non die, avutosi per gran

ventura qualche sentore dell'agguato, tutta la brigata pontificia

volse le briglie a tempo, galoppando di gran fretta verso Roma,
dove entrarono a salvamento il 28 d'ottobre. Curtogoli scornato

sfogo sul paese le sue vendette 1

. Ma, se il colpo gli fosse riuscito,

chi puo dire le conseguenze che avrebbe avute la prigionia di un

Papa nelle mani dei Barbareschi ?

Cotanta audacia e la fonnidabil potenza di cotestoro fece sentire

piu al vivo la necessita di stretta guardia al mare, e della caccia

a oltranza contro i pirati. Nella qual doppia opera segnalossi tosto

10 zelo del Gapitano pontificio Paolo Vettori, gia sopra norainato ;

comech& al suo zelo e valore mal rispondesse la fortuna. Non pago

di far la guardia'alle rive romane dal Circeo al Monte Argentaro,

e d'estenderla anche alle rive calabre e specialmente alle toscane

(onde i Fiorentini in premio de'suoi gran servigi lo investirono del

marchesato dell'isola Gorgona); egli nell' estate del 1518 prese a

dar la caccia al Gaddali, altro famoso pirata di quei tempi. Da

prima il Gaddali, secondo il costume di cotali ladroni, eluse gli

sforzi del Vettori; fuggendo sempre che questi appressavasi e

portando altrove e ben lontano, ora in Sardegna, ora in Corsica, c

poi sulle marine della Liguria e della Spagna la desolazione. Ma
finalmente a mezzo il settembre, inteso che alcune fuste del Gad-

dali erano state vedute nel canal di Piombino, il Vettori corse a

quella volta, e ne scopri due, le quali subito virarono di bordo e

secondo il solito presero a fuggire. Egli allora, senza aspettare

altrimenti le conserve, colla sola capitana sforzando di vela e di

remi, tanto le insegui che le raggiunse, ed investitele attacco con

esse fiera battaglia. Ma in quella, ecco altre dieci fuste, infino a

11 nascoste, uscir dal canale e circondarlo da ogni parte. Le con-

serve, vedendo dodici legni nemici in un gruppo addosso al Vettori,

giudicarono non doversi cacciare nel conflitto, in cui sarebbero

troppo tardo e inutile aiuto: onde la Capitana, quantunque gia im-

padronitasi d'una fusta nemica, nondimeno assalita e sopraffatta

dalle altre, dopo lotta disperata, morti quasi tutti i difensori e

1 Vol. I, png. 158.
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fcrito lo stesso Vettori, dovette cadere nelle mani dei pirati; che

con tripudio infinite la menarono cattiva in Tunisi, col Generale

in catena e gli altri al remo '. Tristo esempio del funesto termine

a cui riesce un valore temerario ed incauto ! Del che un altro

esempio memorando soggiunge qui opportunamente il Guglielmotti;

quello cioe di don Rodrigo Portondo, generale delle galee di

Spagna, il quale, dopo avere con sette legni nell'anno 1529 con-

dotto a Genova Carlo V, passando al ritorno presso le Baleari, per

aver voluto andar solo ad assaltare il Cacciadiavoli, famoso pirata,

spregiando lui e tutta la sua squadra di fuste e di brigantini, pag6

la temerita colla vita e colla perdita di tutte le galere, che dopo

lagrimevole massacre di gente restarono predate
2

.

La sorte nondimeno del Vettori non fu si rea. Sopravissuto alia

battaglia e alle ferite, egli si riscatto anche dalla prigione mediante

6000 ducati d'oro, per lui sborsati da alcuni mercanti veneziani,

i quali ne ebbero tosto 1'intiero rimborso da Papa Leone; e ritor-

nato, in sullo scorcio dell' anno 1519, a Roma, ivi riprese il suo

capitanato, accingendosi a nuove fazioni. Ne d' altra parte il Gaddali

pote menare lungamente vampo della sua vittoria e dell'insigne

preda che avea fatto della Capitana pontificia ;
cui egli, pel forte e

gran legno di guerra che era, riarmatala e imbandieratala alia

musulmana, fece subito ammiraglia delle 12 fuste con cui si rimise

in corso. Imperocche, non piu in la del 22 aprile del 1519, ve-

nuto presso 1' Elba a combattimento con Andrea Doria, allora non

altro che modesto capitano del porto di Genova, ma gia preludente

alle alte cariche ed alia gran fama che poscia ottenne come il piu

grand' uomo di mare de'suoi tempi; il Gaddali tocco pienissima e

per lui mortale sconfitta. II Doria non avea che sei galere; ma

sopperendo col valore e colla maestria delle mosse allo svantaggio

del numero, dopo brev'ora di ferocissima mischia, dove caddero

moltissimi de'suoi, ebbe intera vittoria. Ginquecento pirati uccisi,

e fra essi il terribile Gaddali; molti prigionieri; presi, da tre

fuste in fuori che si dierono alia fuga, tutti i legni nemici
; gran

numero di cristiani riscattati; e ris^ossa anch'ella dopo sette mesi

di servitu turchesca la Gapitana di Roma 3
.

1 Vol. I, png. 161. *
Ivi, pag. 162. 3

Ivi, pag. 166.
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Questa gran percossa, data loro dal Doria, tenne per alcun tempo

in rispetto i pirati, ed in tranquillo le nostre marine. Ma gia sor-

geva minaccioso in Oriente un fiero nembo di guerra che, rendendo

ai ladroni la baldanza, apparecchiava ai Cristiani nuovi e lunghi

disastri. Solimano, chiamato il Magnifico, succedeva nel 1520 a

Selim sul trono di Costantinopoli; e tra i gran pensieri di conquista

che volgeva nell'animo a danno dei Gristiani, sua prima cura fu

stringersi in piu forte amicizia coi pirati, esaltandone la potenza

per averla ausiliare nelle sue guerre; e la prima impresa che de-

Iiber6, inculcatagli sopra tutte dal padre morente, fu la spedizione

contro Rodi per cacciarne i Gavalieri Gerosolimitani che erano in

mare i piu temuti campioni del nome cristiano. II Gran Maestro

Fabrizio del Garretto, nell' apparecchiarsi alle difese contro il

minacciato assedio, si die altresi a sollecitare con vive istanze

aiuti dai Principi di ponente. E primo a rispondergli fu Papa Leone;

il quale, fatti prontamente armare tre galeoni, con munizioni, ar-

tiglierie e sceltissime compagnie di fanti, li mando nel giugno del

medesimo anno 1520, sotto la condotta di Paolo Vettori, a Rodi.

Dietro a loro sopraggiunsero poco appresso nove galere, quattro

barche e quattro brigantini di Francia, sotto il capitano Bertrando

Dorvesan signore di San Blancars. E gli uni e gli altri, francesi e

romani, trattenutisi cola per tutta Testate, sempre in corso per le

marine dell'Asia contro quei bastimenti piratici che erano stati

licenziati da Solimano a tentare le prime avvisaglie contro Rodi,

resero ai Gavalieri utilissimo servigio. Specialmente lodata fu

T opera del Vettori nel combattere e distruggere i navigli di un

principalissirao pirata turco l di cui non dicesi il nome. Di che

il Gran Maestro rese al Cardinale Giulio de' Medici, ministro dei

Papa, speciali grazie con grandi elogi del Vettori; ed a questo, nel

congedarlo che fece, venuto 1'autunno (giacch6 ogni sospetto d'as-

sedio era omai cessato per quella stagione) la sua gratitudine di-

mostro col porgli sul petto una collana d'oro di mille scudi, e col

riccamente presentare altresi, secondo il grado di ciascuno, tutti i

suoi ufficiali.

L'assedio di Rodi, minacciato soltanto nel 1520 da Solimano,
1 Vol. I, pag. m.
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venne poscia da lui intrapreso effettualmente nel 1522, quando la

morte di Leone X, la lontananza da Roma del successore Adriano VI,

e le discordie e le guerre tra i maggiori principi della Cristianita,

gli promettevano piu felice e sicuro il riuscimento, e men probabile

1'intervento di gagliardi soccorsi alia piazza assediata; la mancanza

dei quali fu infatti la precipua cagione della vittoria de' Turchi.

Noi non diremo le formidabili forze" accampate da Solimano in

quel memorando attacco, delle quali faceano ragguardevol parte

tutto lo sciame dei pirati di levante e di ponente, condotti da

Rara-Mahmud e dal celebre Curtogoli, ambedue ammiragli e piloti

generali dell'armata ottomana
1

;
ne ricorderemo 1'eroica difesa,

sostenuta dai Cavalieri per ben sei mesi, dal 26 giugno fino al

20 dicembre; nel qual di, esausti di numero e di forze, e ormai

sopraffatti negli ultimi ripari dall'onda del nemico, e privi d'ogni

speranza di soccorso dalF Europa, furono costretti a capitolare ed

arrendersi. II 24 dicembre Solimano co'suoi generali, e tra essi il

Curtogoli, creato Principe di Rodi, entrava trionfante nella piazza,

conquistata col sangue di 40,000 musulmani morti nell'assedio; e

il di ldi gennaio del 1523, il Gran Maestro Villiers 1'Ile Adam

coi pochi Cavalieri e soldati superstiti e con cinque migliaia di

Rodiotti che preferirono alia schiavitu 1' esiglio, dava 1' ultimo addio

a Rodi, salpando alia volta di Candia, tenuta dai Veneti; donde

poco appresso con tutto il convento navigo a Civitavecchia, e ri-

parossi a Roma sotto 1'ombra del Pontefice, ne'cui Stati ebbe per

sette anni affettuosa ed onorevole ospitalita; fino a tanto che, a

istanza pur del Pontefice, non fu da Carlo V, nel 1530, conceduta

per nuova residenza all'Ordine 1'isola di Malta, in signoria sovrana.

Or quanta baldanza aggiungesse ai pirati il trionfo, in buona

parte a lor dovuto, di Rodi, egli e facile immaginare. Appena ter-

minate 1'assedio, e sciolti oramai dall'impegno di servire perso-

nalmente a Solimano nella guerra viva, essi lanciaronsi subito per

tutto il Mediterraneo, come lupi affamati dopo lungo digiuno, a

caccia di nuove prede. Sulle nostre marine primo di tutti il

Giudeo, israelita rinnegato e famosissimo pirata, faceva capo con

34 tra fuste e galeotte di sua proprieta. Gran fabbro d'infingimenti

1 Vol. I, pag. 261.



DELIA STAMPA ITALIAXA 197

costui, gran maestro di astuzie, gran conoscitore di tutti i nascon-

digli dell'Argentaro, del Girceo, dell'Elba, di Ponza e delle altre

isole a noi vicine: sempre presente e sempre celato, piombava al-

1'improvviso sui bastimenti di traffico, fuggiva a suo potere i legni

militari, e teneva quasi bloccati i nostri porti '. n A fronte di tal

nemico, il capitan Vetlori coi soli quattro legni (due galee e due

brigantini) che, in virtu della condotla'riconfermatagli, il 12 di-

cerabre 1523, dal nuovo Papa Clemente VII, aveva a suo comando,

poteva certamente allegare il caso di forza maggiore. Nondimeno,

volendo pur combattere il pirata, e togliere la brutla vergogna al

paese, egli persuase i Gavalieri rodiani di armare le tre galee che

tenevano nella darsena di Civitavecchia, e di uscire al corso con

lui. Ed in effetto, usciti insieme nel giugno del 1524, sbrattarono

i ladroni, e presso all'isoletta di Gianutri presero di viva forza

due galeotte, lasciatevi in guardia dal Giudeo: le quali trassero

coa gran festa in Civitavecchia, e con esse ducenlo avventurosi

Cristiani liberati dalla schiavitii, e quasi altrettanti, fra Turchi e

Mori, fatti prigionieri
2

.

La crociera cosi felicemente cominciata in quel giugno, non e

da credere che con esso finisse; benche delle seguenti imprese del

Vettori e dei Cavalieri suoi alleati contro i ladroni, non si abbiano

speciali memorie. Del resto, al Vettori il corso delle imprese indi

a non molto venne tronco con quel della vita; perocche, essendo

nel maggio del 1526 da Papa Clemente inviato alia Corte di

Francia per una straordinaria missione, appena giunto a Firenze,

improvvisamente mori, in eta di soli 19 anni, dopo avere con no-

bile fama servito per 13 anni, nelle cose di mare, tre Pontefici,

Leone, Adriano, e Clemente. Pero il dolore e il danno di tal per-

dita venne immantinente ristorato dal successore, che fu Andrea

Doria; gia celebratissimo per fatti egregi, ed in quei paurosi giorni

della prepotenza piratica, il piii valente capitano che a reprimerla

c schiacciarla potesse invocarsi. Ed il vedremo tosto alle prese

col piii gran pirata di quel secolo, il Barbarossa, che per valore

e maestria di guerra marittima, era tra i Barbares chi 1' unico

antagonista degno del Doria. Ma delle geste di lui e del seguito

di questa storia ci occuperemo in un prossimo quaderno.
1

Vul. I, png. 23G. *
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II.

Doll' alba al tramonto, o sia la vita ddla donna, per CAROLINA C\-

DOBiu-ViANi-Viscoim. In 8. pice, di pagg. 210.

Buon ingegno, calda fantasia e conoscenza sperimentale del

mondo e del cuore umano, sono doti che chi legge questo libretto

non pu6 negare a chi lo ha composto. Se la signora Cadorna avesse

lingua e stile pari a queste sue qualita, per donna scrittrice, pas-

serebbe il mediocre. Ma si vede che, ne'suoi studii, ell'ha preferiti

gli stranieri ai nostrali; o certo almeno pochissimo si e addome-

sticata coi maestri del bello ed elegante scrivere italiano. Per cio

non sa vestire i concetti suoi, fuorche con forme esotiche, ne ado-

perare altro stile, che il dozzinale ed incolto, di cui fa uso in queste

pagine, tutte intarsiate di lombardismi e di gallicismi : i quali ogni

grazia tolgono all' eloquio suo, benche spontaneo e copioso. Difetto

notabile in qualsiasi autore di libri educativi; ma non iscusabile

in donna, che di proprio motivo si risolve ad uscire dalla letteraria

oscurita, comune al suo sesso.

Godesto per6 e il minimo dei difetti, che guastano il buono nel

sopra citato libercolo contenuto. Alcuni altri piu principal! ne in-

dicheremo, non per mal animo verso 1'autrice, che ci e totalmcnte

ignota, ma per mettere in guardia specialmente le savie donne

italiane, le quali, dal frontespizio del libro allettate, potrebbero

di poi, per una ragione o per un'altra, pentirsi d'averlo avuto fra

le mani.

Spiace anzi tutto in questo libro quella certa franchezza di lo-

cuzioni poco vereconde, per non dir altro, che qui e cola s' incon-

trano; e possono, a parer nostro, offendere il delicato senso di

ehi lo legge. Si dira forse questa essere una fisima nostra, effetto

di eccessiva scrupolosita. Ma non e cosi. Un libro diretto, come

questo, a donne di ogni eta, non escluse le fanciulle, e scritto da

una donna, per primissima cosa dev essere tale, che salvi tutte le

T>iu gelose convenienze del decoro. Noi riputiamo, col poeta pagano,

che maxima debetur puero reverential detto che il Vangelo con-

ferma, con terribili minacce agli scandalizzatori della fanciullezza.
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Quando un libro, pubblicato per morale ammaestramento delle

donne, non si vuol posto sotto gli occhi dell' eta piii Candida, si

avvisa almeno nel proeraio; e si stampa rotondamente, ch'egli e

fatto, non per le giovani persone, ma per le adulte: sebbene opi-

niarno noi che una donna di squisito sentire, nel punto che e 1'onore

del suo sesso, mai non abbia a scrivere una sola sillaba che abbi-

sogni proprio di questo avviso.

Sappiamo che la signora Carolina Gadorna non la pensa del

tutto cosi. Nell'introduzione al suo libretto, dichiara che alia fan-

ciulla uscita di adolescenza conviene insegnare il male per

teoria, non gia per la vista delle azioni che lo determinano . Se-

condo lei, la bambina deve ignorare perfmo 1'esistenza del male,

anche per rispetto alia screnita di quei primi dolcissimi anni; la

fanciulla deve sapere che il male esiste, per non affacciarsi alia

vita troppo inesperta, ma deve vivere in un'atmosfera pura. La

donna poi, corazzata dai buoni principii, informata alle aspirazioni

elette, potra anche in certi casi afirontarlo, ed e allora che la virtu

brillera in tutto il suo splendore
l
.

Lasciamo in disparte i teologi e gli ascetki cattolici: ma qual e

il moralista anche etnico, purche retto e sano di naturale giudizio,

che possa far buona questa dottrina? Una donna che dice alle

madri ed alle istitutrici di un paese cristiano, doversi alle fan-

ciulle insegnare il male per teoria e potere la donna virtuosa

esporsi, in certi casi non determinati, al rischio di perder la virtu,

e donna che certamente non si raccomanda per evidenza di buoni

principii, ne si mostra informata troppo alle aspirazioni elette che

magnifica.

Del resto in altri luoghi del suo libercolo la signora Carolina si

palesa donna di manica piu che larga, in questa materia. Vorrei

(per le fanciulle) le visite ai musei; alle esposizioni di belle arti :

e poi fa un' apologia del nudo, che non ci piace trascrivere; e tutto

poi giustifica, col dire che Iddio non fece cose ree n e col citare

in nota un testo di san Paolo
2

. II che proverebbe che anche i tos-

sici e i veleni sono da inghiottire, se gustosi al palato, per la ra-

1

Pag. i. *

Pag. .

f

;i.



200 RIVISTA

gione raedesiraa, che Iddio non fece cose ree . Che piu? Toglie

di qui Toccasione di scagliare le prime sue frecce contro la cost

detta Storia Sacra)), che e quella della santa Bibbia; della quale piu

sotto sparla empiamente, scioccamente ed ignorantemente, fino ad

asserire, che se da essa si levino le infamie, le sconcezze, i fatti

ripugnanti al bwn senso e alia giustizia, vi restera ben poco da

insegnare ai fanciulli
!

. A queste vere infamie di consigli e vere

sconcezze, indegne di un'anima onestamente cristiana, noi non fac-

ciamo commenti. Proposito nostro non e di confutare i madornali

e grossolani errori della scrittrice, ma semplicemente di farli co-

noscere.

Similmente, per le fanciulle, non trova molto pericoloso il teatro,

giacche se in teatro la passione d'amore e cosi frequentemente

in gioco, e per6 1'amore spiritualmente sentito. Quanto al ballo

teatrale,' esso potrk essere pericoloso per un giovinetto; per una

fanciulla non mai 2
. Gapite, o buone madri di famiglia, si caute

nel custodire 1'innocenza delle vostre fanciulle? Questa signora Ca-

rolina, non solamente vi esorta a condurre le vostre ingenue figliuole

a spiritualizzarsi
fra le turpitudini dei musei e delle odierne espo-

sizioni di belle arti; ma vi concede ancora di condurle a senfire

spiritualmente
1'amore che si glorifica nei teatri, ed a contemplare

con occhio sicuro quegli spettacoli mimici e quegli uomini e quelle

donne piroettanti (vocabolo suo) che ne formano il pudicissimo

ornamento.

Eppure gli autori piu liberi di morale mondana non cessano d

definire il teatro, qual e oggi nel pien fulgore della civilta no-

vella, Vimmoralita in atto ed una scuola di makostume. Anzi il

commediografo Alessandro Dumas, che dei meriti del teatro mo-

derno e conoscitore sperto quanto altri mai e non certamente scru-

poloso, ha scritto che nessun padre deve introduce la figliuola

proprianel teatro, perche non solamente 1'azione, ma lo stess

luogo sono immorali; perche vi si espongono cose che non sono

da svelarsi a tutti, ed altre vi si dicono che le fanciulle non d

bono udire; e perche il teatro essendo pittura o satira delle

1
Pag. 64.
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passioni e del costumi, non puo esser altro che immorale, immorali

essendo sempre le passioni e i costumi che vi si ban da ritrarre *.

Ci6 nulla ostante 1'autrice, nell'odierno teatro si corrotto e cor-

ruttore, non vede allro che o innocenti o poco pericolose ricreazioni.

Alcuno dimandera : che e dunque mai questa signora Ca-

rolina? Forse mussulmana o libera pensatrice?

No, signore. Ella crede in un Dio
;
riconosce per Dio Gesu Gristo

Signor nostro, e venera il suo Vangelo. Quindi e cristiana. Ma di

rhe sorta sia il suo cristianesimo, non e facile dirlo.

Delia religione in genere e deila sua necessita per la donna,

ecco con che poetica eloquenza ella parla. Se un uorao senza

religione fa pieta ;
una donna irreligiosa fa ribrezzo. Un labbro di

donna, che pu6 atteggiarsi a scettico riso, non dovrebbe mai essere

consolato da un bacio d' amore, mai posare sulla Candida fronte

di un bambino! Si, la donna sterile dell' animo dovrebbe esserlo

anche del corpo ;
a che scopo infatti produrre degli esseri, quando

si suppongono destinati ad una vita effimera, piena d'ambasce e

terminante nello spaventevole squallore del nulla? La religione

una necessita per tutti; ma piu di tutti per quell' essere debole e

insidiato che e la donna
; quello, per camminare sicuro sulla terra,

ha bisogno di guardar costantemente il cielo. Ma v'ha di piu; i

doloridell'uomo sono o speculazioni fallite o ambizioni insodisfatte;

per que'dolori affatto terreni, vi potranno essere terreni conforti;

Ik dove gli affanni della donna sono tutti di cuore, e per tali ferite

il mondo non ha balsami; non vi e che Dio che li intenda e le sue

celesti speranze che possano lenirli
2

.

Ma venendo al particolare, essa da subito in ciampanelle. Met-

tiamo da banda la strana idea, che la religione non sia e non debba

-essere una cosa che s'insegna ;
come se all' uomo fosse innata

e non avesse egli da apprenderla, tale quale Iddio 1' ha rivelata

nolle sue verita e ordinata nelle sue pratiche. Mettiarao altresi da

banda il ridurre ch' ella fa la religione ad un sentimento sublime

e ad un bisogno ;
modi di esprimersi che hanno del vero, ma

1 Vcdi UH mot sur k theatre, par uu moralisle, Paris, Palme et Lebro-

cquy, 1816.
*
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non significano niente alfatto n6 quello che 6, n& quello che de-

v'essere la religione, tanto soggettivamente quanto oggettivamente

considerata. Godeste per altro sono leggerezze, che ad una femmina

teologizzante si possono perdonare. Non cosi quel che segue.

Prescrive essa ai genitori di parlare di Dio ai figliuoli, ma dice

loro: dipingetelo quale un padre giusto e miserkordioso, e come

vi vergogaereste pel vostro decoro di minacciar loro la sferza, ver-

gognale, pel decoro di Dio, di parlar loro dell' inferno. Fate che Jo

amino e, senza bisogno di spauracchi, lo obbediranno '.

Ov'e da notare, che la signora Carolina e abolizionista della pena

di morte; e per ciu, contro il dettame dello Spirito Santo, il quale

insegna doversi adoperare la sferza da que' genitori che non odiano

i figliuoli: Qwi partit virgae odit filium*, ella sostiene che i

castighi non dovrebbero essere mai materiali, poiche ammettendo

in massima il castigo materiale, si arriva sino all' empieta della

pena di morte 3
. Coerentemerite a questo suo concetto, ripudia

anche il domma cristiano dell' inferno, che ella beffa quale spau-

racchio ; e vieta, per amor del decoro di Dio, che se ne faccia

parola ai figliuoli.

Ed in che fonda questa sua eretica negazione, condita di volte-

rianismo ? In questo, che come la pena di morte e inutile vendetta

della societa, cosi 1' inferno sarebbe inutile vendetta di Dio 4
. Col

che" scempiamente confonde i fini della pena, inflitta dall'autoritk

pubblica e legittima, con quelli della pena inflitta per arbitrio pri-

vate. II castigo, scriv'ella, s'infligge al colpevole allo scopo e

colla speranza di migliorarlo. Adagio, signora Carolina: dall'au-

torita pubblica e legittima, di primaria intenzione, s' infligge per

riparare 1'ordine violato dal colpevole; e non per altro: d' inten-

zione secondaria, e come per accessorio, si mira poi anco, in quanto

e possibile, all'emendazione del reo. Ma prima di tutto la pena

riguarda la ristorazione dell' ordine
;
e quindi riveste la natura di

vera e propria vendetta. Ma, soggiunge essa: la vendetta e" una

rappresaglia inutile a sfogo dell'offeso. Adagio di nuovo, signora:

la vendetta del privato, si: la vendetta dell'autoritk sociale, no.

'
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Perocche il private guarda se c il torto personale da se ricevuto,

e qualora si vendira, viene irragioncvolmente ad usurpare il posto

dell'autoritk pubblica: 1'autorita pubblica invece guarda 1'ordine

in s6, e vendica propriamente 1'olFesa a quest' ordine reoata.

Dal che si fa chiaro, che 1' inferno e una vendetta non inutile,

ma convenientissima di Dio, giudice e vindice supremo di quel-

1' ordine essenziale, cbe tra se e le sue creature sussiste: e questa

vendetta di Dio, non che accenni ad un'ombra d' imperfezione

nella santita sua infinita, ma ne rivela anzi la pienezza della per-

fezione. che, la signora Carolina non chiama essa pure Iddio

il Dio della misericordia e della giustizia
l
? Ma come sarebbe

Dio della giustizia, se non vendicasse il disordine sommo del male

morale, cio6 del peccato, che include il massimo dei pervertimenti

delle necessarie relazioni tra il Greatore e la creatura? Si, lo

ripetiamo, 1'inferno e il luogo dove il Dio della giustizia vendica

eternamente gli oltraggi fatti alia sua misericordia; e rende a se,

nella giustizia vcndicatrice, quella gloria, che la creatura ha ne-

gata alia sua misericordia di mille beni comunicatrice.

II volere stabilito 1'amor di Dio fuori del santo suo timore,

una superbia matta, una empielk insulsa; giacche 1'amor di Dio,

se ha da essere amor vero, deve stabilirsi nella fede soprannatu-

rale da lui rivelata. Ora uno dei cardini capitalissimi di questa

fede e il domma dell' inferno eterno; per liberarci dal quale il

Verbo di Dio si e fatto uorao; e nella natura umana si e immolato,

dall'alto della Croce, vittima ed olocausto di redenzione per noi

tutti al Padre.

La scrittrice puo maledire fin che le piace lo spauracchio del-

T inferno: ma le futili sue bestemmie non possorio togliere che

esista, ed esista segnatamente per punire gli schernitori della sua

verita. E il ricorrere all'argomento che 1' amore basta, senza lo

spauracchio dell' inferno, per fare che si obbedisca a Dio, e un in-

giuriare Dio stesso, il quale ha voluto che 1' amore suo avesse, nel

debolissimo uomo, 1'appoggio e il conforto del salutevol timore del-

1' inferno: timore che, per chi ama fedelmente ed umilmente Iddio,

*
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si converte poi in istimolo efficacissimo a viepiu crescere nell' ec-

cellenza dell' amor suo.

Del resto cade qui acconcio distinguere il timore detto servile

dal filiale. II primo fa si, che 1' uorao dalla colpa si astenga preci-

puamente, benche non unicamente, per timor dell' inferno: il se-

condo, che se n' astenga precipuamente per timore deH'offesa di

Dio. II primo e santo e cosi dichiarato dal Goncilio tridentino, contra

1'eresia di Lutero, il quale sosteneva, press' a poco come la signora

Carolina, che il timor dell' inferno fa 1'uomo ipocrita: il secondo

poi e nobilissimo e proprio delle anime eccelse. Ma F uno e 1'altro

sono doni dello Spirito del Signore : e spregiare il primo, quasi

indegno del decoro di Dio
,
come fa Fautrice, e atto peccami-

noso e indegno di un'anima che abbia favilla d'amor cristiano. Oh,

faccia Iddio che la signora Carolina abbia sempre il timor santo-

dell' inferno! Se lo avra, non iscrivera piu davvero libri scanda-

losi, come questo che esaminiamo.

La religione da lei voluta per la sua donna, e dunque una reli-

gione monca di fede, cioe senza fede, posto che rigetta uno dei

fondamenti potissimi della fede di Gesu Cristo.

Ma pur troppo e anche di una pieta pari alia fede. Abbiamo gia

vednti i suoi sacrileghi sfoghi contro la Storia Sacra, ossia i libri

della Bibbia ispirati da Dio, e riveriti persino dagli eretici piu.

scostumati. Perche contengono fatti che non sono da narrarsi ai

bambini ed agli adolescenti, li vilipende quali infami e sconci:

come se Iddio abbia ispirati quei libri ed abbia voluto che tali

fatti vi fossero ricordati, per 1'istruzione dei fanciulli e non di

altri; e come se non si sapesse dalla tradizione, che presso gli

ebrei medesimi, di qualcuno dei detti libri era interdetta la lettura

a chi che si fosse, che non avesse raggiunta 1'eta matura. La

signora Carolina, colle sue luride bestemmie, non solo si mani-

festa donna senza fede e senza pieta, ma donna altresi di giudizia

offuscato dalla passione e dall'ignoranza. Dissi gia, cosi ella,

che nei libri di divozione bisogna andar ben cauti
;
oltre i molti

difetti di libri siffatti, contengono tutti delle frasi esagerate e tutte

terrene, per esprimere 1'amore della creatura al Creatore
T
. Le

*
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fanno dunque paura i libri di divozione. Tutti (si not! bene) tutii,

anche quelli conseguentemente di san Francesco di Sales, di san-

t'Alfonso de'Liguori, di santa Gaterina da Siena, di santa Teresa,

dell'Autore dell
1

Imitazione di Cristo, contengono frasi esagerate e

terrene, nell'esprimere 1'amor di Dio. Che donna singolare 6 questa

signora! Non teme per le fanciulle 1'amore che dagl'istrioni e

dalle cortigiane si esprime nei teatri, perocche si fa sentire spiri-

tualmente; e teme invece 1'amore che esprimono a Dio i libri di

divozione, scritti dai santi, perocche glielo esprimono con frasi ter-

rene, fi questo un tratto, che basta da solo a caratterizzare, o foto-

grafare che vogliam dire, la signora Carolina.

L'amore per Dio, prosegue la nostra mistica Dottora, deve

essere vivo, profondo, ma non appassionato; la passione e cosa

tutta umana e che non puo essere destata e alimentata che dai

sensi
1

; quasi che Iddio non ci comandi di amarlo con tutto 1' es-

sere nostro, col cuore, coH'anima, colla mente, con ogni forza no-

stra
; quasi che il tendere a Dio, per virtu di amore, collo spirito

e col senso, non sia perfezione elevante 1' uomo e gratissima a Dio;

e quasi che 1' appassionarsi di Dio e della belta e bontk sua ine-

briante, possa mai essere difettoso nell' uomo, creato pel bene e

pel bello inQnito. L'autrice sproposita al solito anche in questo

punto, supponendo primieramente che i sensi non possano o non

debbano servire lo spirito dell' uomo raortale ed aiutarlo ad unirsi

a Dio e partecipare, nel modo loro, all'atto con cui, per forza di

amore, aderisce a Dio
; supponendo secondariamente che una cosa

tutta umana, come sono i sensi, non possa o non debba dallo spirito

indirizzarsi a Dio e ricevere impulsi o provare eiFetti, che bassi

non sieno e fangosi. Oh, il sutor ne ultra crepidam del greco

pittore al ciabattino, come ben calza al fatto di questa femmina !

Parli e scriva, se le aggrada, dell' amore spirituale dei teatri; ma

non s' impacci del mistico e sublime della pieta cristiana. Giacche

dei detti di san Paolo si cornpiace, rammenti quel suo celebre che

Twomo (e qui il terraine di uomo comprende ii genere mascolino

ed il femminino) I'uomo animalesco non intende le cose delk Spirito

di Dio \

1
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Se si fosse rammentata di questo testo opportunissimo, non

avrebbe ardito scrivere, che a gli ascetic! trasporti di certi santi,

erano pazzie belle e buone 1
: ne avrebbe osato di apporli a sen-

timenti, che imbrattano si il cuore di chi si delizia degli amori

spirituali dei teatri, ma non di chi macera la came, mortifica le

passioni e crocifigge se stesso coi patimenti, per assomigliare ia

qualche guisa all'Amore eterno crocifisso per 1' uomo. Si sarebbe

poi vergognata di dire che i santi, vestendo Iddio di forme umane,

umanamente 1'amarono
2

;
come se Iddio, per renders! air uomo

piu accessibile, non si fosse rivestito propriamente di forme umane,

assumendone la vera natura; e come se il Dio umanato per amor

dell'uomo, potesse mai pretendere che 1'uomo lo amasse altrimenti

che all'umana, cioe coll'anima sua, qual e naturalmente e sostan-

zialmente congiunta al corpo, ed avvalorata dal potente soccorso

della sua grazia soprannaturale.

Non abbiamo coraggio di copiare le nefande allusioni, colic

quali questa femmina deturpa il castissimo e celestiale amore dei

santi pel Verbo di Dio fatto uomo e per la piu immacolata delle

Vergini, la divina sua Madre. Lascio ai medici, essa conclude, il

definire i deliquii di santa Teresa e di san Luigi
3

: Lasceremo anche

noi ad altri medici il definire che donna apparisca colei, la quale

non ha avuto orrore di scrivere simili brutture. La sola scusa che

una carita indulgentissima possa addurre di lei, e che quae ignorat

blasphemat
4

. Ripete da pappagallo bestemmie intese o lette e non

comprese. Altra teologia non ha studiata, che quella di autori, i

quali, bestemmiando ci6 che non sanno, quaecumque naturaliter,

tamquam muta animalia, norurd, in his corrumpuntur
5

;
e sono i

teologi dell' amore spiritualissimo che s'impara e si sente nei teatri.

Interroga poi: Se quei delirii (dei santi verso il Signore e la

Beata Vergine) erano puramente spirituali, perche non ne ebbero

i santi legati in matrimonio 6
? Si risponde, che questa dimanda

mostra la crassa ignoranza sua delle cose ascetiche e delle vite

dei santi. Legati in matrimonio furono, verbigrazia, tra moltissimi

altri saati, san Luigi re di Francia, sant' Elisabetta di Portogallo e

1
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santa Brigida ;
e quest! ancora goderono di quei doni sovrumani

dell'amor di Dio, che ebbero altri santi non legati in matrimonio,

e che 1'autrice sbeffeggia di deUrii. Prima di dottoreggiare sopra

quello che non sa, provi un poco a studiare, a leggere, a meditare.

Legga, per esempio, le opere di santa Teresa, legga il trattato del-

l'amor di Dio di san Francesco di Sales, legga la raccolta delle vite

dei santi del Surio: faccia precedere queste letture, o almeno le

accompagni collo studio di un buon catechismo ragionato, quail

sarebbero quelli del Deharbe, o del Bougeant, o del Gaume, o di

altrettali: e poi rileggendo le bestialita empie e fetide, con cui ha

macchiato questo suo libercolo circa 1' educazione e la vita della

donna, si accorgera da s6 medesima quanto abbia errato.

Passa quindi a porre i genitori in guardia contro quei libri,

che contengono molte volte miracoli, esami ecc. e sembrano fatti

espressamente per offendere 1'innocenza e il pudore '. Gostei

non vuole miracoli: e ne dice il perche" in una noticina. II tempo
dei miracoli e passato... il miracolo non essendo una necessita,

sarebbe una puerilita, ne Dio si abbassa a fare da prestidigitatore
2

.

Essa intima a Dio che il miracolo non e piu necessario. E pero

quando Iddio fa miracoli (e ne fa di molti continuamente ai nostri

giorni) non opera piu da Dio, ma da prestidigitatore. Puo darsi,

in una donnicciuola, baldanza piu di questa compassionevole?

Noi ammettiamo, che parecchi ottimi libri ascetici e divoti non

sono da lasciarsi nelle mani dei fanciuili, non essendo scritti per

loro. Ammettiamo di piu, cb.3 bisogna cautela nel porre innanzi ai

fanciuili paradigmi di esami di coscienza, che, non essendo composti

per la fanciullezza, possono piu nuocerle che giovarle. 3Ia non fa

ridere questa femrnina, la quale, dopo seutenziato che alle fanciulle

si deve insegnare il male pw teoria; dopo consigliato a menarle

tra le lubricita dei musei e delle esposizioni di arti belle; dopo
concesso loro lo spettacolo degli amori spirituali e degli osceni

balli dei teatri, si sbigottisce e trema per 1'innocenza e il pudore

di que' fanciuili, che mai posasser 1'occhio sopra un libro divoto, il

quale tratti dell'esame di coscienza? Ah, che rara maestra di gio-

vanile pudore e questa signora Carolina Gadorna-Viani-Yisconti!

*
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Prima di finire, ci conviene fare un cenno brevissimo dei molti

scerpelloni e delle grazie e gentilezze che scrive, sul conto delle

vergini consacrate a Dio nei monasteri. Si direbbe che la purita e

1'altezza del loro stato percuota e sconfigga 1'animo di questa donna.

Ecco una collana di gemme, estratte da poche pagine del suo

libricciuolo. Una giovinetta che pensi di darsi a Dio nella vita

claustrale, e una superstite dei secoli tramontati
1

. L'ignoranza

in cui 6 d' ogni cosa cristiana, le fa supporre che oggi, in questo

secolo di civilta, non vi siano piu donzelle le quali si sacrino al

Signore : la poveretta non sa che, nel mistico giardino della Ghiesa

cattolica, il giglio della verginita fiorisce anche ora splendido e

rigoglioso, quanto nei secoli tramontati . Nega che la vocazione

allo stato monastico sia in natura
;
e vuol intendere che e contro

natura. Descrive i monasteri con figure tolte ai piu pazzi e scre-

denti romanzieri, chiamandoli poi ricettacoli del fanatismo, vere

tombe di esseri viventi
2

. Oltre che a contrario alle leggi della

natura e all'utilita sociale
,
dice lo stato della santa verginita

custodita nei chiostri, basato sul falso ancorche si osservi dal

lato religioso : e perche mai ? Perche la Beata Vergine e il suo

divino Figliuolo non vissero da romiti; e, sebbene modelli di ver-

ginita, pure si aggirarono tra gli uomini, per beneficarli. Ne avverte,

che tanto Maria come Gesu Gristo dovettero essere tipi di perfe-

zione ad ogni stato, e furono modelli insuperabili di ogni virtu,

si ai claustrali e si ai secolari; si a chi vive nell'azione, come a

chi vive nella contemplazione. Or se lo stato di claustrale verginita

fosse basato sul falso
,
come mai Gesu Cristo avrebbe potuto

costituirlo esso, co'suoi consigli evangelici; e come mai la sua

Chiesa, maestra di verita, avrebbe potuto favorirlo, promuoverlo'e

propagarlo con quell' amore di predilezione, che sempre gli ha

avuto e gli ha fervidissimo?

Quest' argomento fa spiritare 1'autrice. La quale perde la bus-

sola e, con istile da tragicommedia, fulmina la religione che fa

calpestare i piu sacri doveri, e la condanna quale fanatismo e

mania
3

. Poi, dopo una patetica esortazione alle fanciulle, perche

1
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si faccian mogli enon monache, grida che seDio tornasscal mondo,

cangercbbe i convent! in ospitali e molte chiese in iscuole
T
. E

finalmente, per mostrare il capitale che fa della santa Chiesa cat-

tolica, suggella la perorazione con quest' altra dimanda: Ma se

Cristo tornasse al mondo, chi mi garantisce, che non sarebbe nuo-

vamente crocifisso, per ordine di quelli stessi, che si dicono suoi

rappresentanti in terra s ?

Piii sotto, dove ragiona del celibato di molte donne, che restan

sempre zittelle fino alia morte. la signora Carolina non dubita di

chiamare questo loro state rispettabilissimo e tale che 1'ima-

ginazione puo vestirlo di poetico prestigio . E prosegue: Infatti

quanti motivi ponno indurle a rimaner zittelle, e giusti e virtuosi

e perfin eroici? Si; perch6 molte ragazze si sacrificano per affetti

di famiglia, per non abbandonare i vecchi genitori, per non dimi-

jiuire il patrimonio de' fratelli
3

.

Ah, dunque lo stato di verginita cessa di esser contro natura,

quando si elegge e si serba per motivi umani e terreni; e quando

si elegge per motivi celesti e divini, allora diventa contro natura?

Una donzella che resta qual &, per non privare un fratello di parte

del patrimonio, opera virtuosamente; ed un' altra che vi resta per

meglio assicurare la salute deH'anima propria, pecca contro la

natura e la societa ? In una parola la verginita, se si osservi in

famiglia per ragioni mondane, puo essere anche eroica, e se si

osservi in un chiostro per 1' onore e 1' amore di Gesii Cristo, non

sara mai altro che fanatismo e mania ?

In somma, per finirla, in questo libercolo noi scopriamo tutta la

spfistica della massoneria: i suoi dettami religiosi, i suoi assiomi

etici, i suoi artifizii rettorici, le sue contraddizioni, le sue sesqui-

pedali assurdita. Sia la signora Carolina Cadorna-Viani-Visconti, o

non sia Mopsa, certo e che, lo voglia o non lo voglia, essadomma-

tizza, moralizza e pedagogizza per conto della setta. Considerino

quindi i lettori nostri, se questo suo libro sia tale, che possa tenersi

in casa da persone cristiane, e farsi correre per le mani della

gioventu. Noi lo giudichiamo scandaloso per ogni donna; pestifero

alia mente, al cuore, alia fede di ogni fanciulla.

1

Pag. 94. *
Ivi.

3
Pag. 191.

r<e X, vol. I, fate. 638 14 / yennaio 1877



1. II Frigorifico di Tellicr 2. La pelrificazione naturale delle materie orga-

niche 3. Osservazioni sall'ozono.

1. Mentre in Europa ci preme la carestia sempre crescente deiie

carai destinate ad uso di alimento; e a produrla concorrono ben

anche le enormi masse di milizia mantenute sempre a vitto di quar-

tiere, sappiamo che in altre parti del globo il bestiame da macello

non solo abbonda al bisogno delle popolazioni, ma sovrabbonda. E

naturale che in Europa si sia destata la brama di volgere a proDtto
nostro il soverchio di quei paesi; e si siano aguzzuti gl'ingegni dei

cultori di chimica pratica, per venirne a termine. Per non dire di

altre regioni dell'Asia e dell'Africa, le mire sono rivolte soprattutto

verso la Repubblica Argentina. Si sa da tutti come per le condizioni

del clima e del suolo, il bestiame prosperi quivi e si moltiplichi oltre

ogni credere. Fin da due secoli fa, la copia ne era cosi grande, che

se ne uccidevano a migliaia gl'individui pel solo profitto delle pelli.

Parve quindi cola un gran fatto, allorche vi s'introdusse Tindustria

di salare o disseccare le carni; e cosi preparate metterle in com-

mercio. Ma tali preparazioni ne sciupano in gran parte il pregio,

sicche al bisogno presente non sopperiscono gran fatto. Era dunque
da trovare un metodo sicuro per conservare le carni nel loro stato

naturale, durante il tragitto daU'America in Europa, con tutto il pas-

saggio della linea equinoziale; e fosse un metodo applicable como-

damente non solo in piccolo, come ve ne ha diversi, ma in grande,

come richiede lo scopo a cui s'intende.

Fra i diversi metodi per do iueati, due meritano particolar men-

zione: quello di Alvaro Reynoso e quello del Tellier. II primo consists

in nulla piu che immergere il pezzo di carne in un'atmosfera artiQ-

ciale di aria fortemente compressa con un apposito meccanismo, senza

1'aggiunta di verun altro agente antisettico. L'efTetto ottenutone in
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i. ii-fcchi esperimenti ha comprovata 1'elTlcacia di questo spediente

M^mplicissirao. Un quarto di hue, del peso di 42 chilogrammi, la-

sriato per sei raesi ncl recipiente ad aria compressa, ne fa tratto

ili poi in istato di perfetta conservazione e simile anche nell'aspetto

a carne fresca. Chiamato il macellaio che 1'aveva somministrata, di-

rhiarft che come fresca si sarebbe potuto metterla in vcndita: e i

btiongustai invitati a darne giudizio per le qualiti spettami al loro

foro, convennero nel sentenziarla degna d'ogni lode. Non ci si dice

se siasi appellate a loro in un altro caso di maggior meraviglia

avvenuto di poi. II Reynoso aveva lasciato per alcun tempo sotto

pressione un catollo di carne, e trattolo poi fuori, 1'aveva dimenticato

in disparte. Dopo trascorsi parecchi giorni lo trov6 perfettamente

disseccato, ma dotato ancora del suo color naturale e con un odore

sanissimo: dalla durezza in fuori, tutto era perfettamente conservato.

II Reynoso stesso maravigliando di quell' effetto inaspettato, voile

replicare la prova sopra una massa piu considerevole, e fu un mezzo

agnello, che egli sottopose per alcune settimane al suo solito trat-

tamento .dell'aria compressa; quindi divisolo in due parti, distribui

1' una a diversi saggiatori che la trovarono eccellente; ed espose
T altra in una camera di casa sua, dove, protetta solo da un velo a

riparo delle mosche, s'e venuta in fatti seccando lentamente senza

smarrir di colore, ne alterarsi qtianto all' odore. Onde sarebbe da

conchiudere che il sapore anch'esso si troverebbe conservato ove la

carne si rammollisse coi soliti mr zzi della cucina e le si desse cottura.

Ma non sappiamo finora che si sia eseguito questo secondo esperi-

mento: dal quale sperano forse di trarre una conchiusione piu ampia
e piu fonduta, protraendolo di un tempo piu considerevole. Questo
secondo effetto, ove si veriQchi, oltre all' importanza, che pu6 aver nel-

1* ;ipplicazione, ci avrii svelata intorno allo svolgimento della putre-
fazione una legge sconosciuta; come il primo effetto 6 una pratica

deduzione di un' altra legge scoperta di recente. Infatti gli studii e

le molteplici esperienze di parecchi dotti, e segnatamente del Pasteur,

avendo posto fuor di dubbio, che la putrefazione e la fermentazione

presuppongono sempre lo svolgimento di germi organici, provenicnti

dull* cstrinseco nella sostanza che si decompone; si spiega bene anche

solo da ci6, come tali germi in un'atmosfera altamente compressa,
non abbiano campo di svolgersi essi o gli organismi che pur comin-

ciassero a germinarne: e quindi la carne assoggettata a tali condi-

zioni, si mantenga incorrotta indefmitHmente. Ma poiche si vede

refTetto deH'incorruzione continuare anche dopo che la sostanza e

sottratta alia preservatrice azione dell'aria compressa; e dopo che

esposta all' ambiente comune dee riceverne nuovi germi corrutlori
;
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e necessario conchiudere che allo svolgimento di quest! si richieda

altresi qualche circostanza fnvorevole per parte del soggetto, in cui

quasi in terreno ora fertile ora sterile, vengono per sorte a cadere :

la qual condizione vien distrutta dalla corapressione dell' aria diretta-

menteo indirettamente. Per rispetto poi alia pratica, sarebbe gia molto,
se potessimo aver fresche in Europa le carni macellate a Buenos-Ayres
o in altri paraggi d'oltremare, con niente piu che farle navigare chiuse

entro casse metalliche, in cui 1' aria fosse portata. mediante un comodo
e non dispendioso meccanismo, ad un certo grado di alta pressione.
Ma di gran lunga maggiore sarebbe il vantaggio, se quella cautola

neppur fosse indispensabile a continuarsi oltre ad un certo termine.

L'approvvigionamento degli eserciti, e quello delle navi, dove 1'uso

di carne salata cagiona si frequenti casi di scorbuto, ne andrebbero

migliorati oltremodo: e agevolata la conservazione degli oggetti ana-

tomici; e derivate le cento altre applicazioni, che da un principio
ben fondato sa dedurre la logica deirinteresse.

Intanto che Alvaro Reynoso veniva procedendo nei suoi esperimenti

privati, un M. Carlo Tellier assicuratosi della bonta di un altro metodo

imaginato da lui, passava senza piu a tentar 1' ultima prova e piu
concludente: quella di navigare alia Plata con un legno carico di

carne fresca, e inoltre di burro, cacio, legumi, luppoli, vini e birre;

in breve, una collezione di sostanze incapaci di resistere ai gran calori,

e che flnora non potevano fare la traversata dei tropici senza andarne

guaste. Ritornando poi si proponeva di riportare un carico di carne

fresca, selvaggina, frutta, semi di bachi da seta, e di altri prodotti

del Nuovo Mondo non giunti mai in Europa se non alterati. La nave

acquistata a tale oggetto, e un vapore di 900 barili, chiamato prima

YEboe; ma poiche tutto 1'interno ne fu acconciato secondo le norme
fissate dal Tellier, muto nome e si chiamo Frigorifico. Annunziamo
subito al lettore, per non tenerlo in sospeso, che il Frigorifico, ca-

pitano Lemarie'. partito da Rouen or sono tre rnesi colla solenne be-

nedizione di quelFEnunentissimo Cardinal Arcivescovo, e arrivato fe-

licemente in rada a Montevideo li 20 dello scorso dicembre, con salva

la mercanzia e 1'equipaggio, servito a carne fresca durante la navi-

gazione. II merito se ne deve alle disposizioni date dal Tellier al sue

naviglio, le quali si compendiano appunto nel nome impostogli. Niuno

ignora che le sostanze organiche poste in un ambiente di bassa tem-

peratura non soggiacciono a decomposizione : anche I'industria di

produrre il freddo mediante 1' evaporazione rapida di un gas ridotto

a stato liquido, e conosciutissima. Ma si doveva trovare il modo di

applicare tali cognizioni al raffreddamento costante di tutto un corpo
di nave ridotto a conserve, coi quarti di carne fresca appesi come
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nelle bottcghe del macellai; e le altre sostanze allogate coine in ma-

guzzini. Cominciando dunque da queste, il Tellier le ha circondate di

doppia paretc, separandole dalla membratura esterna dclla nave me-

diante uno spazio riempiuto di sostanze isolanti il calorico. Fra Tuna

e Faltru parete circola un liquido raftreddato nella macchina fri-

gorillca, c mantiene bassa la temperatura nel modo medesimo, onde

la mantengono alta le stufe ad acqua calda. Per gas frigorifico il

Tellier ha scelto il cloruro di metilena; per liquido conduttore, una

soluzione acquosa di cloruro di calce, sostanza di pochissirao dispendio

e incapace di congelarsi al grado di freddo che si ottiene colla mac-

china. Del resto le sostanze del carico neanche abbisognano per
conservarsi di un freddo eccessivo, il quale per contrario puo assi-

derare i veg;tali e smagliare la fibra delle carni. Nelle conserve del

Friyorilico 1'aria fu mantenuta sempre a uno o due gradi sopra zero,

ancor sotto ai tropici, con una invariabilita di non leggiere momento

per la conservazione piu perfetta delle sostanze.

2. II norae di petrificazione si attribuisce volgarraente con piu

licenza che proprieta al ricoprirsi di croste calcari i corpi toccati

da acque aventi calce in dissoluzione. II Chevreul in occasione di un

legno presentatogli anch' esso come petrefatto, distingueva due stadii

nella stessa petriflcazione propriamente detta, della quale la sum-

mentovata non e per se neppure un principio. Nel primo stadio la

materia disciolta in un liquido occupa gradatamente tutti i pori della

sostmza organica e si fissa chimicamente per affinita sulle loro pareti

fino ad avere empiuti tutti i vani. Quindi in questo stadio di petriQ-

cazione il deposito siliceo o calcare non rappresenta le parti del solido

organico, ma rende la figura delle sue porosita. Nel secondo stadio

la materia calcare intacca le parti solide della sostanza organica

sostituendosi a lei; di modo che le rappresenta poi tutte esattamente

quando la petriQcazione e compiuta. Al compimento di ambedue queste

eperazioni non si richiede quell' esorbitante numero di secoli, che la

fantasia concede volentieri agli oggetti petriQcati; in ispecie poi se

e fantasia di trasformisti. II Daubre'e descrivendo, a quanto sembra,

quello stesso legno esaminato dal Chevreul, e discorrendo di altri

avanzi vegetali ed animali rinvenuti nell' acqua termale di Bourbonne-

les-Bains, in un pozzo di costruzione romana, ci fa sapere che la so-

stanza del legno era scomparsa gin, in parte e sostituita dal carbonato

di calce: la parte conservata poi, senza passare allo stato marcido

e senza perdere la sua tessitura, s'era empiuta dcllo stesso sale, fino

ai menomi interstizii delle sue cellule. Di siffatti impregnamenti delle

cellule, avvenuti in tempi storici, parecchi altri ne allega il Daubre'e

riferendosene al Cotta, allo Stockes e al Goeppert. In ispecie di un
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legrio trovato in un acquedotto romano; di corna di hue scavato nelle

mcdesime sostruzioni di Bourbonne, cariche di carbonato di calce,

come gia scorgevasi pel peso di troppo auperiore a quello delle ossa

ordinarie ;
ma di piu esaminandone col microscopio, come si suole,

una laminetta sottile, egli vide che il minerale avea riempiute in

parle le cavita e formati nelle piu grandi dei geodi irti di cristallini

di calcite. Accade dunque in questo, come negli altri procedimenti
di composizione e decomposizione massime nella natura minerale,

che la durata del tempo richiesto dipenda dal concorso di circo-

stanze favorevoli o sfavorevoli, spesso difficili a riconoscere quando
si hanno sott'occhio; e possibili solo ad imaginare, quando sono

cessate da secoli, non lasciando di se altro vcstigio, fuorche il feno-

meno di cui si cerca la spiegazione.

3. Nei gran temporali, quando neH'aria v'e maggiore agitazione

elettrica, occorre non di rado sentirsi da chi sta all'aperto un certo

odore a ncssun altro comparabile, se non alia lontana, con quello del

solfo. Un simile odore e spesso ricordato fra le circostanze piu no-

tevoli, nelle relazioni che si hanno di qualche moteora elettrica, da

chi pote osservarla da vicino. E ftnalmente esso si svolge anche nei

laboratorii dei fisici, quando una suHiciente carica elettrica opera

sull'aria comune o sull'ossigene puro. Di quest' ultimo Ltto impor-
tantissiuio per la teoria, si ebbe la priina notizia dal Van 31arum,

che lo pubblico circa la fine del secolo passato, insieme coll'altra

circostanza non meno importante, che cioe facendo passare delle

scintille elettriche a traverso ad un volume di gas ossigene, una

parte di questo, mentre si svolgeva il predetto odore, diveniva ca-

pace di combinarsi cal mercurio e ossidarlo. Ma Tosservazione del

Van Marura rimase negletta, flnche nel 1840 il Schonbein annunzio,

in un suo lavoro presentato aH'Accademia di Monaco, la scoperta da

lui fatta dell'ozono. Dando conto delle proprie esperienze, dimostro

egli che nell'elettrolisi deiracqua, una sostanza fino allora inavver-

tita. accompagna T ossigene, nel suo passaggio al polo positivo; che

questa sostanza pu6 conservarsi lungo tempo in un vaso chiuso; e

che la sua produzione varia colla natura del metallo, che fa da polo,

e del fluido conduttore; e colla temperatura cosi di questo come

dell'elettrodo. Not6 finalmente Tidentita dell' odore clip ne esalava,

con quello lasciato dai fulmini: e da questa qualita odorifera, la sola

che per allora si conoscesse chiaramente, propose che la nuova so-

stanza con nome greco si chiamasse ozono. Quindi in poi questo gas

fu oggetto di accurati studii, che approdarono ad un conosciinento piu

esatto della sua natura e delle proprieta. Se ne occuparono succcs-

sivamente lo scopritore Schonbein, il de la Rive, il Marignac, il Bau-
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inert ed altri annoverati dalFAndrews in una coiupitissima disscrta-

zione tenuta su tale argomento davanti alia Societa Rcale di Edim-

burgo. Per cura di questi scienziati e in ispecie dello stesso Andrews

si venne a stabilire in primo luogo che 1'ozono non e ne un ossido

ne un perossido d'idrogene, come s'era da alcuni congetturato, ma
nuH'altro che ossigene in istato allotropico ed alterato. Dimostrarono

poscia 1'Andrews e il Tuit, in una comune relazione, che 1' ossigene

cambiandosi in ozono diminuisce di volume o si condensa, ne ritorna

al volume primitive, se non allora quando d' ozono ridiventa ossigene,

sia per 1'azione del calore o altrimenti. Nell'esperienza allogata in

conferma di questa legge, era notevole la circostanza, volta poi an-

ch'essa in legge, che le scintille elettriche di gran forza produce-
vano una contrazione, e quindi una produzione di ozono, quattro

volte minore di quella cagionata da una scarica senza scintille: e se

il gas gia condensato nel secondo modo si assoggettava all'azione

del primo. la contrazione si riduceva al grado richiesto da questo

solo. Al Soret si deve la determinazione della densita deir ozono

ottenuto por ekttrolisi, che egli ha calcolata superiore una volta e

mezza a quella dell'ossigene: cifra che il Brodie mostid valere anche

per 1'ozono preparato per mezzo di una scarica elettrica. Perocche

questi due sono i metodi piu usati per ottenerlo, benche egli si

svolga eziandio neH'ossidazione lenta del fosforo, di certi eteri e di

alcuni olii essenziali in presenza dell' umidita. Per converso parec-

chi sono gli agenti che lo risolvono di nuovo in ossigene. Gia da

se stesso, quantunque possa, se e ben asciutto, conservarsi per un

tempo consMerevole in tubi ben chiusi, pure a poco a poco ripipga

verso lo stato suo naturale. Piu rapido e questo ritorno sotto tem-

perature piu elevate; a quella di 231* C. e quasi istantaneo: in istanti

lo operano, per mero contatto, parecchi ossidi; come 1'ossido d'ar-

gento e il perossido di manganese. L' ozono vien distrutto anche

daU'acqua, colla quale sia mescolato in tenue dose, se si agiti il vaso

che li contiene: egli e pero insolubile nell'acqua, onde essa non puo

appropriarsi il suo odore. Se ne rifa egli su diverse sostanze peraltro

tenuci contro I'azione deH'ossigeno. Poche bolle di questo gas con-

tenenti non piu che un .cinquecentesimo di ozono, bastano ad alterare

a fondo le qualiti fisiche di parecchi chilogrammi di mercurio: se

ne oscura la lucentezza e accrescen<losene rallinit;\ col vetro, si

^)iana la convessit;\ della superflcie metallica. Anche Fargento si

ossida prontamente, ma a piccola profonditi, per 1'efflcacia che ri-

tengono le prime particelle d' ossido, appena formato, di decomporre

1'ozono, che dipoi viene a toccarlo. L'olio di trementina, ed altri olii

essenziali, a dilFerenza dell'acqua, assorbono 1'ozono: ed hanno anche,
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come il fosforo, la proprieta di cambiare in ozono 1'ossigeno, quando
vengono lentaraente ossidate

; perci6 se si continua alquanto scotendo

dell'olio di trementina in un alberello riempito di ossigcne ovrero

d'aria, Folio manifestera le doti dell' ozono. Forse le alterazioni

temporanee che sofFre il vino per poco che sia sbattuto, non sono

da attribuire ad altra cagione. L' ozono di origine a parecchie rea-

zioni chimiche, le quali si palesano col cambiamento di colore nelle

sostanze esposte al suo influsso, o nello stato loro naturale, o im-

pregnandone, secondo Fuso, una cartolina di prova. Se e una solu-

zione di ioduro di potassio, Fiodio ne vien posto in libert-i e si ri-

conosce al suo colore rosso o all'azzurro, quando v'e 1'amido. Con-

tinuandosi 1'azione, 1'iodio scompare: si' forma un iodato di potassio

e la soluzione perde ogni colore. La carta girasole rossa bagnata in

una soluzione di ioduro di potassio, ed esposta all'azione dell' ozono,

passa in azzurro, in conseguenza dell'alcali caustico nato dalla de-

composizione del sale. Se la carta e intrisa di solfato di manganese,

volge in bruno per la formazione d'un perossido idratato. Similmente

le soluzioni di ossido talloso si mutano in perossido bruno
;
il sol-

furo nero di piombo in solfato bianco; il ferrocianuro giallo del

potassio in sale rosso; la tintura di legno guaiaco in azzurro. Di

questa proprieta si giovarono i chimici e i meteorologisti per isco-

prire la presenza dell' ozono nell'atmosfera e misurarne la quantita.

Noi diciamo oggi 1' ozono : ma non fu piccolo travaglio quello di porre
in sodo che la sostanza atmosferica, la quale certamente si manifesto

alFindizio di quelle reazioni, fosse identica coll' ozono dei laboratorii:

e non ostante i moltissimi ed accurati riscontri, il Fremis diceva

ancora nel 1855 parlando all'Accademia, che la presenza dell' ozono

neH'aria abbisognava di nuove esperienze che potessero accettarsi

come perentorie. Solo nel 1861 venne fatto all' Andrews d'istituire

fra le proprieta dei due agenti un paragone piu compiuto, dopo il

quale la loro identita pote ritenersi come cosa stabilita. Ma il de-

terminare la quantita dell'ozono presente nell'atmosfera torna ognora
assai malagevole, per la sua pochezza e per 1'imperfezione dei mezzi

diacritici. La sua presenza nell'aria si riconosce dal trascolorare delle

cartoline d'amido iodate, o anche piu prontamente colFuso di carta

asciugante bianca, intrisa in una soluzione diluita di ioduro di po-

tassio e fatta seccare il piu lestamente che si possa in una camera

oscura. Una lista di carta cosi preparata ed esposta ad una corrente

d'aria o anche agitata a mano, rivela col suo arrossare le piu leg-

giere dosi d'ozono. La quantita assoluta dovrebbe arguirsi dai diversi

gradi di coloramento, a fissare i quali lo Schonbein ha proposta una

scala cromatica a colori invariabili, colle cui divisioni s'avrebbero
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da confrontare ad ogni osservazione le cartinc iodate. Ognun vede

per6 a quante inesattezze dia adito un tal metodo: e 1'ozonometro di

Andrews che darcbbe certo indicazioni di fiducia, e un istrumcnto

da richiedere troppo tempo e troppa briga da chi ne volesse fare

un uso quotidiano. Le osservazioni praticate fln qui hanno intanto

dimostrato che 1'ozono molto di rado s'incontra nell' atmosfera delle

grandi citM, se non fosse nei sobborghi, quando ve lo reca il vento

dalla campagna. Per 1'opposto e caso assai raro che non ne contenga

1'aria di campagna, e piu sui monti che al piano: abbondantissimo

si e trovato dopo i temporali. L'azione fisiologica delFozono atmo-

sferico fu esagerata dallo Schonbein, come spesso avviene rispetto

alle cose di recente scoperte. II D.r Bedfern ne ha determinate con

sicure esperienze il limite inferiore. Secondo lui 1'ossigene conte-

nente circa 1 : 240 di ozono, e senza dubbio micidiale a tutti gli

animali: i piu piccoli ne muoiono in trenta secondi. La morte e pro-

dotta da una forte congestione dei polmoni, accompagnata da cnfiseina

e distensione della parte del cuore, cagionata dal fluido o dal sangue

coagulate. Concordano con queste conclusioni, e le compiono, quelle

del Dewas e del D. r M'Kendrick: che, cioe, 1'aspirazione di un' atmo-

sfera caricata fortemente d' ozono, allenta la respirazione e riduce

la forza delle pulsazioni cardiache: al tempo stesso poi la temperatura
scende di tre ed anche di cinque gradi. Dopo la morte si trova che

il sangue e d'aspetto venoso. Per tutto questo gli abitatori e gli

ospiti delle campagne, non avranno ad imaginare che Faria da loro

respirata, per contenere una piccolissima quantitii d'ozono, sia da meno
di quella delle citta. Non solamente modicum veneni non nocet, ma

spesso e medicina: e forse appunto nel neutralizzare i principii no-

civi esalanti dalle abitazioni cittadinesche, si consuma 1'ozono, che

deve pur aifluirvi continuamente dai campi.



Firenze, 10 yvnnaio 1811.

I.

ROMA (Noslra corrispondenza) Segue la questione d'Orienle Ira i Grand! Orient!,

ossia Panificii Massonici: Frate Hubert della Cliaine d' Union: Le sue restri-

zioni mental! : la Massoneria bleu e la Massoneria rossa : ossia la Massoneria

di lingua inglese e la Massoneria del paesi cattolici.

Alberto Pike, Sovrano Grande Commendatore (bisogna saper com-

patire la puerilita di quest! titoli poco confacentisi alia democrazia

americana ed all'uguaglianza e fratellanza raassonica, ma conformis-

sirai alia umana natura impossibile a cacciarsi o mutarsi da qualun-

que siasi forca come dice Orazio), non che potentissimo ed illustris-

simo supremo reggitore del Supremo Consiglio del Trentatre della

giurisdizione del Sud dell' America all'Oriente di Charleston, si

scandalizzo molto, come vedemmo, del Pn'ncij io creatore che il Con-

gresso massonico di Losanna oso presentare alia sua venerazione. Se

poi Alberto Pike (il quale, poniamo pure che con tutfe le possibili

altenuazioni di buona fede e d'ignoranza scusabile, in sostynza pere
non e anche lui altro che un capo di frammassoni in istretta comu-
nione coll'arciprete Anghera) si sia scandalizzato di quell'esclusione
dalla Massoneria del vero Dio per quello che i francesi chiamano le bon

motif, cioe senza secondi fini e per vero ed esclusivo sentimento di

religions almeno naturale: ovvero se ne sia invece scandalizzato

anche e principalmente per altri fini secondarii d'indipendenza, di

giurisdizione, d' influenza, ditasse e di panificio massonico, questo non
ista. ora a me di deciderlo: giacche, se quando si tratta di americani ed

in generale della Massoneria di lingua inglese, si puo dall' un lato ab-

bondare in una specie di compassionevole tolleranza per le ragioni

gin altre volte dichiarate, e specialmente perche non si puo supporre in

protestanti viventi lungi dalla luce dei paesi cattolici quella raalizia

della volontaria apostasia dalla vera fede, che e il peccato contro lo

Spirito Santo dei nostri Massoni dei paesi cattolici specialmente d'Eu-

ropa; non si pu6 negare dall' altro lato che i Massoni non siano sempre

Massoni, e come tali tanto piu pericolosi alia verita cattolica quanto
meno lo paiono; checche poi sia della loro interna condizione di

gente di piu o meno mala fede e mal volere individuale : del che il

giudizio si dee lasciar a Dio
; contcntandoci noi di tener per ferm*
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che la Massoncria e cosa cmpia per se mcdesima e che chiunque m-

partecipa, partecipa in qualchc raodo dclla sua empietd.

Or dunquc, qualc che sia stiito il precipuo scopo degli scandal!

e del fracusso di Alberto Pike contro I'esclusione di Dio dalla Mas-

soneria, il certo e che egli nc pigli6 subito occasione per propom1

una nuova confederazione di Supremi Consigli Massonici da opporrc
a quclla di Losanna. E la proposta fu da lui fatta con sua letter.)

circolare dei 20 raarzo del 1816, la quale si legge nel numero di

giugno della Chaine d' Union, giornale massonico di Parigi : della

quale proposta non accadc qui dir altro se non che sembra che

abbia incontrato favore. Infatti Frate Hubert, \ecchio massone fnm-

cesc e redattore della Chaine d' Union, dice nel citato suo numcro
di giugno a pginti 241 che: nessuno ignora la grande influrnza

dei Supremi Consigli d'America. La nuova manifestazione che noi

tt qui registriamo e dunque sicura di riunire e di attirare a se la

a maggioranza dei Supremi Consigli. Noi abbiamo dunque avuto ra-

il gione di scrivere in un numero precedente che 1' opera del Con-

tt gresso di Losanna era un' opera fallita... Le manco 1'autorita. La

vera maggioranza non vi era rappresentata. Noi avevamo sperato

(i meglio da questo Congresso. Noi ne speravamo del bene. Ora non

bisogna piu pensarci.

Errerebbe per6 di gran lunga chi credesse che Frate Hubert della

Kassoneria francese sia d'accordo con Frate Pike della Massoneria

americana nel motive da questo allegato per ispiegare la sua disap-

provazione di quanto si fece nel Congresso di Losanna. Frate Pike <le-

plora, come vedemmo, 1'ateisrao di Losanna, ed assicura che la sua

Massoneria americana ed inglese crede nel vero Dio della Bibbia. 3Ia

Frate Hubert si guarda bene dall'accennare pur da lungi che egli

partecipi a questa credcnza della Massoneria americana ed inglese.

Egli si contents di disapprovare 1' opera di Losanna perche e fallita.

Se fosse riuscita, ne sarebbe certamente lietissimo. II che non dico a

caso. Giacche egli, nel numero di agosto 1816 della sua Chaine

d' Union, rispondendo alia Veritc, giornale massonico di Losanna,

organo ufficiale della Confederazione formata o meglio ideata dal

fallito Congresso, mostra chiaro di non curarsi niente affatto drlla

questione se si debba o non si debba credere al Dio personale dolla

Bibbia, ma soltanto dell'unione dei Massoni in un fascio commie. Alia

quale unione non solo non avendo cooperate, ma avendo anzi no-

ciuto il Congresso di Losanna, per questo e soltanto per questo, Frate

Hubert nc disapprova e ne deplora 1' opera fallita.

Giova qui riferire le sue parole precise ; giacche Frate Hubert e un

vecchio molto stizzoso e permaloso nelle sue polemiche; e non bi-

stgna dargli ncssun pretesto di poter dire rabbiosamente al sua
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solito, che non si sono citate esattamente le sue parole. Dunque, es-

sendosi lagnata la Verile massonica di Losanna, nel suo numero dei

22 giugno 1816, che Fratc Hubert si fosse manifeslato troppo favo-

revole alle idee di Frate Pike, dicendo: Frate Hubert va in estasi

K sopra la belta e 1'importanza dei principii annunziati da Frate

Pike : Frate Hubert che poco ama di celiare e n'entende pas rail-

lerie, come dice il franoese, noi, dice, non vogliamo fermarci sul

modo erroneo (per servirci di un' espressione fraterna) con cui

riproduce la nostra idea e le nostre parole la Verile, che nel caso

<c presente e ban poco verita (espressione fraterna)... Giova talvolta

<( far conoscere certe sciocchczze (altra espressione fraterna). Noi

abbiamo riprodotto il testo della Verite: della Verite, intendiamoci,

bolleltino ufficiale della Confederazione e niente affatto della veritii

uscita un giorno dal pozzo (I'affetto fraterno va aumentando)...

Non e egli vero, o Verite, che lo scopo del Congresso di Losanna

<c era di fondare o di rannodare una Confederazione piu robusta, piu

unita tra tutti i Supremi Consigli del mondo? Or bene: il Congresso
di Losanna ha appunto rotto il fascio di fatto che esisteva prima
della riunione del Congresso di Losanna tra i varii Supremi Con-

<( sigli. Dunque, o Verile organo ufliciale, ogni lettore giudichera

che ci6 che io ho scritto e ben diverso dalle vostre ridicolaggini

(faccties). Imparate a leggere o Verite (avviso fraterno) prima
di mettervi a scrivere. Non si lagna Frate Hubert che il Con-

gresso di Losanna si sia mostrato ateo. Si lagna soltanto che col

mostrarsi ateo abbia rotto il fascio e sfasciata la povera Massoneria.

invece di riunirla come pretese di fare e non seppe.

Ma Frate Hubert aggiunge parole piu chiare e perentorie. La

Verile aveva osato proporre a Frate Hubert un'interrogazione: Noi

faremo, dice la Verite, la seguente osservazione, a cui preghiamo
Frate Hubert di voler rispondere. La Frammassoneria e essa un'isti-

tuzione cristiana? Se si dice di si, Frate Pike ha ragione. La Mas-

soneria, in tal caso, dee esprimere la sua fede in un Dio personale.
di giustizia, di sapienza, di bonta : Dio vivente, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra. II primo articolo della Massoneria

sara in tal caso il primo articolo del Credo. Frate Hubert intende

egli cosi la Massoneria?

La domanda era chiara o perentoria: e Frate Hubert aveva qui una

bella occasione di farci sapere se egli loda ed approva Frate Pike

parche egli non e ateo e crede in Dio, oppure soltanto perche col

pretesto dell'ateismo diede colla sua nuova Confederazione il colpo
di grazia alia Confederazione di Losanna che non e nelle grazie di

Frate Hubert. Che se anche avesse voluto concedere alia Verite quello
che e evidente, cioe che la Massoneria non e un'islitnzione cristiana,
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gli rimancva aporta la via di far una professione se non di

f.-.lc rrisfiana almono di umana ragionevolezza ;
facendo capire alia

\ ' n'/r die anche i non cristiani, come per esempio gli ebrei o i tur-

clii. crcdono in Dio: e che per conseguenza pu6 benissimo la Mas-

ria essere e rimanerc quello che e, cioe un'istituzione non cri-

ttinna, e non di raeno essere un'istituzione non del tutto somara

(name dicono molto bene i popolani di Roma), cioe atea. Ma Frate

Hubert non ha voluto darci nessuna di queste oneste soddisfazioni, e

profcri lasciarci intendere che, mentre egli nel suo segreto erode soma-

rescamcnte all'uso di Losanna, ha pero paura di dire chiaro ci6 che

punsa a qucsto riguardo. Comincia pero la sua risposta colle solite

sue espressioni fraterne. Cara Vcrite; egli dice: non ostante tutta la

stima e 1'alta considerazione che mi ispira il vostro titolo di uffi-

ile (e miol dire che non glie ne ispira niente alfallo) vi faremo

osservare che i poteri massonici non hanno mica aspettato fino ad

u oggi per conoscere quello che io penso sopra tale o tal altra que-
stione o principio importante della nostra istituzione. Io non ho

liaora fatta a voi nessuna interrogazione: e perci6 non vi ho au-

tnrizzato a fame a me. E se mi fosse accaduto d'interrogarvi, io

i 1'avrei fatto in termini fraterni (che e il forte (M Frate Hubert)
a senza Io scopo di fare diversion! o d'insinuare niente di compro-
mettente (embarrassant). ed avrei anche sottoscritto 1'articolo. In

rti casi e verso certe persone (come, per esempio. verso Frate

:; Hubert) non sottoscriversi e un confessare tacitamente che la co-

c scienza fa arrossire 1'autore dell'articolo. Tuttavia, o VerilCj sic-

come io voglio che la vostra interrogazione di genere volubile sia

u nota ai nostri lettori giacche voi, o Vcrite, siete si poco nota e si

K poco diffusa a mio paragone io stampero qui la vostra interroga-

K zione. La Chaine d' Union _ha innalzato ed innalza abbastanza alte

il suo vessillo: ne teme che una domanda capziosa (insinueuse) la

( faccia credere quello che non e.

Dopo una prefazione si superba, altezzosa, stizzita e del tutto mas-

sonica e fraterna, chi non si sarebbe aspettata una risposta degna
di tanto hialu? Quid tanto diynuni feret hie promissor hiatu? Nul-

)';ilti-o che un rispondo che non rispondo. E risponde infatti cosi:

K inistica \<>rite. La Chaine d1

Union s'inchina dinanzi alia vostra

(i trascendenza in questo genere di domande. La Chaine d } Union si

contenta di una modesta riserbatezza. Essa si ricorda della storia

K dell'imprudente Icaro. Bisogna essere un'aquila per ardire di fis-

sare gli occhi nei raggi vivi del sole. La Chaine d' Union (ossia
I rate Hubert) cammina colla semplicita di un puro e vero credente

lla cerchia di una Costituzione che giuro di ossCrvare. La Fram-
massoneria riyuarda la libcrta di coscienza come un dirillo pro-
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prio di ciascuno, e non esclude nessuno per le sue opinioni. Non
basta egli qacsto?
Non basta, giacche (prescindendo dall'ovvia osservazione che anche

gli Ospedali del matti riguardano la liberta delle opinioni come un

diritto proprio d' ogai inqailiao e non escludono nessuno per le sue

opinioni), li questione proposta dalla VeriJe a Frate Hubert non con-

sisteva gi& nel sapere se vi sia o non vi sia in Massoneria la liberta

delle opinioni, ma quale sia precisamente 1'opinione che, in mezzo

a tanta liberta di opinioni, ha scelta per se medesimo a proprio uso

e consumo Frate Hubert Di Frate Pike si sa ormai 1'opinione: egli

si serve della sua liberta di opinione per credere nel Dio personale
vero e vivo della Bibbia. Ma di Frate Hubert non sappiamo altro se

non che egli si trova embarrass^ quando la Verife* gli domanda qua!

e la sua libera opinione sopra 1' esistenza di Dio. A questa domanda

Frate Hubert, pezzo grosso della Massoneria francese, non sa che

cosa rispondere: o, piuttosto, sa che cosa rispondere: ma non osa

dirlo perche ha paura di fare, com' egli dice, il volo d'Icaro.

E che cosa significa questo volo d'Icaro nella bocca di Frate Hubert?

SigniQca che trovandosi egli, grazie a Dio, in paese cristiano e di buon

senso come la Francia, dove, grazie a Dio, un professore d'ateismo

rion gode altra stima che di un empio e di un pazzo, ed essendo anche,

come credo, non umile impiegato nella burocrazia francese, dove dee

necessariamente avere relazioni con buoni cristiani o almeno con

gente onesta, non ama di essere tenuto per ateo per non incorrere,

forse, in qualche spiacevole conseguenza. E d' altra parte, essendo

Frate Hubert anche Massone, e come tale avendo, come egli crede,

il diritto di essere ateo, e forse essendolo in verita (come si pud con-

getturare dalla difficolta che trova nel professare apertamente che

egli crede, come Frate Pike, nel Dio dei cristiani) neanche ama di

essere tenuto per cristiano e per credente in Dio, per non perdere
il diritto a qualche altro grado di Luce che ancor aspetta da'suoi

superiori. Perci6 non ama di rispondere categoricamente alle domande

cmbarrassantes della Vtrite di Losanna; la quale, come Frate Pike, ha

almeno il nierito della schiettezza delle sue opinioni. Percio io DOII

dubito di dichiarare che tra Frate Pike di America, la Verite di Lo-

sanna e Frate Hubert della Chaine d' Onion, 1' ultimo dei tre non e

quello che dee godere della preferenza degli onesti profani. Giacche

se nel primo si dee lodare un'aperta professione di una verita ele-

mentare e nella seconda una profonda conoscenza della malizia della

Massoneria, riconosciuta apertamente per istituzione non solo non cri-

xtiana ma neanche umana e ragion&vole, nel terzo non si puo che

deplorare 1'astuzia, rinflngimento e I'ipocrisia di chi sembra che per

codardia non osa parere quello che* e; mentre per dabbenaggine si

mostra forse peggiore di quello che e : colpa che in persona franceso
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jKirrobbe forse piu mirabile che in altra di altro pacsc mcno rino-

iii:it(> per la franchma, se la Massoncria non fosse appunto la pessima
corruzione deH'ottirao.

Giova intanto considerare cosi di passaggio chf% come dei birri

dice il Manzoni che a forza di trattar coi ladri cominciano talvolta

anche loro ad imparare il raestiere, cosi dei Massoni e cerlissimo che

a forza di parlare delle restrizioni mentali dei gesuiti se no sono

fatto essi medesirai come un abito ed una seconda n;itura. Tutto di

fatti in Massoneria e restrizione puramonte mentale, cioe pretta bugia,

impostura, ipocrisia e flnzione, persino nel punto fondfimentale ed

elementare della morale e della ragionevolezza, che e la credenza di

Dio. E sotto questo rispetto io veramente non mi so risolvere se siano

piu erapii e piu bcstie i Massoni di Losanna, che dicono chiaramente

di non credere in altro Dio che nella muteria e nel principio gene-

ratore, oppure quegli altri piu astuti che velano questa loro stessa

bestiale empieta con rastrizioni mentali e con equivoche parole di

Architetto dell'Universo e Principio creatore; ed a chi loro chiede una

franca risposta sul loro intimo pensiero rispondono che non vogliono

rispondere, che temono di fare il volo d'Icaro, che in Massoneria vi e

liberta di opinione e che essi non si credono obbligati a rispondere a

domande embarrassantes.

Accennai piu sopra che non soltanto la Massoneria americana ma
anche 1' inglese aveva protestato contro la Confederazione di Losanna

ed il suo animalesco ateismo. II che si dee intendere, per quanto
finora mi consta, non gia della Massoneria inglese piu segreta e na-

scosta nel Supremo Consiglio del Rito scozzese: giacche questo Su-

premo Consiglio inglese fu rappreseotato a Losanna e non si sa che

Inora abbia protestato come il Supremo Consiglio americano; ma
lella Massoneria per cosi dire volgare ed ufliciale del Grande Oriente

Grande Loggia di Londra, che aveva teste per suo Gran Maestro

Marchese Ripen, ora cattolico, cui successe il Principe di Galles.

Jucsta Massoneria pubblica e sotto piu rispetti meno rea della scoz-

zese degli Alti gradi, protesto anch'essa contro 1'ateismo e Tanti-

cristianesimo di Losanna, secondo che apparisce dal numero dei 5 feb-

braio 1816 del Freemason, organo utticiale di questa Massoneria detta

in Inghilterra la Massoneria bleu ossia azzurra, a dilferenza di quella

dei^li Alti gradi scozzesi che si chiama la Massoneria rossa. Dice

dunque il Freemason che: noi manteniamo e proclamiamo (d'ac-

r.ordo col Conyresso di Losanna) la fratellanza universale, la liberta

di coscienza e di culto, il libero pensiero e 1' esclusionc dalle logge
c di ogni discussione religiosa e politica: ma noi (contro il Conyresso
(( di Losanna) fondiarno tutto il nostro lawro ed il nostro insegna-
mento (cioe doyma) sopra la religione e specialmente sopra 1'au-

i torita della Bibbia. E questo il c^rattere specialc che da la forrati
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<( ed il colore particolare alia Massoneria anglo-sassona. E poco

dopo; Sopra qual fondamento i nostri fratelii stranieri (doe
(( gli atei di Losanna, di Francia, del Belyio, dell'Italia e special-
it mente di Roma) fondano essi le loro proteste di amor fraterno

e degli altri loro doveri massonici? Se non le fondano sopra
una base religiosa, su che le fondano? Sulla morale indipendente?
Sul paniteismo? Sopra una negazione assoluta del soprannatu-

tt rale, della rivelazione e della parola di Dio? Ovvero semplice-
mente suH'Umanitarismo? E conchiude esprimendo il suo parere

che i frammassoni forestieri non hanno nessun diritto di in-

trodurre nella Massoneria question! sociali come, u per esempio,

quella delFeducazione : colle qual parole condanna espressamente
tutta la frammassoneria dei paesi cattolici, la quale, mentre non si

occupa niente affatto o solo in apparenza della filantropia, si occupa
invece esclusivamente ed attivissimamente appunto di quelle que-

stion! social/, poliliche e religiose che le sono espressamente vietate

dai suoi statuti pubblici. Apparisce dunque da queste schiette e non

equivoche dichiarazioni del Freemason che, come in America cosi

in Inghilterra, vi e, oltre la Massoneria perfida ed empia degli Alti

gradi scozzesi e delle sette segrete, anche una Massoneria non del

tutto corrotta, ad uso dei profani semplici ed ingenui, la quale si

chiama la Massoneria bleue ed ammette ancora la rivelazione, la

Bibbia ed il soprannaturale. A questa Massoneria apparteneva Lord

Ripen ed appartengono ora i principi della casa reale ed imperiale

d'Inghilterra, non che una folia di altri personaggi protestanti, non

certo lodevoli per questa loro appartenenza alia Massoneria, ma non

tanto condannabili quanto i nostri frammassoni dei paesi cattolici.

II che e necessario notare quando si scrive e si parla della Masso-

neria inglese ed americana per non incorrere involontariamente

presso quest! Massoni anglo-sassoni della Massoneria bleu nella

taccia o di ignoranti o di mala fede: secondo che certamente accade

a piu di uno dei presenti scrittori, del resto egregii, contro la Mas-

soneria
;

i quali confondendo tempi, luoghi, nomi e cose, come chia-

mano frammassoni tutti i peccatori e tutti gli eretici da Caino fino

a noi, cosi non fanno differenza tra i varii gradi e le varie specie

della presente Massoneria. II che e poco male anzi e bene qui tra

noi, dove, a vero dire, e molto difficile se non impossibile che un vero

Jlassone non sia anche un vero empio; ma e cagione di maraviglia

nei luoghi di lingua inglese e protestanti, dove la Massoneria ha

presso moltissimi se non altro una piu scusabile apparenza di so-

cieta filantropica. Condannarla e necessario : giacche anch' essa si

fonda su'falsi principii dell'assoluta tolleranza e libert: ma essa e

ben lontana dalla malizia ed iniquita di questa Massoneria che noi

conosciamo qui nci nostri paesi cattolici.
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Or tornamlo al /Vi'-;;t../so. mi s;>iacc dovcr uggiungere che

Hubert. avcnddin- Irtt.- 1<- apertn dichiarazioni di principii di cristia-

nrsimo i> di crr.lrnza in Dio, se ne 6 molto stizzito. Noi (dice Frate

Hubert a patina 21)2 del 9 giugno della suaChaine d' Union) noi con-

u fessiamo che noi difleriamo compiutamente da queste viste del nostri

a fralelli anglo-sassoni : se pure le profession} di fede del Freemason

sono 1'espressione sincera dei loro sentiment! Noi, dopo aver cer-

oato invano di capire come un ebreo, un turco, un parsi o un libero

pensatore potra stare in una Loggia dove la Bibbia ha 1'autorita

di Piitna Luce: noi ci domandiamo che cosa infatti si fa nolle Loggie

inglesi dagli atti in faori di lealla e di carita. Bisogna del resto

confessare che in questo esercizio di lealta e di carita i nostri

fratelli di oltre Manica sono infaticabili. Ma non basta fare opere
o di carit:'i. Le nostre Societa di san Vincenzo de'Paoli ne fanno al-

trettante in paragone. La Frammassoneria dei nostri tempi e, se-

tt condo noi. chiamata a sfera piu alta che di una semplice istituzione

a di beneficenza e di incensamento del trono e dell'altare.

Questo almeno si chiama parlar chiaro: ed io gli restiiuisco tutta

la mia stima. Frate Hubert ha fatto qui il volo d'Icaro. Egli dice

chiaro che gli puzza quest' incenso al trono ed all'altare. Egli non

si cura della carita e della filantropia: o, almeno, se ne cura poco
a paragone del.' alta sfera a cui dee tendere la Massoneria di adesso.

Quest' alia sfera non incenscra, ma brucera trono ed altare, carita e

lealta; e non incensera altro Dio che il Principio creatore di Losanna,
venerato in segreto, per adesso, da Frate Hubert, che si riserva di

incensarlo in pubblico quando non vi sara piu nessun pericolo di

compromettersi.
E egli sperabile che il Freemason e Alberto Pike e tutta la loro

3Iassoneria bleu coi loro principi di carita e di lealta aprano ora

gli occhi sopra lo scherzo che la Massoneria rossa prepara anche alia

loro Massoneria bleu? Finora la Massoneria inglese Ia\or6 contro i

paesi cattolici. Badi che ora e giunto il tempo in cui la Massoneria

de'paesi cattolici si prepara a rendere la pariglia alia madre Inghil-

terra. II Gladstone dovrebbe saperne qualche cosa.

Dal fin qui detto apparisce dunque che il Congresso di Losanna

ha fatto un fiasco complete, aprendo nella Massoneria nuovc scissure

invece di chiudere le vecchie, e dando alia Massoneria meno disonesta

1' occasione propizia di unirsi essa in nuova Confederazione contro la

piu disonesta : la quale, come vedremo nel seguente quaderno, va sem-

pre piu rissando tra se medesima e sfasciandosi vergognosamente, ap-

punto quando credeva di aver formato il sempre ambito e sempre

fuggente fascio: secondo il testo: Non est pax impiis.

8eri X, vol. I, fats. 688 15 13 grvnaio 1877
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II.

COSE ROMANE

1. Discorso del Santo Padre al S. Collegio de'Cardinali od al Palriziato romano;
maneggi soppialli di cerli sediziosi contro 1'aulorita del Papa e della Chiesa

2. Udienze ai membri del
Corpp Diplomatico ed ai diversi Collegi della Pre-

latura 3. Parole di Sua Santila agli iifliciali del disciollo esercito pontifino
4. Carica aflidata dal Santo Padre aU'Eminentissimo Cardinal Simeoni, anche

pel caso di Sede vacante 5. Breve d'incoraggiamento a combattcre i p<?r-

niciosi principii della sella liberale-caUolica, dirello al sacerdole Vernhet di

Rodez 6. I Presepii in Roma.

1. Sul mezzogiorno della domenica 24 dicembre, gli Emmentis-

simi e Reverendissitni Cardinal! present* in Roma si riunivano al

Vaticano per ofFerire a Sua Santita i loro omaggi e gli augurii di

feliciti in occasione delle feste del SS. Natale di N. S. Gesu Cristo.

L' Emo Card. Amat, dice la Voce della Verila n 295, oggi Decano.

del S. Collegio, non potendo per la sua raal ferraa salute recarsi al

Vaticano, faceva leggere dall'Erno Di Pietro un indirizzo di devo-

zione e di voti pel seguente anno
;
nel quale pure si faceva comme-

morazione di dolorose perdite fatte dal S. Collegio.

II Santo Padre rispose col seguente discorso, pubblicato nell'Od-

servatore Romano n 295.

Prendo parte con voi, e ve la prendo con tutto il cuore e con

grande sincerita, al dolore delle perdite che abbiam fatto in questi

giorni ; perdite tanto piu dolorose in quanto che soao avvenute nel

mezzo della presente agitazione mondiale.

Questa agitazione, il cui periodo, ben lungo, non e ancora al

suo termine, ne accenna di avvicinarvisi
;
mentre illustra la Chiesa

con i grandi esempii di fede, di forza e di pieta che sorgono da

essa e nel seno di essa; mentre somministra a voi. Venerabili Fra-

telli, nuove fatiche alle quali vi sobbarcate con tanta abnegazione,

e nuovi motivi per combattere e sosteaere sempre intatti i diritti

della Sposa di Gesu Cristo contro la prepotenza; questa agitazione,

non puo negarsi, e cagione che questa Chiesa medesima sia oppressa,

conculcata, perseguitata e al di dentro e fuori. Di guisa che, come

altra volta il popolo ebreo, essa e costretta con una mano a risarcire

Ic mura della mistica Gerusalemme guaste dai ribelli, e coll' altra ad

imbrandire le armi contro i nemici che Fassaliscono al di fuori.

La perseguitano nemici interni, abbenche pochi; la persegui-

tano nemici esterni, e molti. I nemici interni possono veramente

chiamarsi sediziosi, e unitamente agli esterni sono tutti spinti e

animati dallo spirito dell' oryojlio e della su/perbia, e tanto gli uni

che gli altri gridano e ripetono in diverso ^ tono : IVow sewiam. Quelli

assaliscono la Chiesa con la voce e con la penna, pubblicando stampe
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Ti m.v-riore o minor m '!<. in i .-li-' tiitt,; mirano a diminuiiv, I'au-

dflla Chics.-'. Sotto sfd/jij.f. liih'ntiii unonime e sorlono dal buio

di qiialc.he salone. I nernici estcrni assalgono la Chicsa con il IVrro

e col fuoco, usiirpano. distriig s
rono, attaccano non solo le propriety,

ma i piii sacri diritti.

u I primi scrivono e parlano per conto proprio, non avendo la

inissiout'. Ex Miiietiitsis loquunlur, come diccva Gesu Cristo medc-

simo ai farisci. K p.
i r conseguente camraiaano alia circa, nubcs sine

aqua, predicando error! in quantita. Parlano, ma non possono dire

col divino Maestro con quell' assertiva, vcro prodigio di umilta: Mca
doclrina non esl niea, sel eius, qui niisit me, Patris: Anche noi, Vc-

nerabili Fratelli possiamo dire con tutta verita: Mea doctrina non

c*t /nt'a, serf... Patris. La nostra dottrina ci viene tutta da Dio, e noi

non facdamo che spargere la voce sua.

Ma noi intanto che faremo, e qua! e il nostro c6mpito per
raetter freno ai iieri assalti ? La Chiesa si lamenta dci se.li/iosi ed

esclama: Filii mains meae puynaverunt contra me. E ripigli;i : Filios

enulrici et exaltavi ; ipsi autem sjreverunt me ! E anch' io unisco

la mia alia voce di questa madre amorosa, e ripeto con essa : F'dius

eniitrivi et exaltavi: ipsi aulem sprcverunt me. Noi intanto scgui-

teremo 1' insegnamento dell'Apostolo san Paolo : Aryuc, obsccra, in-

crepa in omni patientia et doclrina: ammonite, progate, gridate, e

se fia d' uopo, adoperate le armi della Chiesa, le pene canonich^

quando sieno necessarie per non far cadere i semplici e i dcboii

nei lacci di questi ingannatori.
E additando gli altri nemici, esclameremo appi6 del trono di

Dio : Usquequo, peccalores, Doinine, usquequo peccatons yloriabun-

tur?Q mio Dio, e flno a quando questi persccutori saranno anebnti

di preda, per spogliar la Chiesa nelle sostanze material!; sempre

pronti, e questo e peggio. a toglierle i diritti suoi, privarla della suaf

liberta di istruire, di predicare, di ordinare, insomma della libt i ta

tutta che voi le avete conceduta, e specialmente la libertii d' inse-

gnare? Giacche non ad altri ma agli Apostoli soli diceste: Eunle&

docete o nines yentes.

Ma, Venerabili Fratelli, come ci opponiamo btt'oryoylio deyli

uni, cosi staremo saldi alia ferocia deyli altri. Si, a questi che gi'i

sembrano giuJicati da Dio, dobbiamo opporre quella co>tanza che

fu finora Tainnairazione degli Angeli e degli uo'mini, e coll'aiuto di

Dio linir'i col trionfare. Infino ad ora possiamo dire che costoro ci

perseguitano, ma che noi stiamo forti noil' esercizio dei nostri do-

veri: Pcrsecutionem palimur, sed sustinemus. Proseguiamo nclla

>a manior.', Von^rabili Fratelli, fino al termine dei nostri giorni.

E cosi potremo present irci al tribunalc di Dio, e dire : ecco, situno ttuti
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fedeli custodi dclla vostra Chicsa militante, c abbiamo fatto tutto

quanto era da noi per sostenere i suoi diritti. E per6 colla fiducia

dell'Apostolo potremo doraandare la corona dclla gloria nella Chiesa

trionfante.

Benedica Iddio qaesti nostri dcsiderii e colla sua benedizione

iiifonda nuovo coraggio a me ed a voi. La stessa benedizione scendu

sulle vostre famiglie, su tutte le cose che vi appartengono, e rcsti

con voi fino alia consumazione della vita. Benediclio etc,

I nostri lettori avranno notato come il Santo Padre, dolendosi

dei sediziosi nemici di Santa Chiesa che si adoperano a diminuirne

1' autorita a voce e colla stampa, accenn6 ad aloune di queste che

sortono dal baio di qualche salone. Infatti a Roma si sa da non

pochi, e si parla senz' arnbagi, d' una certa opera, che clandestina-

mcnte si distribuisce ai devoti della consorteria liberate cattolica.

e che pare diretta, nella mole del suoi sette volumi, a preparare il

terreno alia istituzione di Chiese cattoliche-nazionali. Si designa la

mano della Dama letterat?, dalla cui penna credesi svolta la matassa

ammannita da certi altri personaggi; i qaali, sia pure che senza averne

chiara coscienza e volonta, servono cosi iniseramente a" disegni scis-

matici. In codest' opera, dicesi, non solo vanno bistrattati nel modo piu

indegno i membri e gli atti di un Ordine religioso, ma disaminate

altresi e risolute, secondo i perniciosi principii dei cattolici- liberali,

le quistioni piu elevate, spettanti all' autorita ed infallibilita del

Sommo Ponteflce ed alia seconda Costituzione del Concilio Ecumenico

Vaticano. II maneggio precede soppiattamente, non tanto pero che

non ne abbia avuto bastante notizia il Maestro della fede e dclla mo-

rale. Dicesi perfino che la stampa di quella voluminosa opera sia

pagata da un benefattore; e la natura dell' opera da fondamento

all'altra diceria, che codesto benefattore sia quello stesso che, colle

rendite sequestrate al Re di Hannover, alimenta il fondo dei reltili

in Prussia ed altrove.

Se abbiamo a dire schiettamente il parer nostro, ci pare di non

recare offesa a veruno col pensare, che gioverebbe molto a sfatare

tali dicerie, se sono mal fondate o calunniose, ed a salvare 1' onore

delle persone cui 6 attribuita codest' opera, un aperto e leale pro-

cedere; per cui cio che fu scritto e stampato non s' introducesse

soltanto e di soppiatto, come roba di contrabbando, in certi salons,

ma si sottomettesse onestamente all' esame delle autorita competent!,
e delle persone, e dei corpi morali, a cui, se 6 vero quello che se

ne dice, si fa grande oltraggio da codesti libri, sia per inesatta spc-

sizione dei fatti, sia con imputazione di false dottrine, e sia da ultimo

per la diflusione di pessimi principii, che mettono capo ad una scisma

piu o meno dichiarata. Perche nascondersi quando si ha la coscienza
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e si credc d'aver anzi rcnduto servizio alia vorit-'i ed alia i;iii-

sti/ia? Perche fare come i barattieri cd i ladri?

La mattina del 26 prossimo passato dicembre, 1'aristocrazia Ro-

m<ina fu ammessa a particolare udienza dalla Santita di Nostro Si-

gnore il Papa Pio IX; e S. E. il murchese Cavalietti, seuatore di

Roma, lesse alia sovrana presenza un breve e fervido indirizzo stam-

pato nell'OdseruttJore ftonnano, n. 297.

A codesto indirizzo il Santo Padre rispose nei termini seguonti.

Si rinnova per me anche in quest'anno, figli dilettissimi, la

consolazione di vedervi a me intorno, e formarmi onorata e deside-

rata corona. Certo fu sempre per me ima cosa assai cara il trovarmi

non di rado in mezzo all'aristocrazia, per poter cosi sempre meglio
conoscere quanto i buoni esempi di questa possono influire alia edi-

ficazione ed istruzione dei popoli.

Ora non so perche, alcuni anni addietro, un patrizio, benche

nobile, abbia assunto V impegno, inspirato da cattivo spirito, di at-

tribuire molto male all'attuale Vicario di Gesu Cristo; e mettere tra

questo male anche 1'abitudine che aveva da giovane di frequentare
adunanze aristocratiche. Vero e che, nel frequentare certe nobili

societa, non dimenticava i poverelli e le adunanze dei loro meschi-

nelli e abbandonati figliuoli. Nei primi, cioe nei nobili, ammirava di

tanto in tanto buoni esempi da imitare
;
e nei secondi, fertili terreni

da coltivare nello spirito, e molti bisogni da sollevare.

u Ora pert) costretto a star qui nel luogo dove mi trovo, non posso

piu frequentare circoli, e perche Papa, e perche le circostanze stesse

del mondo me lo impediscono. Gesu Cristo, vivendo nel limite della

Galilea, spinto da certi suoi parenti a recarsi nella Giudea e in Geru-

salemme, rispondeva di non potervi andare. Andate, dicevano quelli,

andate anche cola a far mostra dei vostri prodigi, affinche quelle genti
tanto piu nuraerose abbiano a stupire e ammirare anch'essi la gran-
Uezza delle vostre opere. Ma Gesu Cristo diceva: Tempus meum nonduni

advenil. II mio tempo non e venuto ancora; ma verra, secondo che e

stabilito dal Padre. Ci6 diceva propter metum ludaeorum, i quali fin

da quei priini momenti cercavano di ucciderlo : non enim volebat in

liidaeam ambulare, quia quaerebant eum ludaei interficere.

(( Anche a me si dice da qualcuno di questo mondo (e mi e stato

detto pure in questi giorni): perche non uscite dal Vaticano? Bisogna

rispondere: Tempus meum nonduni advenit. E per ora non posso

uscire, propter metum ludaeorum. Questo luogo in cui mi trovo, e

la piccola Galilea, i cui limiti non debbo trascorrere; e certo da

questa cerchia del Vaticano non mi e" dato di porre il piede al di

fuori propter metum ludaeorum.
u Andiarao frattanto tutti in ispirito ai piedi dell' Infante divino,
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e ammiriamo il corredo delle infinite virtu, delle quali Egli fa mostra

agli uomini, procurando d'imitarle. Procuriamo specialraente iraitarlc

nella virtii dell'umilta, giacche ii vizio opposto e la cagionc principale

dei grandi mali che alQiggono la Chiesa e noi. In questa prima ve-

nuta Egli viene umile e mansueto. Prevaliamoci di questa venuta per

accostarci con confidenza a chiedere tutte le grazie, delle quali ab-

biamo bisogno. In questa prima venuta Egli si presenta amabile e

disposto a consolarci. Nella seconda verra terribile, e sosterrai diritti

di una giustizia inesorabile. Ci benedica adesso, e sia questa bene-

dizione una caparra di quella che speriamo all' ingresso della eter-

nitJL Benedictio etc.

2. Secondo il consueto, i capi delle varie Legazioni accreditate

presso la Santa Sede, si presentarono in diversi giorni e separata-

mente ad oflerire al Santo Padre i loro omaggi e gli augurii di buone

feste e buon capo d'anno.

Altrettanto venne fatto, a suo tempo, dai Capi degli Ordini religiosi

e dai membri delle varie magistrature dell'abbattuto Governo pontiQcio.

E da ricordare specialmente I'.udienza data da Sua Santita, nella

sala del Concistoro, ai Collegi della Prelatura Bomana, presentati

daH'Emo Cardinale Sacconi Vescovo di Palestrina. II Santo Padre r

come leggesi nella Voce della Verita, n. 291, rispondeva alle af-

fettuose parole dell' Emo Cardinale, raccomandando con paterno af-

fetto ai Prelati di tenere salda la speranza in Dio, ferma nei loro

cuori la devozione ai sacri diritti della Santa Sede, e fervente la carita,

colla quale si uniscono gli sforzi ad un solo scopo, crescendo colle

forze comuni la flducia di raggiungerlo. Bell'esempio trasse dai Sacra

fuoco nascosto dai sacerdoti dell'antica legge nella Cisterna, allorche

il tempio venne profanato e distrutto. L'acqua torbida lo spense in-

vero, ma non cosi che non riardesse, allorche il Signore lo voile. Anche

noi ora essere in ischiavitu e le acque torbide non mancare, ma

neppure maneherebbe il giorno in cui Dio fara rivivere 1'opera sua,

restituendo alia giustizia e alia Chiesa le loro ragioni. Continuassero

nell'esercizio delle virtu cristiane istruendo coiresempio e con la

voce; quindi affettuosissimamente li benedisse. n

3. Un altro discorso ben degno, come sempre, di gran conside-

razione, fu quello rivolto dai Santo Padre agli uiliciali del disciolto

esercito pontiflcio, che nel giorno di san Giovanni, onomastico di

Sua Santita, ebbero 1'onore di essere ammessi a sua udienza. Letto

dai generale Ranzler un|indirizzo spirante i sensi della piu incrol-

labile fedelta e di devozione filiale, a nome di quei generosi che

diedero al mondo si bello spettacolo di abnegazione; il Santo Padre

rispose nei termini^seguenti.

Fra le virtu che adornano un'anima onesta e savia principal-
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inente o da prr.giarsi quclla della fortezzu e della costanza nci sani

prindpii. Chi cammina speditamcnte senza pentirsi di qucllo die ha

fitto, qualora tutto cid che ha fatto sia concordc ai sacri prindpii

dell'onore, dclla coscienza e della rdigione, cgli 6 un uomo di virtii

perfetta.

Oolui che camraina per questo sentiero 6 degno particolarmente

benedizione di Dio; e lo dice lo stesso divin Salvatore. Colui

mctte mano air aratro, e poi volge addietro i suoi sguardi, non

di me. E perci6 colui che mette mano air aratro, e diret-

prosegue il suo lavoro, egli 6 degno di Gesu Cristo, e me-
rit a pereid le benedizioni del Padre celeste. Imperocche il rivolgersi

indiotro non e che un guastare tutto quello che si sta facendo; e se

il bifolco che dirige i due pazienti animali che tirano 1' aratro, si

volge addietro, il solco lascia la retta linea, e talmente si piega e

devia da disgustare lo sguardo di quelli che 1'osservano.

H Voi per6 camminando la retta via, altro augurio in queste sante

feste non posso farvi se non quello di perseverare, per rendervi

degni cosi della divina protezione. Chiudete le orecchie allc voci in-

sidiose, e attenetevi al consiglio di Ulisse, che ordin6 ai suoi marinai

di chiuderle perfettamente per non cadere in certi lacci ingannatori.

a Fra le voci ingannatrici quella ancora vi si intonera all'orecchio

da qualcuno, che dimentico dell'onor suo, e quel che e peggio con

pregiudizio della coscienza, vi dirft di aver cambiato bandiera, e vi

fara invito di associarvi al vessillo della rivoluzione, dicendo: che

state a far qui, coi retrogradi ? Chi vuol far fortuna ha bisogno di

progredire senza incertezze.

Ncir evangelo di questa mattina (21 dicembre) si legge come il

Divin Salvatore correggesse S. Pietro per una interrogazione inop-

portuna. Gesu precedeva, seguiva Pietro, e quindi 1' apostolo S. Gio-

vanni. II priacipe degli apostoli voleva sapere cosa sarebbe avvenuto

di Giovanni; e rivolto al Maestro disse: di questo che avverra: Hie

autem quid? E il Divino Maestro rispose: Quid ad te? Tu mesequere.
Anche voi rispondete a quelli, che domandano con importunita

di unirvi e camminare con loro nel cammino dclla fellonia. Rispondete
franca mente: che la coscienza vi chijima a seguirla nelle vie della

giustizia, e il cuore vi ricorda di pcrcorrere la via dell'onore; 9 cuore

e coscienza vi dicono : Tu me sequere. Seguiamo alacremente Gesu

Cristo, e saremo sicuri nella via, preceduti da una guida iufallibile.

Ricevete ora la benedizione
;
e come dall' altczza del tribunale

del nostro riscatto, cioe dalla croce, Gesu Cristo consegnava la Madre

sua a Giovanni, e a questo la Madre, cosi a nome di Dio vi consegno
anch' io nelle mani di Maria Santissima, e vi metto sotto la protezione

dell'Apostolo della carita. Benedico le vostre famiglie e persone ;
n6
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voi soli, ma benedico anche i lontani, i quali dai loro paesi mi hanno
inviato lettere e indirizzi, tutti pieni di rispetto e dimostrazioni di

amore, dichiarandosi sempre pronti, come voi, a imbrandir la spada

quando il Signore lo vorra. Benediclio Dei etc.

4. Nell
1

Osservatore Romano, n. 2 di questo gennaio, fu pubblicata
la nota seguente. Crediamo di sapere che il Santo Padre, mentre

con suo venerato chirografo nominava F Emo Cardinale Simeoni Se-

gretario di Stato, con altro chirografo della stessa data si degnava
affidare al medesimo gli ulTicii di Prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici

e di amministratore dei beni della Santa Sede, con alcune facolta spe-

ciali daperdurare in lui anche nella vacanza della Santa Sede.

5. Si puo tener per certo che tra coloro, i quali si fregiano del

titolo di liberali accoppiandolo a quello di cattolici, v'ha molte per-
sone dabbene e che sono alienissime per coscienza dal volersi at-

tenere a dottrine, in cui loro paresse di scorgere traccia d'irriverente

opposizione agli ammaestramenti del Vicario di Gesu Cristo e di Santa

Chiesa. Ma questi sono in pericolo grande di venir arreticati e sedotti

da altri; rispetto ai quali la carita puo, e vero, comportare che in

loro si supponga la buona fede, ma esige altresi che si tenga conto

piu dei fatti loro che non delle protestazioni di umile ossequio alle

dottrine della Chiesa. Percio il Santo Padre Pio IX voile premunire
i fedeli contro le fallaci lusinghe di codesti conciliatori del Catto-

licismo con la civilta moderna ossia massonica; e, non solo nelle

sue Allocuziom ed Encicliche, ma eziandio in Brevi che hanno schietto

carattere dottrinale e non gia di pure corrispondenze da privato per-

sonaggio, sfolgoro altamente le insidiose dottrine e le massime per-

niciose del liberalismo cattolico, esortando tutti a guardarsene come

dalla peste. Ed a ragione. Imperocche, a tacere d'altre gravi magagne,
v' ha di codesti liberali-cattolici, i quali professano ed insegnano, a

voce ed a stampa, una teologia morale tutta loro propria, ed il cui

primo domma fondamentale par che sia questo: Ogni semplice

fedele, che si creda dotto ed onesto, ha, non solo il diritto, ma la

stretto dovere di far la scuola al Papa, ai Vescovi ed alle Congrega-
zioni romane, ammaestrando quelli e queste intorno ai loro doveri

ed alle loro competenze, ammonendoli anche in pubblico quando gli

paia che diano in fallo nei loro insegnamenti e nei loro atti, e sgri-

dandoli con la franchezza di san Paolo che scrisse: Resliti ei in fa-

ciein; inoltre ogni tal fedele ha pieno diritto di attribuire, non solo

ai Brcvi, alle Allocuzioni ed alle Encicliche del Papa, ma eziandio ai

Canoni ed ai Decreti ed alle defmizioni dommatiche del Concilio Ecu-

menico Vaticano quel senso e quel valore, che a lui pare ragionevole.

Non e dub bio che codesti uomini si protesterebbero sdegnosi

coatro chi loro imputasse tali principii e propositi settarii. Ma non
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men vero chc essi comportansi procisamente come se da quolli

pn-ndessero norma e indirizzo nel loro procedere, di cui fu scolpitn

il \i-ro i-arattere con queste parole d'un gran Prelate francese: Tout

't'!<t n'ett que du Protestantising double da Ja^srw/s/ue. II chc apparisce

uiidie ben chiaro dal diverse giudizio che cotestoro recano intorno

; Lili atti del Papa, dei Vescovi o delle Congregazioni romane, secondo

che lor mette bene. Poniamo che in un Breve, il qualc dal contesto

apparisce un ufTicio di cortesia, trovisi per avventura una frase che,

ben bene stiracchiata. possa lorcersi a dil'esa od approvazione dei

principii loro: oh! allora quel Breve si qualiflca subito come un

uracolo infallibile, contro il quale e, non solo temerita, ma reato di

colpa grave e quasi un sacrilegio, ogni modesta opposizione. Che piu?
Simile valore si attribuisce da loro anche ad una semplice frase ca-

duta giu. in una conversazione privata, dalla bocca di un ufflciale <\i

qualche Congregazione Romana, che dice il suo parere, od afferma

la tale o tal altra cosa. Per contrario se le dottrine dei loro sicofanti

sono esplicitamente censurate e condannate dal Papa nelle sue End-
cliche ed Allocuzioni, ovvero nel Sillabo che da quelle e tolto, oh

allora la cosa cambia aspetto. Si fa sonare alto da codesti teologi che

tali censure e condanne sono sfornite di quel valore che debbono

avere le sentenze giuridiche e le definizioni dommatiche; perche,

quantunque siano atti del Papa, non procedono tuttavia da lui par-

lante come Papa ex-cathedra, nel qual solo caso, supposto il con-

senso della Chiesa o unita o sparsa, compete al Papa rinfallibilita,

del magistero supremo. E ci6 loro basta per tenersi sicuri in coscienza

<li poter o impugnare a voce ed a stampa, o tutt'al piu passare sotto

rispettoso silenzio quegli ammaestramenti, quelle censure, quelle

condanne. Breve ! Ammettono o rifiutano il magistero del Papa e

delF Episcopate, secondo che, e quando e come, convenga ti proprii

interessi. Senzache aggiungiamo altro, crediamo di poter essere capiti

da cotestoro, pur che vogliano rammentarsi di quel che hanno fatto,

<letto e stampato anche recentemente.

Non e pertanto da stupire se, attesa la rea indole di codesta

gente, il Santo Padre coglie ogni occasione che gli si offra per col-

pire della meritata condanna gli esiziali principii, a'quali si attengono,
dclla setta del liberalisnw-caltolico ; allinche, se la sua voce non e

.ascoltata da questi sordi volontarii, almeno valga a fare che si guar-
dino da tal precipizio gli incauti o non abbastanza istruiti.

Di che abbiarao nuovo e rilevantissimo documento nel Breve, che

ha tutto scolpito il carattere dottrinale del supremo Maestro della

fede e della morale, diretto al Sacerdote Vernhet, e pubblicato nel

giornale di Rodez, Le Peuple; poi riprodotto dall' Univers e tradotto

dall' Otservatore Romano, n. 295 del 21 dicembre. Noi ne recitiamo
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qui in nota 1'esatto testo latino '

starapato nel Peuple. n. 618 del

martedi 19 dicembre 1876. Coloro che in osso hanno condanna, e

stimolo a ravvedersi, se capiscono il latino, non potranno recare in

dub bio 1'esattezza della traduzione; ed i cattolici dabbenc seguiranno
1 paterni avvertimenti del Papa, stando in guardia contro i liberali-

cattolici e contro le loro insidie, anzi combattendoli a tutto potere,.

come ve li esorta il Santo Padre.

Al nostro caro figiio Vernhet sacerdote, direttore del giornale-

di Rodez intitolato II Popolo, a Rodez.

a' Caro figiio, salute e benedizione apostolica.

Quanto piu gli errori si diflbndono e i loro effetti disastrosi si

dilatano all'intorno, tanto piu, o caro figiio, Noi vediamo con piacere

sorgere nuovi difensori della verita, che si oppongono al progresses

degli uni e degli altri, senza curare il proprio riposo e i proprii in-

teressi. QuandojNoi stessi, per la istruzione <ti tulta la Chiesa, ab-

biamo yroscritlo i principali errori, che sconvolgono ai nostri giorni

tutta quanta la societa umana, Noi non 1'abbiamo di certo fatto perche
la llaccola stesse riascosta sotto il moggio, ma perche rischiarassa

tutti quelli che sono nella casa.

Perci6 Noi non possiarao che approvarvi per aver voi intrapreso*

di difendere e spiegare le decisioni del nostro Sillabo, e sovratutto

1 PIUS PP. IX. Dilecte Fili, Salutem et Apostolicam Benediclionem. Quo la-

tius vulgantur errores eorumque dctrimenta propagantur, dilecte Fili, eo libenlius

videmus novos consurgere veritalis defensores, qui se utrorumque progrcssui

opponant propria postposila quiele et utilitale. Cum autem Nos, in tolius Eccle-

siae documenlum, praecipuos proscripserimus errores, qui hodie societaleui hu-

rnanam universam conturbanl; id eerie non fecimus ut lucerna lateret sub modio,.

sed ut luceret omnibus qui in domo sunt. Quamobrem nequimus non pnibare,
vos Syllabi Nostri sentenlias propugnandas explieandasque suscepisse, praes? riim

adversus liberalisrnum quern dicunt calholicum, qui cum plurimos hobeat ex ipsis

honeslis asscclas, et minus a vero recedere videatur, cetoris est periculosior, fa-

ciliusque decipit inoautos, sensimque et latenter scindens animorum couiunctio-

nem, calholieas minuit vires et auget hosiiles.
- Mulii profecto imprudentiae vos arguent, inopportunumque dicenl incepluin

vestrum; verum non ideo quod verilas multis displicere possit aut obfirmatos in

errore suo irritare, imprudens censenda est et inopportuna; imo eo prudentior
et opportunior est iudicanda, quo gravius est el

yulgalius
malum cui opponilur.

Secus nihil imprudenlius aut inopportunius existimanduni esset Evangelii pro-

mulgalione, tune facta, cum omnium gentium religio, leges, mores adversa fronle

illi repugnabant. Nequibit certe huiusmodi certamen vobis non comparare repre-

hensiones, conteinptum, simuHates; verum Qui verilalem attulit lerris, discipulis

suis non aliud praedixit, nisi eos odio omnibus fuluros propter nomen suum.

Cum tamen eisdem amplissimam simul laborum et aerumnarum mercedem spo-

ponderit, ea vos facti alacriores, traditam ab liac Sancta Sede doclrinam tueri et

propagari pergite, in Dei gloriam et animarum salulem, servatis semper prmlen-
tiae caritalisque legibus. Interim excipile Benedicljonem Apostolicam, quaiu divini

favoris auspicem, et Paternae Nostrae benevolentiae pignus tibi, Dilecte Fili, so-

ciis<iue tuis peramanter imperlimus. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, di&

11 aecembris 1816, Ponlificatus Nostri anno trigesimo primo. PIUS PP. IX.
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che riguardcino il liltcralismo sedicente callolico; il quale,

contando un gran numero d'adcrenti fra le stcsse pcrsone onrstn,

Mibrando allontanarsi raeno dalla veritA, ricsce piii pericoloso per

gli altri, inyanna piu facilmente coloro che non istanno in guardia.

e, distruggendo insonsibilmcnte ed ascosamente Tunione degli spi-

rit!
,
diminuisce le forze dei cattolici ed aumenta quelle dei nemici.

Molti certaraente \i accuseranno, e diranno che la vostra in-

trapresa e inopportune; ma. perche la verita puo dispiacere a molti

ed irritare quelli che si ostinano nel loro errore, essa non deve es-

sere giudicata imprudente ne inopportuna ;
che anzi bisogna credere

ch'essa e tanto piii prudente e opportuna in quanlo il male, che essa

combatle, e piii (/rave e piii difl'uso. Altrimenti bisognerebbe preten-

<lere che nicnte e piu imprudente e piu inopportune della promul-

gazione del Vangelo, la quale ebbe luogo allorqutmdo la religione, le

leggi, i costumi di tutte le nazioni le facevano un' opposizione diretta.

Una lotta di questo genere non potra che attirarvi i biasimi,

il disprezzo, i rancori allrui; ma Colui che rec6 la verita sulla terra

ha predetto ai suoi discepoli che essi sarebbero odiati per il suo

nome. Per6, siccome egli promise loro nello stesso tempo la piu

grande ricompensa alle loro fatiche, alle loro prove ;
cosi animati

la questa ricompensa, continuate a difendere ed a propagare, per
la gloria di Dio e la salvezza delle anime, la dottrina emanata da

questa Santa Sede, osservando sempre le leggi della prudenza e della

^aritn. Frattanto ricevete 1'Apostolica benedizione, che Noi accordiamo

afrettuosissimamente, o caro figlio, a voi ed ai vostri collaboratori,

ome arra del favore divino e segno della Nostra paterna benevolenza.

Dato a Roma presso San Pietro, I'll decembre 1816, trentesi-

moprimo del Nostro pontificato. PIO PAPA IX.

6. San Francesco d'Assisi fu il fondatore dei Presepii: ed e perci6

ben naturale che i piu belli e devoti si ammir'ino sempre nelle chiese

<lei PP. di san Francesco. Per tacere di quello di Aracoeli, di cui e celebre

la pompa, la divozione e la frequenza. diremo due parole di quello che

il Brno P. Bonelli, Proc. Gen. dei BK. PP. Conventuali. da piu anni di-

res.se egli medesimo con somma maestria d'arte, ed espose nella parte

del Convento dei dodici Apostoli che ancora rimane ad uso di quei

Padri. Numeroso piu dell'usato fu quest' anno il concorso dei Romani

a quel Presepio, il quale si puo diro una vera opera d'arte, sempre

migliorata ogn'anno ed arricchita di nuove invenzioni e prospettive.

Del resto godiarao di poter diro che in Roma anche questa pia us^nza

dei Presepii lungi dallo scadere va aumentundo in tutte le. case anche

private, in ragione appunto degli sforzi che fa l'incredulit ;\ regnante

per tibolire ogni segno di culto esterno ed ogni atto di pieta cristiana.
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III.

COSE 1TALJANR

1. Morte ed elogio funebre del Duca di Gnlliera 2. Valore del giuramento legate
dei Depulati, dimostrato dal Cavallotli 3. Lavori della Camera eletliva dal 20

novembre al 23 dicembre; appro vazione dei bilanci di prima previsionc
pel 1817 4. Slalo miserando della sicurezza pubblica nella Sicilia; inter -

rogazioni al Ministero; prowedimenti civili e militari 5. Disinganni circa

1'armamento dell' esercilo
;
conflillo fra il Mezzacapo ed il Ricolli G. Hi-

chiami per gli eftelli della tassa snl madnalo; dichiarazioni del Doprelis
1. Lega per 1'abolizione di codesla tassa 8. Uso dei milioni rifiulati dal

Papa; largizioni pallovile a fa vore della Lista civile di S. M. il Re Viltorio

Emmanuele II 9. II garibaldino generale Medici e crealo marchese del

Vascello; regal i regii ai Minislri ed al Crispi 10. Sentenza della Corle di

cassazione di Firenze, a favoro, di chi ha violalo le circolari del Nicotera e
dei Prefetli, vietanli le procession! religiose.

1. La Camera dei Deputati, nella torn;ita del 21 novembre, ud*

farsi dal Crispi, suo presidente, Torazione funebre del marchese Ra-

faele Deferrari, senatore del Regno, duca di Galliera e principe di

Lucedio. morto in Geneva il 2i novembre in eta di 73 anni e'4 mesL

nammentati gli atti di munificenza del Duca verso Geneva sua patria

ed a favore degl'mdi^enli e degli operai, il Crispi disse: Se tutti

i ricchi 1'imitassero, la quislione sociale sarebbe a priori risoluta.

Sta solamente a loro il provvedere perche cotesta quistione non

sorga nel nostro paese; e largizioni fatte a tempo allontancrebbcro

dal paese calumita, alle quali, quando si ritarda, e dillicile il prov-

vedere (Atti Parlamentari, p. 42). E chiaro che il Crispi s' immagina
di proferire con queste parole una profonda sentenza di vera eco-

nomia politica, mentre non disse che una insulsaggine di sapore

socialistico. Imperocche riusci a bandire che, per togliere ai poveri

la voglia di spogliare i ricchi, non c'e mezzo migliore di quello che

i ricchi da se stessi si spoglino per vestire i poveri. Allo stesso

modo si dovrebbe dire che, per antivenire utilmente il moltiplicarsi

dei ladri, non c' e da far altro che abolire a tempo utile la propriety

ed annullare i diritti della gente onestn.

II Duca di Galliera, che al ricco censo avito avea colla sua in-

dustria aggiunto ricchezze ingenti, che si valutano a 200 milioni, sa

n'era giovato in opere insigui di benedccnza agli operai ed ai poveri

di Geneva sua citta natale; e nel passato anno, per cessare le diili-

colta che si opponevano airampliazione del porto di quelPemporio,.

avea donato 20 milioni. Fu colto a mezzo lo scorso^novembre da una

acuta malattia di petto, contro cui tornarono vane le cure dei medid.

Sentendo prossima la sua fine, voile ricevere, in forma da edificare

anche il pubblico, i Sacramenti, ripetendo piu volte nel corso della

malattia e fin nelle ultime ore di sua vita, che intendeva morire nellu
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roligione cattolica. apostolica, romana e papule. II qua! ultimo opi-

ti'to e molto esprcssivo in questi tompi. in cui tanti o tanti vogliono
cssere creduti cattolici e rispettati come tali, pur disscntendo dal

Papa, francanjosi dalla soggezione ai suoi ammaestramenti, ed ostt-u-

_i ,uJolo anzi colla parola, collo soritto e coi futti. Hare volte il lutti>

di una intera citt'i, anzi d'una intera nazione, fu c'si sincere come

quello on le Gonova e tutta Italia rimpiansero il nobile e munifieen-

tissimo Patrizio gcnovcse; pel quale si celebrarono sontuosi funrrnli,

con intervento delle rappresentanze del Re. del Senate e delJa Ca-

mera dei Deputati.

2. II Duca di Galliera era senatore del Regno fino dal 18 diccm-

bre 1849, ma non entr6 eflettivamente in qucll'Assemblea che alii

19 gennaio 1859, prestando il giuramento; che allora non era una

sfmplice cerimonia senza vincolo di coscienza, ma un reale impeirno
d'onore innanzi agli uomini ed alle leggi. sotto la sanzione doll'au-

torita divina, che invocavasi testimonio e vindice di quell" atto. Kd

egli tenne il suo impegno, non solo verso le leggi di fedelta al Re

ed allo Statuto, ma eziandio verso il 1 articolo fondamentalc dcllo

Statute stesso, che stabili unica ed inviolabile religione dello Stato

la religione caltolica, apostolica. romana.

Ma i ministri risponsabili di S. M. il Re Vittorio Emmanuele IT.

e le pluralita del Senato e della Camera dei Deputati, per quanto
avessero elastica la coscienza, pur sentivansi a disagio nel giurare

sotto quella invocazione a Dio colla mano sui santi Evangeli. Percio

sconsacrarono quest' atto solenne, riducendolo a mera foruialita le-

(jale cho nou imnone vincolo alcuno alia coscienza. Tuttavia ci6 non

basta a quel partito che si ripromette di succedere tra non molto

ai proyressisti. come q lesti sottentrarono ai moderati. nel reggi-

mento della cosa pubblica. I repubblicani schietti, annoiati della livrea

monarchica inessa in onore dal Nicotera e dalla sua consorteria, non

si tengono paghi della legale franchigia d
:

ogni vincolo di coscienza

pel giuramento, ma gi;\ ost'?nt;ino di non attribuire valore di sorta,

neppure d'onore, all'obbligo che assumono di osservanza verso il Re,

lo Statuto e le leggi; e, non solo a voce. ma solennemente per iscritto

si riserbano pieno diritto di fare come loro paia e piaccia, in nome

del popolo sovrano. Al qual proposito vuolsi qui alrneno prendere
nota della lettera che I'onorevolv Felice Cavallutti scriss:^ al Crispi,

presidente della Camera dei Deputati, il giorno 2 dicemlve. pubbli-

candola a stampa nella GazzcUa della Capitale del lunedi 4 dollo

stesso mese, prima di presnntarsi alia Camera e pronunziare il giuro

necessario ond'essere ammesso al suo seggio di legislntore. In co-

desta lettera egli ricordo le dichiarazioni gia fatte nel 1813 e nel 1814,

riimovando la franca professiune di riguardare il giuramento come
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atto per se nullo, superfluo, ed illecitrt di pien diritto. se gli si at-

tribuisce qualche Tincolo obbligatorio. Questa lettora, riprodotta m-lla

Voce della Verita n* 280, non impedi che il Cavallotti fosse, dopo il

suo yiuro, ammesso a sedere tra gli Onorevoli; e restera come pegno
della Tidelta dei repubblicani alle loro promesse verso la Monar>

e lo Statato.

3. Non ispenderemo carta e inchiostro per fare il sunto dei lavori

della Camera dei Deputati dal 20 novembre al 23 dicembn-. (\u n-

d'essa prorog6 le sue sedute pubbliche fino al 15 del vegnente gen-

naio 1811. Basteranno alcuni cenni a proposito di alcuni punti piu

rile\i.nti.

II Senate e la Camera dei Deputati. secondo il consueto, appro-

Tarono senzi veruna discussione lo schema d'indirizzo in rispo^ta

al discorso della Corona, che fu letto al Re dai capi delle rispettive

Deputazioni. Quello della Camera dei Deputati fu lambiccato dal Cor-

renti, che per tali ufficii e attissimo, e meglio di qualsiasi poeta

cesareo, nel fare le gentili parafrasi che non dicon nulla fuorche

vuoti complimpnti.
Le elezioni dei Deputati fufono quasi tutte convalidate; ed ora

torna a farsi sentire il vociare dei candidati che si contendono 1'onore

di rappresentare i collegii rimasti vacanti per le nomine doppie e

triple di alcuni onorevoli i quuli ottarono per questo o quello de-

tertniiiato. Ruggero Bonghi lavorando di mani e di piedi, aiutato dalla

su . consorteriu, onde potcrsi tr< tfjrare nella Camera, entrandovi per
la finestra del Collegio di Conegliano, vi e riuscito a marcio dispetto

del Bersayliere di Nicotera.

Le 25 sedute pubbliche della Camera elettiva furono spese in

ricevere 40 seherai di leggi proposte dal Ministero riparalort: in

udire la relazione iutorno ad alquanti d -;i quali ne furono approvati

gi'i 14. Si insaccarono e si gettarouo nel dimenticatoio 56 tra le

centinaia di petizioni; e si fecero interroyazioni e ciarle.

Le leggi approvate spettano ai bilanci di prima previsionc pel 1811

Fu un'opera gi^antesca eppure spediti senza incomodo veruno. perche
s .nza discussione. II Jlinistero riparatore fece capire a qiiflle che

il Broflerio, nel Parlamento di Torino, chiamava pecore della may-

yioranza, che era d'uopofare le cose a modo, e soprattutto diver-

samente da ci6 che costumavjisi gii anni andati sotto la direzione

della consorteria moderata; dunque si dovessero lasciar da parte le

esercitazioni rettoriche e le divagazioni di nuovi sistemi flnar z>? rii.

e rimandcire i dibattimenti all'epoca in cui si dovrebbe sancire il

bil-mcio definitive; e cosi, prima delle vacanze di Capo d'anno votare

i bilanci di prinui previ&ione, onde non si avesse a dire che le >

andav. no al modo stessu che coi moderati, e che si campava con
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non pcr-
li far altro cl lir.-:ed i bilanei di prima pro\i-'

furono votati prjma <l iinito il buon csempio
6 tutto fn linito pel Capo d'ann >.

4. E questo fa 1'atto pifi iniportante delle due Carnrre; restando

in Bospeso 1 dal (iuardi.sigilii Pasquale Stanislao

Mancini eoutro gli abnsi dei ministri del culti; per la quale gia il

ntoni. It&ero-pensoJora, geaero del Maneini e piii ciarhne di

lui, gia stese e presento la rolazione.

Kbbero luogo altrebi interpdlanze el interrogazioni benign*, con

tutto il colorito d'una commedia per armonia prestabilita. K tra

te sono da mcntovare aluieno le principali. La prima fj sopra
le misoraude con.lizinni d.'lla Si^ilia. Dopo chc la Commiss :

ono in-

quisitorialo. di cui abbiarao parL,to a suo tempo, ebbo spcso i 100 000

franrlii a ciu assognati, e divorati pranzi prelibati e sontuosi, e stesa

la sua rolazione, le case lags<iu coiitinuarono a procedere come ai

tempi del Lanza e del Jlinghi-tti. Hicatti e sequestri ed ss?;ssinii. di

pieno giorno, anche nel mezzo delle popolose eitta, ed a man salva

nelle campagne, non senza uccisione di carabinieri reali e soldati

cli
>

si st in.- .uo a d ir la caccia ai brijanti, cui e assicunta rim;'U-

nita d.lla M.Ljlii poderosa e numer^sissima. I guai toccati ad un

Rose, inglese, che ebbe a passare molte settimane in un covo di

briganti e fu liberato solo per la taglia di L. 100.000, diedero il

traoollo t.U'upinioue pubblica; ed il deputato Ueltnonte t;lli 29 no-

vembre no chicsc ragione al Nicotera. Quosti rieonobbe che il i

durava. e grave, bcnche non piii grave di prima ;
fece capiro ch,? a

rime:iiarvi o^corrcva pin energia e piu inlziillva d'i governanti e

dei raagistrati a proprio risehio e pericolo; disse per ora ncn essere

ii provvedimenti eccezionali: si riserv6 di applicare a rigore

le le-j.^i Cr/.>pinc, purche poi non gli si recasse a delitto il far rar-

cei\.re qiialohe brijanlc in yuanti yiatti, e promise di far il possiinle

niigliorare la sicurezza pubblica in quella infelicissima provin ia,

ora pa_;a caro assai lo scotto della spedizione di Marsala e dt lla

annessione.

Inf itti il Nicotera dovette risolversi a levare la Prrfettura di Pa-

lermo allo Prefetto '/'Am, che egli stesso avra posto a severe soj ra

la COML idibblica di quella citta e proviucia; t.nto era evidente

la iucapacita di costui ad impiego si rilevante. Gli si diede p. r

successore un Malusardi, che nell' u'.licio di Prt-fetto a Catanzaro

dato saggio di moltu awedutezza ed energia nello sterminio

di qualche banda di briyanti. Pu6 darsi per6 che al JIalusardi non

torni si facile la bisogaa in Sicilia, dove, per aiutarlo aH'opora, fu-

rono speliti grossi rinforzi di truppe, inassime di carabinieii reali
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a piedi ed a cavallo, e di bersaglieri, il ^ui comando supremo fu

affidato al generale Maurizio De Sonnaz, essendo andate fallite le

pratiche col generale Pallavicino
;
il quale voleva anche aver piu li-

bere le mani a colpire i malandrini, senza tanti ceppi di legalitn.

Resta a vedere se il De Sonnaz verra a capo di far cessare le vere

yrida di dolore degli onesti Sicilian!, di cui Feco pervenne anche

all' Osservalore Romano n 285 del 14 dicembre, che le registro quali

uscirono da giornali liberalissimi del napoletano. L'esperimento dee

<lur;ire, dicesi dagli ufticiosi, tre mesi e non piu; dopo i quali, se non

si sara ottenuto il bramato successo, si ricorrera a quei provvedi-

menti eccezionali che si voleano dai moderati e che si applicano dal

Mancini ai preti cattolici, ma che a suo tempo riflutati, valsero di

pretesto ai proyressisti per isbalzar quelli dal Governo e sedersi al

banchetto della risponsabilita ministeriale.

5. Meno liscia pass6 la faccenda, quando si venne al bilancio

fjresuntivo del Ministero della guerra. II generale Mezzacapo chiese

nuovi fondi supplementari di parecchi milioni, per compiere 1'ar-

mamento delle truppe coi fucili WeMer/i e con le congrue munizioni.

Si rjlevo che gia i fondi sufficient a tal uopo erano stati assegnati

durante 1'ammmistrazione del generale Ricotti;il quale si era ob-

bligato a fare che per la fine del 1816 fosse ro pronti 350
;

000 fucili

di quel nuovo modello, colle rispettive munizioni. II Mrzzacapo di-

mostro che molto mancava e di quelli e di queste. II Ricotti rispose

tl'avere speso parte di quei danari per sciabole e pistole ed altri

arredi indispensabili ;
e d

?

aver ci6 fatto da uomo onesto. Niuno re-

cava in dubbio la sua onesta
;
ma intanto mancano i fucili e le mu-

nizioni. Sulla carta doveano, alia fine del 1816. essere pronti ad

cntrare in campagna, coi nuovi fucili e competente corredo di car-

tucce, non meno di 350.000 uomini; ma pur troppo se la necessita

avesse tratto 1' Italia alia guerra, non avrebbero potuto marciare,

colle nuove armi, che soli 195.000, ed anche questi con la meta

soltanto dclle cartucce necessarie. Di che fu scritto alia Rayione di

Milano, alii 18 dicembre, quanto segue.

Secondo i calcoli di persona molto competente, per armare

1'esercito nel 1816 occorrevano fucili Wetferli 600
;
000. Al 1 gen-

naio 1811 se ne avranno soli 240.000. Sorpresa!

Per un regolare fornimento di magazzini occorrerebbero car-

tucce 180000,000. Se ne avranno 45
;000,000. Sorpresa!!

Passiamo ai cavalli. Secondo 1'organico 30 settembre 1813 ne

occorrerebbero 23,056 (pochi in confronto al bisogno); se ne avranno

al 1 gennaio 1811 n 19.525, e ne mancheranno quindi 3531. Sor-

presa!!! Ma badiamo alia qualita, non solo alia quantity. Di questi
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illi. n 4000 circa hanno superato i !i anni d'rta, e sono percio

tu'l'al piu buoni a trascinarc qualche carn.-tto. Sorprcsa!!!!

Ma tiriamo avanti. La Camera con duo progftti di logge sanci

per arnMim-nto una somma di L. 36.000.000. E calcolando il facile

con bretella e 300 cartucce a L. 100, si sarebbero avuti fucili 360.000,

cartucce 108000,000 coi fondi votati. In progresso di tempo peru

le cifre furono modificate; il fucile tipo con sole 200 cartucce fu

elevi.to a L. 110 e I'approvigionamento cosi modificato, doveva dare

fucili 327,000, cartucce 65,000 000. II 31 dicembre 1815 i calcoli su-

birono una nuova riduzione; i fucili diventarono 210.000 e le car-

tucce 54.000
?
000. Ma finalmente si fece capo ad un inventario, e il

generale Mezzacapo che cosa trovo?... Trovo nei magazzini fu-

cili 200
;000, cartucce 11000,000.

Qualche inesattezza e corsa certamcnte in questi particolari. poiche

non concordano al tutto coi riferiti dal Mezzacapo e molto meno con

quelli allegati dal Ricotti; ma e certo che se il deficit delle armi

e delle munizioni e minore di quanto fu detto, e tuttavia assai ri-

levante;e non puo giustiflcarsi che con una scusa incostitiLzionale,

cioe che il Ricotti abbia fatto quello slorno di fondi sotto la propria

risponsabilita perche lo credette urgente e necessario, ripromettec-

dosi di averne 1'approvazione dalla Camera. Al che rispondono gli

avversarii che, prima di fare lo slorno, poteva e dovca farvisi auto-

rizzare dalla Camera. II battibecco tra il Mezzacapo ed il Ricotti fu

<irdente assai; ma quello allegava il risultato degl' inventarii, lasciava

da parte la legalita dello slorno, e metteva in sodo che intanto man-

cavano fucili e cartucce, e doveasi supplirc con nuovi fondi, se 1'eser-

cito dovea poter essere anna to. La quistione fu lasciata in sospeso

fino alia discussione del bilancio definitive; ma il Ricotti ne usci

malconcio, e mentre dal 1810 a tutto il 18/5 egli era non solo 1'eroe

ma Yidolo dei liberali, ora e bersaglio alle piu amare loro censure.

Riceve cosi la paga dello zclo con cui si piglio le cure di compiere,

coi cannoni del Cadorna, la conquista di Roma per la breccia di

Porta Pia.

6. Piu grave impaccio venne al Ministero dalle interrogazioni

intorno alia tassa esorbitante, riscossa nel modo piu vessatorio e cru-

dok1

, sopra il matinato. Vero e che il Depretis, nel suo famoso discorso

o programma di Stradella, pubblicato dal Diritlo nel suo numero 281

del i3 ottobre 1816, codesto Presidente del Consiglio dei Ministri

avea gii chiaramente bandito: che non si dovea ne si potea pensare

ad abolire per ora cotal balzello, ma soltaiito si provvederebbe a

regolarne meglio il pagamento. Tuttavia nello stesso programma il

Depretis 1'avea chiamato la piu dolorosa e, lasciatemi dire, la piu

Serit X, vol. I, fate. 638 16 13 gennaio 1877
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fcineraria delle imposte , esprimendo la speranza che, sostituendo

un pesatore al cnntatore :t potranno csser tolti di mczao molti dci

gravi inconvenicnti di qucsta tassa. e ccsseranno molti guai per Ic

popolazioni e piu assai pel Governo.

Era dunque naturale che si volesse sapere che cosa avesse fatto

il Governo all'uopo di ccssare tali guai, che invece vengono cre-

scendo, a segno da doversi chiudere a diecine i mulini in molte

province; di che nasce gravissimo danno alle popolazioni, costrttte

a lungo viaggio ed a spese gravi per portare i cereali a lont;.ni mu-

lini, mentre il flsco inesorabile continua a riscuotere le tasse .esor-

bitanti.

Oltre di che tut'ti ben poteano ricordarsi che lo stesso F.\ Ago-
stino Depretis, quando era capo deiropposizi'one, parlando ai suoi

elettori il di 11 ottobre 1815 nel banchetto di Stradella avea detto:

Per me e stato impossible votare una legge come quella del ma-

cino, che e la negazione dello Statuto. Come mai, dunque, ora che

egli sta a capo del Governo, e Ministro delle finanze ,
e dovrebbe e

potrebbe rimediare a t'de scon-cio, lascia sussistere e mantiene in

vigore codesta negazione dello Slatuto?

Avremmo di che empire parecchi fogli di questa Cronaca, se

volessimo trascrivere qui almeno le piu g-ravi sentenze e forti que-

rimonie che risonarono nelle ultime tornate della Camera, massime

in quelle del 20 e 21 dicembre, intorno allo stato miserando di vera

disperazione a cui sono ridotti i contribuenti in Italia, si per questa

del macinato, e si per altre inique e crudeli estorsioni. II depu-
tato Mussi denunzio al Governo che la disperazione traeva molti,

pure onesti e tranquilli, a voler sostituire al potere esecutivo 1'agi-

tazione legale. L'onorevole Incagnoli manifesto gran timore che,

senza vautaggio reale per nessuno il novello strumento, cioe il pe-

salore, ci sciupasse altri quindici o venti milioni, quanti io credo ci

facesse sciupare il contatore. II deputato Compans pose in soda

(Attivff.3 $. 584) che ai meschinelli della valle d'Olimont, dove le

angherie fiscali rendettero necessaria la chiusura dei mulini, tocca

di spendere, oltre le L. 2 di tassa per ogni quintale, altre 10 ed

anche 12 lire di spese pel solo trasporto d'un quintale di cereali

a' lontani raulini, e fini col dichiarare che la piu urgente quistione

in Italia e u la quistione del pane e della fame.
Hanno adempito un sacro dovere quei deputati che ricordarono

al Depretis ed ai suoi consorti le spassionate tenerezze che essi afi'et-

tavano per quel popolo che ora si muore di fame, martoriato com" e

dagli esattori delle tasse. Ma il Depretis, ed i suoi consorti non vo-
'

gliono che si abbia a dire, che essi hanno guastata 1' opera del Min-

ghctti pel pareggio tra le entrate e le spese. Ond' e che a codesti
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ri'n;'i;mli snllc misi-rio del popnlo si ri-p.isc coH'evidrir/a dolla mi-

i dollo Stato r dolla ni'rosit-'i del pare;) jio nol liilando: il chi'

rirlii'
i

'l>' eh.' si mantenga la tassa del iiiar.imito/tinri f irciasi in guisa

ohc frutti un died railioni di piii da gettarsi al Cerbcro delle Finaiw !

1. Con do il Governo si prcpara altri guai. Poiche i radii-uli. ra-

pit in iti d i uomini come il Bertani, il Cairoli, ed altri cosiflfatti agi-

tato -i. L,
r
i'i vengono organizzando Laleya per I'abolizionc delta tassa

sul macinatu; sotto la qual bandiera sta forse appiattata qualche
altra cosa che mettera in grave impaccio i democratid in livrea mo-

fearchios.

8. Imperocche costoro sono altresi costretti ora, per buone ra-

gioni, di mettere a carico delle Finanze altre spese non lievi, contro

le quali. p-r dogni riguardi. non si puo neppure nella Camera dei

Dcputati levar troppo la voce; ma che non per questo riusciranno

meno onerose ai gia troppo gravati contribuenti. Noi, appunto per

gli accennati riguardi, toccheremo appena di questo delicato argo-

mento.

Nella tornata del 20 dicembre il Minghetti disapprovd' che la

prima annualita di L. 3.225.000 assegnata al Papa, che non 1'accetto,

pel 1811, e che perci6 rimase perenta dalla prescrizione quinquen-
nale. si volesse dal Depretis versare, per 10 dodicesimi, nel fondo

delle competenze. II Depretis rispose che non poteva convertirsi alle

teoridic del Minghetti, e seccamente conchiuse: fi un argomento
delicato sul quale io pregherei 1'onorevole Minghetti di non insi-

sterc v (Alii parlam., pag. 524). II Minghetti tacque. Laonde resta

inteso che la dotazione assegnata al Papa rimane a discrezione di

chi, dopo avere spogliato colla iolenza il Papa, cerc6 di cornprare

con essa una conciliazionc che gli fornisse pretesto di bandire: aver

il Papa riconosciuto ^ legalizzato gli alii fatli delle annessioni coin-

piute, a danno della Chiesa rouiHna, dal 1859 al 1870. Pwunia tua

tecumsit in perditionem, disse san Pietro a Simon Maijo. Pio IX dice:

voglio ci6 che e della Santa Sede e della Chiesa, non gia spartire

con voi i frutti della iniqua rapina.

Ma due giorni dopo che cosi era posto in sodo come il Papa non

fosse di aggravio veruno all'erario del Governo della breccia di Porta

Pia, f -ce capolino un afTare di cui gia aveano dato notizia i giornali

ufficiosi. La Lista Civile si trova oberata di spese, a cui nou bastano

i suoi dodici milioni di lire annue. e per giunta non ha come pa-

garc ticnlidue inilioni di debili. Onde pure che il Ministero abbia

dovuto occuparsi di levar d impaccio la Lista Civile,, ripromettendosi
russitnso della Camera per la gratitudine dovuta a questo miracolo

di Ke
)), che ha fatto 1* Italia una e indipendente e datule l{oma per

sua capitule. Fu dunque convenuto, dicesi, che la Lista Civile, sara,
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accresciuta d'un milione annuo di lire, chc ricevera dalle Finalize,'

ma, per equo compenso, la lAsta Civile cedera alle Finanze: 1 I suni

ventidue milioni di debiti; 2 Alcuni palazzi e certe villeggiature

reali, provegnenti dalle annessioni, ed il cui mantenimento e costoso;

3 Le pension! derivate a favore degl'impiegati in codeste residence

reali, pel fatto dellc anncssioni.

II confronto tra il nobile rifiuto e il disinteresse assoluto del

Papa, ed i sacrifizii a favore della Lista Civile e di tal natura, che

anche i piu volgari intelletti ne traggono conseguenze, che noi ci

asteniamo dall'indicare. II Bertani in codesta tornata del 22 dicembre

si riserv6 il diritto di presentare uno schema di legge con cui solt >-

porre la Lista Civile al sindacato del Parlamento, poiche si tratta di

denaro che si contribuisce dal popolo sovrano. E il Depretis si ri-

servo il diritto della piena liberta della propria opinione. quando

presenter^ la legge a favore della Lista Civile.

9. Tra gli oneri dell' angustiatissima Lista Civile vuolsi tenere

conto dei necessarii per la decorosa rappresentanz i del Sovrano e per

le spese di Corte. Anche a Sua Maesta il Re si addice di rimunerare

i devoti suoi servitori ed il ricambiare le cortesie d'alti persona ggi

nazionali e stranieri. Per alcuni bastano i diplomi di nobilta. Cosi il

cavalierc Federico Menabrea divenne, per gradi, prima conte. poi

marchese di 'Valdora. II nobile Visconti-Venosta anch'egli, dovendo

impalmare la marchesina Alfieri di Sostegno, fu creato marchese. E

pel Capo d'anno del 1811 un altro diploma di marchesato, con UQ

gentilissimo autografo di Sua Maesta il Re Vittorio Emmanuele II, fu

regalato al tenento generate Medici, primo aiutantc di campo di

Sua Maesta, che fu creato marchese rfel Vascello. Qucsto titolo vale di

rimunerazione dell'alto fatlo compiuto dal Medici, quando era pretto

Garibaldino, nel 1849, difendendo coi suoi compagni d'arme, a ser-

vigio della repubblica Mazziniana, contro i diritti sovrani del Papa

rivendicati dall'esercito francese, la villa Giraud a Roma, detta il

V'asceifo, a un tiro di fucile dalla Porta san Pancrazio.

Manco male che cosifTatti regali non costano spese alia Lista

Civile, come non costo nulla, ne la lettera autografa di Sua Maesta

al generale Mezzicapo, Ministro della Guerra, che parve un attestato

di approvazione per la guerra che questi fa air amministrazione del

Ricotti suo predecessore, il quale se ne senti trafitto assai. E non

costarono nulla i copiosi regali di delicate selvaggine, e di caprioli

e daini e fagiani, onde Sua Maesta si degno allietare le mcnse di

tutti i Ministri, c che furono il frutto delle sue cacce nelle tenute

reali provegnenti dalle annessioni.

Pero non tutti gli attestati dclla gratitudine di S. M. pei ricevuti

servigi costano nulla. Alcuni sono costosissimi, eppure necessarii od
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almeno ulili a farsi; e si fanno. Ed uno di questi tocc6 per vcntura

a qunl povcrctto del Crispi. presidents <l<
l
ll;i Camera d<

l

i Dnputati, a

nri Sna Maesta. mandd hi strenna sotto la forma d'un orologio pre-

issimo da cammino, a remontoir, con due candelabri stupendi, ed

i tappet! sollici e delicati da ornare il suo salon. Di che e da lodare

il buon gusto e la munificenza di Sua Maesta
;
ma i consorti si scan-

dalezzarono del Crispi che accetto simili doni; mentre, a parer loro,

possono imporre obbligazioni d' una morale dipendenza. che dis-

diop al capo della rappresentanza deH'aflamato poj^olo sovrano.

10. Lietissima fu invece la strenna ricevuta dai buoni cattolici,

colla sentenza recata dalla Corte di cassazione di Firenze, in una

causa spettante alle processioni religiose, vietate illegalmente ed in

onta della Costituzione, dal Nicotera e dai suoi Prefetti. Basti ora

accennare che fu assolto pienamente il sacerdotc Bernacchioni. che r

per una tal processione, era stato condannato dal pretore. e furono

reietti tutti gli argomenti dell'accusa, tratti dall'autorita e dalle cir-

colari del Nicotera e del Prefetto, onde provarne il reato di contrav-

venzione alia legge. Codesto giudicato, il cui testo e riferito nell't/nifa

Cattolica numero 299 del 21 dicembre, confortuto da un altro della

stesso tenore per tre sucerdoti del Veneto egualmente condannati

per tal titolo. montrc onora altamente la giustizia e nobile indipen-

dcnza della Suprema Magistratura di Firenze, costituisce un precedente
che bastera a frenare gli arbitrii violent! della Ditto, Nicotera e

compagnia.

IV.

COSE STM31ERE
PRUSSIA (Xoslra corrispondenza) 1. Scrvilita della G*;rrnnnia verso la Rus-

sia 2. Le leggi gindic-iarie, i parlili e la liherla. Le elezioni 3. La pcrse-
cuzione 4. L' istruzione religiosa, YOberlribunal e il Governo 5. Pcrse-

cuzione dci protoslanti ortodossi 6. Morle d'urw poetcssa caltolina.

1. La politica estera si compendia tutta intera nella Qurstione
orientale. quantunque. a sentir gli u'Ticiosi, essa ci riguardi ben poco.
L' uomo che per ora dispone dei destini della Germnnia, il principe
cancelliere Bismark. come accennai nella precedente corrispondenza.
!''<!' finalmente udir la sua voce. Tuttavia le sue parole non furon

tali da rallegrare coloro i quali eransi imaginati che i success! della

<HM -

rnania le avessoro assicurata una posizione indipendente e degna
d'una grande nazione. II Bismark dichiar6. il 5 dicombrc, in pieno

ll'-i-'hstag che base itnmutabile della sua politica era 1'alleanza colla

K'ussia. alia quale la Germania era fermamente decisa a fare da re-

tniguardia, ove quella si trovasse impegnata in una guerra. A sentire

il Bismark, la Russia e la piii salda guarentigia dell'esistenza della
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Germania. Vero 6 che il Cancelliere fece in ci6 stesso alcune restri-

zioni cd afferind nel mctlesimo tempo la buona intelligenza con 1'Au-

strj;i, e, segnatamente in una conversazione parlamentare, proferi

parole assai benevole verso quell' Impero. Ma qual valore possono

avere, nella bocca di un Bismark, quelle restrizidni? E 1'Austria in

qu,.l modo pu6 sperare di esser trattata con benevolenza dal principe

cancdliere, ss3 non a patto di mantenersi arnica della Russia, e non
attraversarne in guisa alcuna i disegni?

Prcziose, ma ;.flliggenti ad un tempo, sono per noi e per FEuropa
siiPdtte confession!, perche ci danno la certezza che la Russia e so-

stenuta eilicacemente dalla Germania nella sua politica aggressive
contro la Turchia e contro 1'Austria. Ridotte le cose a questo punto,
la guerra e inevitabile. La Russia facilita la Conferenza per meglio

coprirsi della sua maschera pacifica e far arrivare la guerra per modo
che 1'opinione pubblica non abbiaa spaventarsene. A buon con to, la

sua diplomazia e riuscita a far accettare dalla Conferenza certe con-

dizioni. alle quali e impossible che la Turchia si assoggetti senza

uccidersi da se stessa. La Conferenza e stata per la Russia un mezzo

d' isolar la Turchia e farle perdere il suo ultimo alleato, Hnghilterra,

uriica potenza che incutesse timore allo Czar. La Conferenza ha se-

condato si mirabilmente i disegni della Russia, che, non content^ di

deliberare 1'occupazione delle province insorte della Turchia, ha cer-

cato d'indurre 1'Italia. il Belgio, la Svizzera e non so qual altro paese

a somministrare le truppe necessarie a tal uopo, essendo anticipa-

tamente sicura d'incontrare ovunque un rifiuto. Ma, decisa una volta

Toccupazione, e'bisognera bene che la Conferenza si rasscgni a in-

caricarne la Russia, le cui truppe sono gia bell'e concentrate sul

confine. II giuoco della Russia, non pu6 negarsi, e sfctto sin qui coro-

nato da pieno successo, e 1'Europa lutta ha dovuto cedere. Se le cose

dovessero procedere secondo queste apparenze, nulla omai potrebbe

iinpedire lo Czar dallo stabilire la sua residenza in Costantinopoli, e

fare della penisola dei Balkan!, prima della fine del 1817, una provincia

russa.

Quollo che in tutto ci6 vi ha di piu doloroso si e che siffatta pre-

ponderanza di una potenza scismatica, poco o punto accessibile agli

scrupuli e inclinata ben piu a propagare la corruzione che Tinci-

\ilirneiito, non e dovuta che alia dissensione degli Stati cattolici, alle

guerre stupide e criminose combattute nei secoli passati tra TAustria

e la Francia. guerre riuscite soltanto a vantaggio della Russia e della

Prussia.

2. 11 22 dicembre F irnpemtore Guglielmo pronunzi6 il discorso

di chiusura. In questo discorso il monarca si congratula col Reichstag

del successo ottenuto da' suoi lavori, e soprattutto dalla docilita con
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lia .-ipprovato ! leg.?! giudiciario nHla forma voluta dal '

rale. \ale, a dire dal liisiiiarU. (fiesta docilita non ha, infatti,

(X>nllni,imperocchefnazionali-liberal! han rinnegato tutti i loro prin-

ripii per compiacere a' loro padroni. L'unilicazione legislativa della

mania non
'

profittevole chc alia Prussia, la quale ne ha preso
la direzione ed era pronta a ogni sacrifizio per consoguirla. Kra

dunque quello per il Reichstag il raomento piu opportune di far va-

lere i suoi diritti, a line d'allermare il proprio potere o acquistaro
una seria iniluenza sugli aflari pubblici. Ma, in quella vece, i capi
del partito, signori Lasker (israelita), Jliquel (ageute di borsa) e

llemringsen (annoverese, che ha lavorato contro il suo Sovrano le-

gittimo). stipularono un compromesso, in forza del quale il partito
'ede su tutti i punti dal Cancelliero dichiarati inaramissibili. Per tal

mndo i nazionaJi -liberal! han sacrificato rprincipii pe'quali han com-

battuto da venti anni e piu; han consacrato il diritto del Governo a

costringere con ogni mezzo (carcere, confisca ecc.) i direttori dei

giornali a denunziare i loro collaboratori, non meno che quello d'iu-

criminare e far condannare un giornale ed un Jibro, dovunque se ne

trovi un esemplare. La giurisprudenza amministrativa e mantenuta;
i tribunal! di tal natura potranno sempre sottrarre i pubblici ulliciali

ed il fisco all'azione della giustizia ordinaria. I procuratori e gli av-

vocati diventano ulliciali dipendenti dal Governo, e non offrono piu

veruna guarentigia per il pubblico. Sono altresi mantenuti i giudici

supplementary ciascun presidente puo chiamarne quanti gli pare e

piace per render completo il suo tribunalc e fargli perdcre la sua

indipendenza: imperocche questi giudici supplemcntari profittano or-

dinariamente di cosi fatte occasion! per mostrare la loro dcfcrrnza

al potere, alflne di conseguire il posto di giudici ordinarii. II mono-

polio dei regii procuratori non va soggetto che ad una sola ecc'-zione,

e questa consiste nel potere colui, al quale il pubblico ministero ha

rifiutato la sua assistenza, moverne querela al tribunale. L'inviolabilifci

delle lettere e divenuta una disposizione aflatto derisoria. pcrocche
un regio procuratore puo fare intercettare tutte le lettere indirixx ite

a persone, contro le quali gli prerac riunire gli element! nccessarii

per metterle in istato d'accusa.

Consacrato legalmente in tal guisa 1'arbitrio del potere, 1'elTetto

di cio non potea farsi lungamente yspettare. II partito progrcssista,
che fino ad ora aveva proceduto di conserva coi nazionali-liberali, se

n'e distaccato, e si accinge a entrare in lotta con essi nclle elezioni

del 10 gennaio peV il Reichstag. Esso flnalmente si e accorto a che

cosa lo menava la politica del Kultiirkainpf, alia negazione cioe di

tutte le garanzie legali a proQtto d' un potere arbitrario e accentratore

a disrnisura. Tra noi, ormai, non pu6 altrimenti parlarsi di liberta.
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II partito del centre (composto di cattolici) ha pubblicato un ma-

nifesto agli elettori, nel quale afTerma la difesa dei diritti dclla Chiesa

e delle pubbliche liberta, condanna la presente politica economica,

apportatrice da tre anni d'imraensi disastri al paese, si dichiara per
una restrizione delle spese militfiri e per una riduzione della pre-
senza sotto Ic bandiere, e si pronunzia in modo energico contro il

progetto d'acquisto per conto deiFImpero di tutte quante le vie fer-

rate. II manifesto insiste specialmente sul dovere che stringe a tutti

i conservator! di prender parte allo scrutinio, ancorche non vi avesse

speranza di trionfare neppure in un solo distretto.

Un indizio di buon augurio si e che nel Wiirttemberg, dove i

cattolici non avevano finqui formato un partito speciale, siccome quelli

che il Governo tratta con molta equitn, i nostri fratelli nella fede

sono riusciti a far passare 14 candidati (tra 10) nelle elezioni do I

12 dicembre. Non si tratta per anco di fare opposizione al Governo,

ma di affermare la propria esistenza, dare altrui buon esempio, e

trovarsi a lato dei fratelli appartenenti agli altri Stati della Germania.

I nostri aVversarii intanto annunziano una nuova campagna contro la

Chiesa in occasione della riapertura del Reichstag germanico e del

Landtag prussiano.

3. Un fatto de'piu inauditi del Kulturkampf avvenne il 1 dicembre

a Miinster. Dietro requisitoria del pubblico ministero, il tribunale

condanno monsignor Brinkmann, vescovo di quella citta, a un anno

di carcere, il \icario generate sig. Giese a due anni, 1' abate Fievez

a tre mesi, e il sig. Haversath a un -mese di carcere per sottrazioni

commesse a danno dello Stato. I signed Ncel, Richters e Schu'rmann,

detenuti in prevenzione da tre mesi, furono assoluti. II tribunale si

rifmto a pronunziare la perdita dei diritti politici e delle prerogative

di cittadinanza contro i condannati, a carico de'quali il pubblico mi-

nistero aveva chiesto pene assai piu severe. Monsig. Briukmann e il

sig. Giesc avevano lasciato Miinster da piu mesi. II pubblico, che as-

sisteva numerosissimo alia seduta, non manco di manifestare la sua

indignazione per un processo cosi odioso. A giustificare la propria

sentenza, il tribunale fece sua la finzione, che il Vescovo era indi-

rettamente, in quanto si riferiva aH'amministrcizione dei beni dio-

cesani, un ulliciale dello Stato, e commetteva per conseguenza un

vero e proprio delitto col rifmtarsi di consegnare quei beni all'am-

ministratore nominate dal Governo. Un tal decreto e dunque infor-

mato dalla dottrina mostruosa che la Chiesa, e anche lo stesso in-

dividuo, non possiede alcun bene se non grazie all'indulgftnza dello

Stato. Invece d'essere il protettore, il sostenitore de' diritti inalie-

nabili de'cittadini, lo Stato moderno si fa la sorgente, il detentore,

o piuttosto 1'usurpatore di tutti i diritti esistenti.



COTTOPOIUXEA 210

Con lott'M-a del presidents della provincia <li Assia .Nassau, in data

<1<'1 11 ottobre. monsignor Blum, vescovo di Limburgo, riceve intima-

xioiH1 di dun'-tt'Tsi dalla sna dignit'i. NHla sua risposta. ben int-^-*

itiva, il vwrabile prelato ha riportato il tenore d'una lettera

in .lirizzatagli da S. M. in occasione della riunione del ducato di Nassau

alia Prussia, c nella quale Guglielmo I si congratula con essolui della

sua attitudine lealc e dignitosa. Contro monsignor Blum, per con-

scguenza, e iniziato il processo di destituzione, ina altrimenti che

contro monsignor Janiczewski. vescovo ausiliare di Posnania.

I pastori d^titniti dall'autorit\ civile proseguono a vigilare con

sollecitudine sul loro greg^e rispettivo. II signor Gutzmer, parroco
di Sierakovuz, che si e fatto insediare daW autorita civile come par-
roco di Graclz, ha ricevuto lettera, resa di pubblica ragione, da
Sua Eminenza il Cardinale Ledochowski, arcivescovo di Gnesna e

Posnania, nella quale gli s'impone di ritornare alia sua parrocchia
nel termine di 90 giorni, sotto pena. in caso d'inobbedienza, di esser

dichiarato inabile ad esercitare ullicii ecclesiastici. Finche non abbia

fatto piena sottomissione, il signor Gutzmer e intanto sospeso da

ogni funzione sacerdotale.

A Hosten (diocesi di Gnesna-Posnania), la presenza del sig. Brenk,
che si c fatto dall'autorifr'i civile insediare come parroco ed ha preso
ad usare moil provocanti, ha gii cagionato dei disordini, eccitati

tuttavia da coloro cui preme additare i cattolici come perturbatori
della pubblica quiete. Quattro gendarmi supplementari sono stan-

ziati nella citt'i per proteggere il parroco ufliciale, che ha preso

possesso della chiesa con fame atterrare la porta a colpi d' accetta.

.V.lle province renane, dove vige tuttora il codice Napoleone, le

autorita procedono alia confisca dei beni parrocchiali sotto pretesto
che quei beni, rubati in prima dalla repubblica francese e poi re-

stituiti a' loro legittimi proprietarii da Napoleone I, sono una conces-

sione, un dono, che il Governo puo riprendersi quando gli pare e

place. Un parroco, per6, che si 6 rivolto ai tribunal! ha ottenuto una
sentenza che obbliga gli adittuarii di quei beni a pagargli il canone
d* alTitto come per il passato. attesoche il Governo non abbia da far

valere diritto alcuno di proprieta. Se questa sentenza fosse confer-

mata in ultima istanza, si avrebbe un successo importante per il

diritto pubblico: ma non v'e da sperare gran cosa, perche i nostri

tribunal! sono troppo inventivi, troppo ligi al potere allorche si tratta

di aflari aventi la benche minima relazione con la politica.

4. Con decreto del 12 ottobre, emanate neirafTare d'un prete
della provincia renana incriminato per aver fatto il catechismo ai

fanciulli, I'Obertribunal ha stabilito il principio seguente: L'istru-

zioae religiosa fatta dal prete non comprende soltanto 1'istruzione
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prcparatoria alia confessione e alia coinunione, ma pu6 estendorsi

altresi a raaterie gr\ trattato nell'istruzione religiosa della scuola

pubblica. Quindi e che deve esser permesso a un prete ed(luso dalla

scuola, all' oggetto di assicurarsi in modo positive della preparazione

dei fariciulli ai sacramenti, il fare con essi una ripetizione generalc

di tutto quanto il catechismo, e il farvi altresi partecipare coloro

che non saranno aminessi ai sacramenti se non 1' anno venturo. )

In risposta ai reclami del clero della Slesia contro il monopolio
della istruzione religiosa da parte dello Stato, il ministro de'culti

die fuori sotto di 18 febbraio un decreto, del quale si riporta qui il

passo decisivo: La scuola popolare e un'istituzione dello Stato. nella

quale ogni azione insegnante viene solo esercitata in virtu di una

raissione emanante dallo Stato medesimo. Questo principio, stabilito

dalla Costituzione e dalle leggi nazionali, e sancito dalla storia piu

remota dell' insegnamento popolare della Prussia, non puo soffrire

alterazione di sorta rispetto all' istruzione religiosa, quantunque, per

la natura delle cose, le comunita religiose (Chiese) ottengano tutte

le possibili guarentige in quanto concerne il contenlito materiale

della istruzione medesima.

Qui cade in acconcio il domandare quali guarentige possa oflrire

10 Stato, quando ricusa alle autorita ecclesiastiche ogni azione sugli

istitutori e sui libri onde questi si servono; e quale fiducia possa

mai ispirare ai cattolici, per 1' istruzione religiosa de'loro flgli, 1'isti-

tutore formato dallo Stato e docile strumento di esso. Sin da ora

apparisce pur troppo manifesta 1' intenzione del Governo prussiano di

valersi della scuola per distruggere il cattolicismo; ed e perci6 una

necessita di opporvisi con tutti i mezzi legali. I genitori cattolici nori

solo hanno il dovere di reclamare e protestare presso il Governo, ma
nel tempo stesso e d' uopo che vigilino essi medesimi sull' istruzione

religiosa de'loro figli, e li muniscano di libri approvati dalla Chiesa.

o. I protestanti ortodossi dell'Assia elettorale, che non vogliono

sottomettersi alia fusione lutero-calvino-prussiana, continuano tuttora

ad esser parseguitati con accanimento. Molti de'loro pastori sono

stati multati e carcerati; altri espulsi. Si fa di tutto inoltre per aizzare

la plebaglia contro di loro. A Widdershausen la gioventu lutero-

prussiana gli assedia litteralmente nel loro oratorio, atterrandone e

lordandone di fango porte e fmestre. AI loro rifugiarsi in casa pro-

pria, i fedeli sono presi a sassate e a coltellate, e si sguinzagliano

loro addosso feroci mastini. Tutto ci6 per la maggior gloria della

Chiesa ulficiale.

6. II 18 dicembre mori a Paderbona la fanciulla Luisa Hensel. nata

11 30 marzo 1T98 a Linum (Brandeburgo), dove suo padre esercitava

Vufficio di pastore. Fino dal 1818 cssa era tornata in seno della
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rtiit>s;i (Mftolira. o avoa fatto la priraa comuniono, per la fosta del-

riinmu-'data Concry.iuno, nella Chiesa di s.iiitt Ivluvige ill Berlino.

I>a qiu'l tempo in poi, essu. era stata istitutrice in diverse famiglie

c case d'educazioiic. e avea passato i suoi ultiiui anni presso le Snore

insegnanti di Paderbona. La Luisa llensel i'u pjetussa esiinia, srgna-

tamente dal lato cattolico. In tutta la nostra poesia lirica (sono pa-

role del critico Barthel, protcstante), la purita infantile, 1'umilta e

la rassegnazione ai voleri di Dio a non han giammai trovato espres-

sione tanto perfetUi e tanto chiara quanto nella Luisa Ilenscl, nolle

cui produzioni questa espressione apparisce come il bisogno vero e

naturale d'im'anima ripieaa di Dio. Molte delle sue poesie, dclle

sue cantiche e delle sue canzoni (Liedw), a portata dell' intelligenza

universale, sono veri gioielli di poesia popolare.

V.

SVJZZERA (Nostra corri^pondenza) 1. Ancora del traforo del S. Gottardo

2. Un nuovo prefetto a Forrentruy conlro il voto delle popolazioni 3. L' in-

truso Pipy e il pseudovescovo Ilerzog; saggi dello stile de'dotlori della no-

vella Chiesa i. 11 Governo d'Argovia e lo stesso Ilerzog 5. I caltolici

d' Ilanz e il Consiglio federale 6. II governo Carlerel mantenulo in Ginevra

per allri due anni 1. Lodevole contegno del Consiglio federale a propo-
silo del colpo di Stato falto ultimamente nel Canlone Ticino.

1. Se deesi aggiustar fede alle recenti rivelazioni della stampa,

1'impresa disastrosa del traforo del San Gottardo va ogni di piu assu-

mendo il carattere d'una frode veramente gigantesca. La Germania e

1'Italia avevano assicurato alia Societa una sovvenzione di 85 milioni.

La spesa totale dei lavori era primitivamente calcolata in 187 milioni,

de'quali 60 per 1'escavazione del tunnel, e 127 per i lavori con quella.

connessi. Essendosi 1'ingegnere in capo impegnato ad eseguire il

tunnel per 50 invece cheper 60 milioni, restava disponibile un capitale

di 137 milioni invece che' di 127. Oggi pertanto si dichiara che i

lavori comraessi ascendono a 239 milioni e mezzo, e che si ha quindi
un deficit di 102 milioni e miizzo. Le cause che lo han prodotto sono

in parte avvolte nel mistero. Quello per6 che con certezza si conosce

si e che i banchieri della Societa han prcteso guadagni favolosi per
'in. ttere le azioni e le obbligazioni. Per remissione d'una somuia di

63 milioni di titoli, una parte de'quali c stata, senz'ombra di diilicolta,

emessa alia pari o anchc a saggio piu alto, si sono fattrpagure una

provvisionc di 5,122,170 franchi, vale a dire la meschinita dell'S
1

/* per
con to. Questa perdita, quantunque non rappresenti che la ventesima

parte del deficit, ci mostra pur tuttavia che 1'impresa era caduta in

mano di speculatori poco scrupolosi, i quali han fatto lor pro della

cr.ululita degli azionisti. E cbe il rimanente se ne sia audato per
:'ica via, chiaro apparisce dalle segucnti cifre. La costruzione
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<lelle linec secondarie facienti capo al tunnel era valutata per il Can-

tone Ticino a 18.559.193 fnmchi. Invece di dare in accollo i lavori,

come con tanto vantaggio era stato fatto per 1'escavazione del tunnel,

la Societa gl'intraprese direttamente, e la spesa sali alia cifra scan-

dalosa di 51 milione, cioe due volte e mezzo la perizia primitiva. Altra

particolarita assai significativa. La Societa del San Gottardo ha com-

prato le rotaie d'una seconda Societa, la Dortmunder- Union, e ci6 colla

mediazione della Banca di sconto di Berlino. Ora e da sapere che alia

testa della prima Societa trovansi i signori Hausemann e Miquel: alia

testa della seconda, gli stessi signori Hausemann e Miquel; alia testa

della Banca di sconto in Berlino, parimente i signori llausemann e

Miquel A tutto questo e da aggiungere che il signer Miquel e capo
del partito nazionale-liberale del Reichstag, presidente della Commis-

sione incaricata di compilare un nuovo Codice civile per 1'Impero

germanico, e relatore della stessa Commissione. L'ingegnere in capo

signer Favre ha intentato un processo alia Societa per obbligarla a

guarentirgli da un lato la sua cauzione di 8 railioni, dall'altro lato

il pagamento dei lavori che rimangono tuttora a farsi
;
ma quanto

alia prima di tali guarentige, e assai probabile che non possa essergli

data, e quanto alia seconda, ei non 1'otterra certamente. a meno che

i Governi che hanno assicurato alia Societa una prima sovvenzione,

non si accordino a dargliene un'altra piu considerevole per ripianare

il dej'.cit; perocche sul concorso dei particolari non e da fare il mi-

nimo assegnamento.
2. Nel Cantone di Berna, i prefetti sono nominati dal Gran Consiglio

dietro duplice proposizione fatta, per una parte, dalle popolazioni del

rispcttivo distretto, e per 1'altra parte dal Consiglio di Stato. Per la

porzione protestante del Cantone, e sempre il candidate del popolo

quegli che e chiamato a tale uflicio; nella porzione cattolica, i can-

didati della maggioranza, cattolici essi pure e conservatori, sono per
10 piu saltati a pie pari. II 12 novembre, gli elettori del distretto di

Porrentruy erano convocati per procedere alia nomina di due candi-

dati in surroga del famigerato prefetto Frote, messo da oltre un anno

<la banda per malattia mentale. Per la ragione sopra accennata, si

ebbe a deplorare da parte dei cattolici un gran numero d'astensioni:

contuttocio i loro candidati riportarono una maggioranza di 500 voti.

Accadde precisamente quel che si era preveduto. Prendendo a giuoco

una volta di piu il voto delle popolazioni, il corpo legislative impose

al distretto in qualita di prefetto un giovine chiamato Stockmar, ri-

vale in radicalismo al Frote", e i cui precedent! fan presagire che i

cattolici non guadagneranno afiatto nel cambio. Nella stessa sessione

11 Gran Consiglio ricus6 di confermare il signer Bodenheimer nel-

T ufflcio di deputato al Consiglio degli Stati, nel quale si rappresen-



CONTEMPORA.tEA 253

tava il Cantone di Berna. Non vorrei per altro che vi avvisastc di

scorgere in cotal voto un atto di riparazione o un sintomo di ritorno

a piii moderata politica. Ci6 di cui si da debito a quest' uomo nefasto,

non 6 gi'i ia sua trista. campagna contro i cattolici del Giura; ma,

com'ebbi 1'onore di dirvi altra volta, esiste nella stessa popolazione

protestante un vivo malcontento contro il Governo a motive della di-

lapidazione dei denari dello Stato e delle imposte ognora crescenti.

11 partito aveva, dunque, bisogno d'un capro emissario su cui scari-

carsi de'suoi peccati finanziarii, e la scelta cadde sul sig. Bodenheimer,
il quale, in conseguenza di tale affronto, diede ab irato le sue dimis-

sioni come membro del Consiglio esecutivo, dimissioni che furono sul

roomento accettate. II Bismarkperde in lui uno zelante e fedel servitore.

3. La scappata dell'intruso Pipy, assentatosi da Porrentruy il giorno

avanti la riunione del sinedrio neoeretico espressamente per dispen-

sarsi dal complimentare il vescovo nazionale Herzog, produsse un

grande scandolo uella setta. Gli agitator! gl'imposero una lettera di

scusa, cui 1' Herzog si degno rispondere in termini assai condiscen-

dcnti, dioendo fra le altre cose, che egli faceva gran capitale dell'ap-

yoyyio e dell' amicizia del Pipy, per il quale professava dal canto suo

una profonda stima e un' amicizia fedele. II nostro parroco di Stato

non mise tempo in mezzo a pubblicare il documento episcopale in un

giornale francese, il Liberal de I'Est, a fine, egli dice di provare che

i liberal! non hanno in mira che il miylioramento delle istituzioni

religiose, non gia la loro distruzione, e perche si aspettava di siflatta

pubblicazione un vero bene per i lettori sinceri e intclliyenti. Ma il

parroco Pipy non si accorgeva di fare i conti senza 1'oste; e 1'oste

in questo caso era il suo ex-confratello Bissey, il quale, prima di

lasciare il suo posto, mando alia direzione del giornale conserva-

tore il Pays una colic zione di documenti interessanti, segnatamente
alcune leitere confidenziali del Pipy, che vi era firmato collo pseu-
donimo di De>amey. Ora in queste lettere il Pjpy-De"ramey si beflu a

tutta possa del preteso Vescovo n;,zionale, e non risparmia in verun

conto 1'istituzione stessa dell' episcopate. II Pays non ha rnancato di

far parte a'suoi lettori della bazzi toccatagli, ed e percio ch'io mi
trovo in grado di oflrirvi un saggio dello stile d'uno de'piu chiari

dottori della novella Chiesa.

Porrentruy, mercoledi (1815).

Mio caro confratello. Due cose mi fan sempre specie nella vo-

stra corrispondenza. La prima concerne gl' innumerevoli progetti che

oon cessate di mettere innanzi
;
la seconda si riferisce alia possanza

che supponete, in me, non meno che airambizione onde mi credete do-

minato. Al di d'oggi io non posso quasi che nulla, e ne sono lie-

tissimo
;
altro io piu non desidero cho il successo della nostra causa,

e m'inflschio si del pastorale come della mitra. Ah! quel che mi



254 CRONACA

preme di sapere si e la strada che intendono premiere per rimct-

terci di nuovo sotto il yioyo episcopate. II nostro sinodo fa paura

agli episcopali sfegatati, e per deprimerci si vuole un episcopate prin-

cipale. Jo non capisco come noialtri. Francesi e Ilaliani, non ci tro-

mamo d' accordo a respinyere quel fantoccio cesareo e monarchico.

Tutto vostro
f G p

Se il Pipy tratta in cotal guisa il suo Vescovo, come traltera egli

i suoi confratelli? La risposta ce la dara il seguente biglietto, da

lui indirizzato al Bissey.

Porrentruy, 30 gennaio 1814.

Carissimo amico mio. Ecco che il sig. Goursat sta per imposses-
sarsi di S.t Brais, ed io ne ho detta una parola al vostro sig. prefetto.

(( Quell' ubriacone del Pierrotin e gia a Parigi tra i protestanti.

Un pastore, il sig. Hpllard, che io conobbi rinverno passato, chiede

da me informazioni. Cid nVinfastidisce assai, perocche se io dico una

parola troppo sincera, ecco che. quell' animale terra indubitatamente

la sua promessa. Egli si e varitato d'infamarci tutti.

Rimettiamoci per ultimo alia volonta di Dio!

8 Tutt VOStr
G. P. C6RAMEY.))

II Pierrotin di cui si parla in questa lettera e uno di quegl'in-

trusi che dovettero lasciare il Giura in forza di piu d' un fatto scan-

daloso. Come qualificare un prete sedicente cattolico che, interrogate)

da un ministro protestante circa la moralita d'uno do' suoi antichi

collaborator!, doppiamente profugo, esita ad usare un linguaggio

franco e sincero, tanto ei teme per se e pe'suoi pari le rivelzioni

di quell'ubriacone e di quelF animale ?

4. II Governo d'Argovia ha accordato 1' exequatur a un'istruzione-

pastorale del pseudovescovo Herzog, e dato il perinesso di leggerla

nelle chiese, laddove da tre anni in qua ottantamila cattolici di quel

Cantone non possono ricevcre le pastorali del Vescovo legittimo, e

dodicimila fanciulli han dovuto varcare il confine per farsi ammini-

strare il Sacramento della Confermt.zione.

5. 1 cattolici d' llanz, Cantone dei Grigioni, dopo avere inutilmente

reclamato presso le autorita cantonali contro una decisione del Con-

siglio municipale, portante soppressione delle loro scuole, si sono

rivolti al Consiglio federale, allegando che tal decisione stava in op-

posizione coll'articolo 49 ddla Costituzione federale, che guarentisce

la liberta di coscienza e di culto. II potere centrale ha rigeltato il

ricorso. opponendo ai reclamanti 1'articolo 21 della stessa Costitu-

zione, il quale prescrive ohe le scuole pubbliche debbono poter essere

frequentatc dagli adercj'.ti di tutte le confessioni, senza che questi

abbiano nulla a soflrire aella loro liberti di coscienza e di religione.
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ijidl tesi generalraonte ammessa in Isvizzora chc Finsegnamonto

iMttnlico viola la liberta religiosa dci prok-stanti, ma che 1'insegna-

inonto protestantc non viola in conto alcuno la liberta dei cattolici.

i no sia che, a malgrado di una pctizione flrmata da settanta

Comuni e vcntimila elettori, il Gran Consiglio di S. Gallo e passato

puramente e semplicemente all'ordine del giorno circa la domanda

di soppressione del libro di lettura eretico e sciocco, stato introdotto

nelle scuole pubbliche di quel Cantone.

6. Fintantoche v'era in Ginevra un vicario apostolico da espel-

lere, corporazioni religiose da sopprimere e chicse da saccheggiare,

i conservatori calvinisti avevan sostenuto con tutte le loro forze il

governo Carte ret, del quale si riserbavano a disfarsi il giorno in cui,

compiuta la sua missione contro i cattolici, egli mostrasse di volersi

rivolgere contro 1'ortodossia protestante. L'elezioni per il rinnova-

mento del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato parvero loro oc-

casione favorevolissima alFesecuzione del loro disegno; per lo che

decisero di fare un gran colpo. Si rivolsero, per conseguenza, ai

cattolici delle campagne per impegnarli con le piu brillanti promesse
a far lega con loro contro il comune nemico. Ma i campagnuoli ri-

fletterono tra se e se che, formando appena un terzo della popola-

zione del Cantone, non avevano veruna probability di far trionfare

Candida ti professanti i loro stessi principii, specialraente di fronte al

sistema di terrorismo e di frode inaugurate in quel Cantone; cosicche,

essendo la lotta circoscritta tra Tipocrisia pietista e la violenza ra-

dicale, sarebbe da parte loro un atto di follia il percorrere nella

stagione invernale un lungo tratto di cammino e TafTrontare i mal-

trattamenti dei bacld-bouzouk governativi per far propendere la bi-

lancia piuttosto dall'uno che dall'altro lato. La conseguenza di tali

riflessioni si fu che i piu dei cattolici rimasero in casa loro, che i

pietisti abbandonati alle proprie lor forze furonp interamente sconfitti,

e che il Carteret sostenuto da tutti i deputati, meno uno, ha dinanzi

a se due altri anni di regno. II Journal de Geneve e la sua com-

briccola si sono per tal modo potuti persuadere che scatenare gli

oJii religiosi e assai piu facile che reprimerli. Dopo avere per tanto

t ;mpo seminato il vento, forza e adesso che si rassegnino a raccogliere
l.i t^rapesta. Le fondazioni cattoliche sono andate in rovina;ma gli

istituti e lo casse dell' opulenta ortodossia protestante rimangono
tuttora intatte, e i capi del partito radicale si riproraettono di bei

tagli in quelle foreste vergini. Uno di essi, infatti, a proposito del-

1' istituzione d' una scuola d'arti e raestieri, diceva non ha guari :

Perche tanto preoccuparsi del locale ove stabilire questa scuola?

Si prendera, la sala della Kiforma (tempio protestante); imperocche,

prima di dare al popolo delle conferenze religiose, bisogna dargli

del lavoro e del pane. Arrogi che i milioni provenienti daH'credita
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del duca di Brunswick sono stati spesi in lavori sterili. e non ban

fatto che eccitare la prodigalita dei partisan! e fautori del Governo.

Costoro, per la piu parte, pagano poche o punte imposizioni, vivono

a carico del bilancio, ed hanno ogni interesse a promuovere 1'ese-

cuzione di lavori pubblici sproporzionati alle forze ordinarie del paese.

Eccellente ragione per invenlarne sempre e approvarne di nuovi. Ma
chi paghera? Senza dubbio que'buoni millionarii protestanti che. non

ha guari, spingevano sotto mano alia spogliazione dei cattolici. Allora

forse essi apriranno gli occhi e diranno mea culpa.

1. II Consiglio federale, diciamolo a sua lode, ha ricusato di san-

cire il colpo di Stato fatto dai liberali ticinesi. e ha mantenuto 1'As-

semblea legislativa uscita dal voto popolare. Vero e che in cio fare

esso ha usato eccessivi riguardi. i quali per6 non son bastati a sal-

varlo dagli sdegni della fazione soccombente, in grazia della quale

sappiamo oggidi che la Svizzera e governata dai yesuiti. Un corri-

spondente del giornal radicale le Basler-Nachrichten, gli aveva pcrfino

annunziato che, se il potere centrale non dava ragione ai liberali del

Cantone, questi volgerebbero il pensiero ad annettersi all' It:ilia r

perche il cammino da Lugano al confine italico e brevissimo, raas-

sime per i perseguitati. II 20 novembre il Gran Consiglio apri la sua

sessione. Quantunque i deputati liberali fossero rimasti fermi nel loro

sistema d' astensione, i conservatori riuscirono pur tuttavia a mettere

insierae il numero di merabri voluto dal regolamento per dar forza

di legge alle decisioni dell'Assemblea. Tutto si riduce adesso a sapere

se quind' innanzi le vofrtzioni popolari si formcranno nel Comune
e per ischede segrete. come han deciso il popolo e i suoi rappre-

sentanti, o se invece avranno effetto in grandi assemblee e per

isquittinio palese, conforme pretendono il potere esecutivo e i suoi

organi. Uno di questi ultimi, il Rcpubblicano. confcssa ingenuamente
non avers, in massima, obiezione alcuna da affacciare contro lo

squittinio segreto, ma nel tempo stesso dichiara non volerne sapere

per il Ticino, perche ha paura dell' influenza dei preti. A siffatta

paura, peraltro, non partecipa la gran maggioranza del paese; onde

converra che il povero Repubblicano finisca col rassegnarsi. Do ter-

mine a questa mia lettera con un grazioso episodic del recente

pronunciamento. Come gia, vi scrissi, il Consiglio di Stato, dopo es-

sersi sollevato contro il Gran Consiglio, vuoto gli arsenali per ar-

mare i suoi partigiani. Trovavansi tra questi buon numero di Gari-

baldini venuti dall' Italia per la promessa d' una grossa paga, non

disgiunta dalla speranza di poter fare man bassa sulle sostanze dei

conservatori. Non avendo il Governo potuto soddisfare a' suoi irnpe-

gni, inostri eroi s'appigliarono al partito di tornare in patria, non

senza pero portar seco, come memoria della loro breve spedizione.,

le carabine Wetterli che loro erano state consegnate.
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Tra i pubblici discorsi, che il Santo Padre Pio IX fece sul cadere

dell'anno passato, il mondo cristiano accolse con piu notabili segni di

plauso, come singolarmente opportune, quello che egli indirizz6 al

sacro Gollegio del Cardinal!, ringraziandolo degli ossequiosi augurii

da questo portigli la vigilia del Natale. In esso di fatto, dopo en-

coraiati gli esempii'di virtu che il sacro Collegio da splendidissimi,

fra le angustie della pcrsecuzione, la quale, da si lungo tempo af-

fligge la Ghiesa, venne a ragionare dei nemici interni che a que-

st' afflizione sua concorrono e di costoro disse: Sono pochi; ma

possono veramente chiamarsi sediziosi, e unitamente agli esterni

sono tutti spinti e animati dallo spirito dell'orgoglio e della super-

bia; e tanto gli uni come gli altri gridano e ripetono in diverse

tono: Won serviam . Aggiunse poi che questi nemici interni as-

saltano la Ghiesa con la voce e con la perina, pubblicando stampe

di maggiore o minor mole, ma che tutte mirano a diminuire 1'au-

torita della Chiesa. Sono stampe talvolta anonime, ed escono dal

buio di qualche salotto.... Scrivono e pariano per conto proprio,

ion avendone la missione: Ex semetipsis loquuntur, come diceva

>su Cristo medesimo de'farisei. E per conseguente camminano alia

"-a-,
nubes sine aqua, predicando errori in quantita. Pariano, ma

C( ossono dire col divino Maestro: Mea doctrina non est mea, sed

V&uimisit me Patris . Quindi, in nome suo e della Ghiesa, la-

mentu il lladimento di questa sorta di nemici, con ricordare le ter-

ribili parole: Filios enutrivi et exaltavi, ipsi avtem si>rei*crunt me'.

1 V. I'o- ft'-munii >\-\'il deccrabre I S7G.

Serie H, tnf. /, /ate. 689 17 20 gtnnaio 18'7
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L' impressione che da questo discorso, appena divulgatosi, i

cattolici ricevettero fu grande; e si manifest6 nei loro diarii, i

quali lasciarono pur trasparire una certa curiosita di conoscere

dcterminatamente le indeterminate allusioni che esso conteneva.

31a oltreche la cosa, a chi fuor di Roma vive, era difficile, ognuno

intese non doversi alzare i veli, con cui il Santo Padre avea

discretamente ricoperte le allusioni sue: e ci6 molto piu che 1'ap-

pagamento di una tale voglia non era punto necessario, per com-

prendere 1'importanza e 1'opportunitk della parola pontificia. Che

gia da lungo tempo, coloro i quali, con occhio diligente, seguono

quel che accade nel campo cattolico, venivano osservando e de-

plorando 1'astuto lavorio, esecrato dal Santo Padre, per trarre

il maggior numero possibile di fedeli alia pratiea del .Vow serviam,

che e I' impresa del campo nemico. Poco monta che i tentatori si

chiamino Tizio, Gaio o Sempronio, sieno uomini o sieno donne,

si mostrino di un'intenzione o di un'altra, vestano un abito od

un altro, scrivano lihri grossi o libretti minuti: il caso e che

1' opera di seduzione e di sedizione procedeva, non senza danno dei

pusilli e scandalo dei meno accorti. Non si trattava di persone, ma

di principii; e grandemente premeva che la malizia o la scempiag-

gine dei seminatori di zizzania fosse, da chi ne ha 1'autorita,

disvelata ai cattolici. E questo fece il Papa, nel sopra mentovato

suo discorso.

Ora tocca a ciascuno di noi cavarne il frutto che conviene. II

quale sostanzialmente consiste nella vera obbedienza al Papa ed

alia Chiesa, che e 1'antitesi perfetta del Non serviam, gridato

dagli avversarii. E siccome costoro lo gridano pigliando le appa-

renze di una certa ragionevolezza, cosi riputiamo bene spese due

franche parole, che sfatino 1' equivoco o 1' impostura.

-S-

ii. an-
no*"1

Questi sediziosi, conforme il Santo Padre li ha qualificati, sono

pure da lui detti nemici, perch6 alzano bandiera opposta a quella

della Chiesa
;
ma interni, perche protestano di non voler essere
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dirliiaralamcnte n& eretici, n6 scismatici, e di non volcr mai uscire

dall'ovile di Gcsu Cristo. Hanno varii nomi, o meglio aggiunti, con

cui adornano il loro titolo di cattolici, e se li scambian tra loro

ron una carita che cdifira. Di se poi fanno umilmente supporre rose

le piu magnifiche: essi arche di scienza, essi intelletti superlativi,

essi mcnti illuminate ed illuminatrici al sommo grado. Dottrina e

virtu slanno di casa tra loro. Questo e il segno manifesto di quello

spirito di orgoglio e di superbia, dal quale il Pontefice li ha detti

animati. Ve n'ha persino alcuni che si son fitto in capo di avere

una specie di mandato da Dio, quale per dirigere il Papa nel go-

verno della Chiesa, e quale per salvare a dirittura Papato e Chiesa

dal naufragio. Vero 6 che qucsti ultimi, piu presto che animati da

spirito di superbia, son da credere mal fcrmi di capo, e forse

piii degni di compatimento, che di riprensione.

Tutti costoro sogliono eomprendersi nella generica denomina

zione di cattnlici hberali, die sembra sufficentemente propria, per

questo che li raratterizza in un punto, il quale e a tutte le rarie

loro scuole o gradazioni comune; cio6 la disubbidienza al Papa. Noi

ignoriarao che altri li abbia descritti meglio, di quel che fece 1' il-

lustre barone d'Ondes Reggio, nel suo discorso al Congrcsso cat-

tolico di Firenze. Gotcsti cattolici liberali, cosi egli, sono quelli

i quali muovono dal dire, che ubbidiscono al Sommo Pontefice, die

duttore infallibile definisce le dottrine della fede e della morale;

ma possono non ubbidirgli in tutte le altre materie, su cui egli

decide. Per quello in cui ubbidiscono sono cattolici, per quello in

cui non ubbidiscono sono liberali. Sono 1'unoe i'altro bellamente

insieme armonizzati; inappuntabili pe'dettati della fede, inappun-

tabili pe'dettati della ragione
l

.

Nella quale descrizione si trovan raccolte le radici, per cosi

esprimerci, di tutti i sofismi o pretesti che costoro allegano, per

coonestare la loro disubbidienza, il Non serviam che gridano al

Papa ed alia Chiesa.

1 Discorsi e propose del barone VITO D'OMH.S KKGGIO al secondo Con<jr<'ss<>

t-attulico italiano, tenulosi in Firenze nel soltembre 1873. Firenze 1875, pagt:
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III.

Alcuni, piu teologizzanti degli altri, pretendono di pesare colle

bilance dell'orafo il diritto cheha il Papa, in quanto maestro della

hiesa, di essere obbedito dai fedeli
;
ed1

il conseguente obbligo

che banno questi di professargli obbedienza: ma ci6 colla lente

all'occhio. E poi che cosa ne deducono? Che 1' obbligo vero e

stretto di quest' obbedienza, da loro chiamata necessitas fidei, si

estende unicamente alle defmizioni ex cathedra, aventi tutti e sin-

goli i requisiti indicati dal canone del Goncilio vaticano
;
ma non

punto al resto, che e oggetto della cosi delta da loro pietas fidei.

Rigorosamente adunque non ricercasi dai cattolici che la necessitas

fidei; quantunque sia da lodare la pratica eziandio della pietas

fidei. Strana confusione di formole e di concetti, che sembra a

bella posta ideata, per ingarbugliare le teste del volgo !

Qui fa bisogno distinguere. Se per necessita della fede s'intende

quella che e richiesta a rimaner cattolico, e non cadere formalmente

nell'eresia, si concede che essa, come tale, non risguardi altro

che le verita dommatiche, definite come tali dai Concilii, o dal Papa

insegnante ex cathedra. Ma se s'intende quella che e richiesta a sal-

vare 1'anima, ad salutem, si nega che non riguardi anche altre ve-

rita, benche non sieno dommi definiti di fede. Imperocche nei cat-

tolici la necessitas, ossia F obbligo di obbedienza al Papa ed alia

Chiesa, non e circoscritta solamente a quei casi, nei quali il dis-

ubbidire importa scisma ed eresia, ma ancora in quelli, nei quali

importa peccato grave. II corpo della dottrina cattolica ha molte

verita, alle quali chi si ribella non puo dirsi eretico, ma non puo

nemmeno scusarsi da colpa mortale. E per cio in ogni corso il piu

elementare di teologia si legge spiegata la differenza tra le verita

preltamente dommatiche e le verita non propriamente tali, ma tut-

tavia di fede, o appartenenti alia fede.

Or qual cattolico sarebbe colui, che ardisse di sostenere a que-

ste verita esser debita, non 1' obbedienza di necessita, ma quella

di pieta; quasi che 1'aderirvi coll'intelletto ed il crederle ed il

professarle, sia atto supererogatorio di devozione e non obbligatorio

di coscienza ? I Romani Pontefici hanno condannate in grandissimo

numero proposizioni teologiche e filosofiche, la cui contraddittoria
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non 6 rertamentc sempre domma di fede o di morale; n6 condan-

nandole hanno seguite sempre tutte le forme, espresse nel canone

vaticano deirinfallibilita pontificia. Eppure -sarebbe cattolico e sa-

rebbe in via di salute chi dicesse: Tutte queste condanne sono

materia non della necessita, ma della pieta della fede: dunque

sara bene se io le accelto come vere, ma non sara male se io le

rifiuto come false ?

Ripetiamo che 1'opporre la pieta alia necessita della fede, senza

limpide dichiarazioni, che stabiliscano la natura ed i confini del-

1'una e dell'altra, e senza includere esplicitamente nella necessita

anche quell e verita, le quali, avvegnache non sieno dommi de-

finiti, sono pero verita appartenenti alia fede, e un creare nodi

e garbugli, pericolosissimi all'anima dei cattolici meno istrutti, e

facilissimi a cambiarsi in istrumenti di fallacia e d'inganno. Di

doppia specie pel cattolico e 1' obbedienza necessaria : Y una dee

preservarlo dall'eresia; 1'altra dal peccato. Chi nega al Papa ed

alia Chiesa la prima, oltre che nel peccato di eresia, incorre, se

l'atto e esterno, neH'anatemache Io separa dalla Ghiesa: chi nega

la seconda, benche non incorra nell'anatema, pecca ancor esso

piu o meno direttamente contro la fede e perde la grazia di Dio.

La pirfas fidei potra concernere la perfezione dell' una e deiraltra,

ma certo non ha che fare colla sostanza di quella obbedienza, il cui

trasgredimento implica offesa grave alia fedee quindi colpa mortale.

11 simile si dica dell'uso ambiguo che si fa del testo asrritto a

sant'Agostino : In certis fides, in dubiis libertas, in omnibus caritas;

allorche si lascia quasi credere, che nelle cose certe si rinchiudano

solamente le veritk dommatiche, e nelle dubbie tutte le altre. Que-

sto sarebbe errore perniciosissimo e intollerabile nella Ghiesa di

Cristo. Quelle dottrine soltanto si possono dir dubbie, e per con-

seguente libere, intorno alle quali non consta con certezza il senso

della Ghiesa. E sopra queste di fatto versano le frequent! disputa-

zioni dei teologi cattolici
l

.

1 Bellamente e dottamente, al suo solito, monsignor Francesco Nardi scri-

vcva sopra quest' argomento, in una letlera al Direttore dell' Univers di Parigi:

II famoso testo altribuito a sanl'Agostino, ed e come la parola d'ordine dei

eattolici liberali, non si trova nelle opere genuine del santo Padre.

a Inoltre quel testo, che io credo doversi ad un controversista tedesco del
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IV.

Altri vi ha che afTettano un desiderio scrupoloso di tenere 1' ob -

bligo di obbedienza al Papa entro i termini piu preeisi, nei qualf

dal Goncilio vaticano fu posto. Costoro a piena bocca insegnano,

che il Pontefice, in (|uanto e" maestro, non ha diritto d' essere dai

cattolici obbedito, se non circa la sola dottrina della fede e dei

costumi: e che le materie politiche, essendo al suo magisterio sot-

tratte, sono dunque libere a ciascuno e dal Papa e dalla Ghiesa

indipendenti. In cauda venenum. II tossico del sofisma e nell'an-

fibologia della conseguenza. Le materie politiche sono sottratte al

magisterio del Papa? Adagio. Tutte no, alcune si. Quelle che non

si connettono colla fede e colla morale, e vero: quelle che colla

fede e colla morale hanno un legame, una relazione, e" falso. Quindi

falsissima e I'affermazione, cosi generica, che ai cattolici le materie

politiche sono libere, e che queste materie sono per se" indipendenti

dal giudizio della Ghiesa e del suo Capo.

Forseche ii Pontefice non e maestro delle dottrine spettanti alle

attinenze della societk civile coll'ecclesiastica? Forseche non giu-

dica egli, per uffizio suo, i principii morali, da cui necessarian! ente

dev' essere informata la politica? Forseche non tocca a lui indicare

gli errori e riprovare le iniquita, che dalla politica si scambian

tempo della falsa Riforma, non esprirae guari un' idea giusta. Prendendolo ncl

senso che si prcsenla piu ovvio, vorrebbe dire, che, salvo i dommi: in cerlis

fides, il resto e libero: in, dubiis libertas. Dico salvo i dommi, perche i'solr

dommi sono 1'oggetto della fede (manifestamente il chiaro Scritlore intende per

fede quella che teologicamente 6 delta fede catiolka). Ora, forse che fuori dei

dommi, il resto e. libero? No, niente affatto.

Vi hanno molte verila che ci sono insegnate d;illa buona dottrina tradizio-

nale della Chiesa, e che senza essere dei dommi, devono ammettersi e credersi r

e non ci 6 punto libero rifiutare. Negandole, non si e erelico, ma ben temerario

e cattivo maestro. lo non ammetto affatto in pralica il principio: in dubiis li-

bertas. In dubiis, dir6 piu tosto examcn e indicium, e se volete aggiungem
anche unpo'di Iwmilitw, oon sara male.

Quanto alia caritas, voi -ne sapete qualche cosa, e anche io non 1' ignore.

In generale le persone piu avare di questa raerce soglkwio esser quelle che ne

rorrebbero il monopolio . V. I' Univers dei 1 gennaio 1871 e La Voce della Vertik

di Roma degli 11 gennaio 1871.
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talvolta per oro fine di verila e di giustizia? E se i cattolici voglion

essere e parere cattolici, forsech6 non lianno il debito di sotto-

mettersi, ancbe in questo, al Papa e di accettarne la sentenza?

Questo artifizio dialeltico, per sottrarre teologicamente dal ma-

gistero del Papa una quantita di materie importantissime alia sa-

lute del cristianesimo, pur troppo e comune ai cattolici liberali,

che, per le loro mire d'interesse o di ambizione, tendon sempre

a separare il piu che sia possibile (salve per6 certe convenienze)

10 Stato dalla Ghiesa, e la morale dalla politica. E che questo sia

11 vizio capitale del loro sistema, il S. Padre Pio IX piu volte lo

ha fatto intendere e lamentato; ed ultim'amente ancora nel suo Breve

dei 18 settembre 1876 al Vescovo delle Trois- Rivieres nel Canada,

ove in esp ressi termini si legge : Noi dobbiamo lodare lo zelo,

col quale vi siete sforzato di premunire lo stesso popolo contro i

versipelli inganni del liberalismo detto cattolico, tanto piu peri-

colosi, in quanto che, sotto una esteriore apparenza di pieta, essi

inducono in errore molti uomini onesti; e in quanto che, allonta-

nandoli dalla sana dottrina, specialmente nelle questioni che, a

prima vista, sembrano concernere piuttosto il Potere civile che

1'ecclesiastico, essi indeboliscono la fede, rompon la unita, divi-

dono ie forze cattoliche, e forniscono un aiuto efficacissimo ai ne-

mici dell a Chiesa, i quali insegnano gli stessi errori, sebbene con

maggiore ampiezza ed impudenza; e conducono inesorabilmente gli

spiriti ad aver comuni i loro perversi disegni
'

.

Le quali autorevolissime parole del Sommo Pontefice vengono a

mostrare la futilita di un altro artifizio piu ignobile, a cui gli av-

versarii medesimi ricorrono: ed e di screditare il debito dell'ob-

bedienza dei cattolici al Papa, vituperandone i sostenitori
;
come

se questi lo esagerassero, ne falsassero le condizioni e quindi per-

vertissero la sana dottrina della Ghiesa.

Si : noi scrittori dei giornali cattolici piu devoti al Papa ed ai

Vescovi e piu studiosi di difendere, sotto la loro vigilanza, secondo

le forze nostre, la integrita e la purita della fede, noi abbiamo

corrotto il domma deH'infallibilita pontificia, perche abbiamo asse-

1
Vcggasi questo vol. pagg. 116-11.
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rito ed asseriamo, che al Vicario di Gesu Gristo 6 doyuta obbe-

dienza, non solo qu-ando definisce dommi, ma eziandio quando in

altre maniere fa conoscere la cattolica dottrina
;
e perche abbiamo

asserito ed asseriamo, che oggetto del supremo suo ed infallibile

magistero sono altresi tutte le materie politiche, le quali colla

fede e col costume banno relazioni. Per questo siamo accusati di

voler noidominare la regola della fede, coll'mtendimento di oscu-

rarla, di guastarla, di straziarla. Ma quello che noi asseriamo e ca-

priccio nostro, o non anzi certo insegnamento di tutti i teologi, e

prima e dopo la definizione del Goncilio vaticano? E se cosi e, chi

puo farcene rimprovero? E 1'accusa di corruttori della fede, cbe

ci e" apposta, non si risolve in una calunnia, disonorante solo chi

la da, e non punto chi la riceve? Ma passiam oltre, ne ci perdiamo
ad armeggiare contro le nebbie, nubes sine aqua, come il Santo

Padre ha ben descritti i superbi cervelli di costoro.

V.

I quali se tanto aguzzan 1' ingegno, per attenuare 1' obbligo della

sottomissione ai Papa, in quello intorno a cui possiede aulorita

d' infallibile magistero, non e* meraviglia che poi sofistichino, per

attenuarlo in quello, intorno a cui egli non possiede ugualmente

infallibile 1'autorita. II Papa e fallibile, fuori del suo magistero:

dunque, nelle cose che a questo suo magistero non appartengono,

possiamo non obbedirgli e rimanere cattolici sinceri. Tal e il loro

cavallo di battaglia, contro chi li stringe ad accettare umilmente

le pontificie prescrizioni.

Ma scusa piu insensata di questa non puo addursi. II Romano

Pontefice da Gesu Cristo non 6 costituito suo Vicario, solamente

perche ammaestri, ma altresi perche regga la sua Ghiesa: e la so-

vreminenza di Pietro non consiste solo nella podesta suprema

ch'egli ha d'insegoare, nel che e il primato di magistero, ma in

quella eziandio di governare, nel che e" il primato di giurisdizione
l

. E

1
Pontificem Romanum verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesine caput,

et omnium chrislianorum palrem ac doctorem exislere; el ipsi in bealo Pelro

pasvendi, reyendi et yubcrnandi universalem Ewlesiam a V. X. Icsu Chritlo
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-to e domma di fede rattolica, si essenziale, che chi non lo pro

fessa cade per do solo nell'eresia insieme e nello scisma. Doppio

pertanto essendo 1'officio divinamente conferito al Papa da Gristo,

nel ministero commessogli di pasoere il suo grogge, vale a dire

1'uno di maestro e 1'altro di reggitore; chiaro e che tutti i fcdeli

sono ancora vincolati dal doppio obbligo di assoggettarsegli, tanto

in cio che si riferisce all'uno, come in cio che si riferisce all'altro.

fi vero: il carisma o dono dell' infallibility non 6 al Papa con-

cesso da Dio, fuorch6 nell'esercizio dell'officio suo di maestro

della Chiesa: ma che percio? Dunque perch6 il Papa non ha questo

dono nel suo governo ecclesiastico, e pu6 in cose particolari e di

fatto, non riguardanti pero la generale disciplina della Chiesa e non

connesse colla fede e coi costumi, errare, e lecito disubbidirgli?

Ma se la ragione dell'obbedienza negli ordini sacri, civili e do-

mestici fosse, non piu il possesso legittimo, bensi 1'infallibile eser-

rizio dell'autorita, che ne sarebbe piu dell'ordine umano al mondo?

I genitori non sono infallibili: dunque i figliuoli potrebbero leci-

tamente spregiarne i comandi. I governanti politici non sono in-

fallibili: dunque i cittadini ed i sudditi potrebbero lecitamente

violarne le leggi. I sacerdoti ed i Vescovi non sono infallibili :

dunque i popoli cristiani, allo spirituale reggimento loro soggetti,

potrebbero lecitamente non far conto alcuno delle loro ordinazioni.

La ribellione e 1'anarchia perpetua sarebbero in tutto e per tutto

giustificate.

L'assurdita dei corollarii fa vedere quella del presupposto, da

cui derivano. II debito della soggezione ai poteri da Dio stabiliti

non ha la radice nelle prerogative piu o meno insigni di cui

questi posson essere dotati, ma nella intrinseca loro natura di

emanazioni deH'autorita stessa di Dio, di suoi rappresentanti, di

delegati da lui a riscotere dai sudditi quel tributo di obbedienza,

ch'egli ha il diritto assoluto di esigerne, o immediatamente per s6

o mediatamente per altri: e fino a tanto che questi poteri non si

*

plenum potcstatem Iraditam ease. Cosl definl il C ()ncilio ecumenico di Firenze,

dnpo r.hc allri Connlii pinv.lfntcinenle aveano deiinito il medesimo domma. Le

|ii;ili
definizioni tulle riconferm6 il Concilio valicauo, nel delinire che fece inoltrc

il domma dell' infallibilila inerente al magistero pontificio.
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snaturano, pervertcndo 1'ordine da Dio voluto e prescrivendo atti

da Dio vietati, essi hanno diritto a quell' obbedienza che i sudditi

debbono a Dio, del quale sostengono le veci. Questa e la teoria

razionale e cristiana del potere, promulgata nelle Scritture divine

e mantenuta costantemente intatta dalla Ghiesa. Giascun uomo

deve stare soggetto a chi gli e superiore, perche ogai podesta viene

da Dio, e chi resiste alia podesta resiste a Dio e da s6 si condanna.

Quelli che son rivestiti del potere sono ministri di Dio, ed a co-

desti ministri di Dio si ha da ubbidire, non solo per teraa dell'ira

loro, ma altresi per coscienza
l

. Di piu 1'Apostolo, nel nome di

Bio, ingiungeva ai fedeli, che in ogni podesta riconoscessero Gesii

Gristo, ed i servi ai padroni loro, bench gentili, ubbidissero come

a Cristo medesimo
2
. D'onde e provenuta nel cristianesimo quella

nobilissima obbedienza, che non fa piegare la volonta dell'uonw

ad altro uomo, perche e questo o quell' uomo, ma unicamente per-

che rappresenta Gesu Gristo; e muove non da bassi rispetti e ser-

vili timori, ma dalla coscienza e dall'amore, e solleva sino al trono>

di Gristo-Dio, 1'uomo che per lui ad altro uomo si assoggetta.

Questa e 1'obbedienza che puo chiamarsi ed e la pratica dell' amore

di Gesu Gristo; 1' amore di Gesu Gristo in atto; il preziosissimo

legame che stringe la terra al cielo; vincolo di iraione, nodo bene-

detto di pace fra gli uomini, negli Stati, nelle comunita, nelle fa-

miglie: Haec est ilia obedtientia, quaz comordiam conservat m an-

gelis, tranquillitatem general in civibus, sine qua Respublica stare

non potest, sine qua familia aliqua regi non potest
3

.

Posto ci6, the valore ha, moralmente e teologicamente, la bella

ragione degli avversarii, i quali si pensano di legittimare la Joro

disubbidienza al Papa nelle cose agibili, perche in esse il Papa
1 Omnis anitti-j, potuslatibus sublvmioribus sabdita yit, non est enim j)0-

lestas nisi a Deo... Qui resislit poteskali, Dei or&inakioni resistit. Qui autem

resistant, ipsi sibi damnatiunem acquirunt... Dei enim minister tst... ideo

subditi estate, non solmn propler iram, sed eliam propter conscientiam *

lto. XIII, 1-5.

*
Servi, obedite dominis carnalibus... in simplicitate cordis vestri, sicut

Ckrislo. Non ad oculum scrvientes... sed ut servi Christi, facientes volun-

lalem Dei ex ammo, cum buna volunhtie svreientes, sicut Domino el won ho-

minibus. EPHES. VI, 5-7.

3
S. ACGCSTIJI. Prosec.
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non godc deH'infallibilita assicuratagli da Dio nolle insegnabili?

II naturale buon senso basta a giudicarlo. Illecita 6, secondo

san Paolo, la disubbidienza di un servo cristiano ad un padrone

gentile; e sara lecita quella di un fedele cattolico al Vicario stesso

di Gristo? Se nulla valessc, la ragione dei cattolici liberali scrol-

lerebbe dalle fondamenta ogni ordine umano e cristiano.

Puo errare, notava sapientemente il barone d' Ondes Reggio,

nel suo precitato discorso, puo errare il Sommo Pontefice: ma

passa questo divario essenzialissimo tra il Sommo Pontefice e gli

altri : che egli puo commettere error! nel governo della Ghiesa,

ma non mai che olFendano la fede e la morale, poiche nello inse-

gnamento della fede e della morale e infallibile; ma gli altri pos-

sono commettere errori, e non di raro sogliono, contro ambe quelle:

onde gli errori del Sommo Pontefice non recano danno a cio che

piii importa per la salute eterna delle anime, ed anco per il bene

sostanziale della terrena vita, e solo possono colpire obbietti di
'

secondario momento. Questa si e vera, grande ed immancabile

guarentigia, che il governo del Sommo Pontefice da aU'universo

mondo!
'

Ma non occorre che ci diffondiamo di piii a ribattere un sofisma,

ohe salta agli occhi dei meno periti in queste materie. Tanto piii

che la soluzione di esso non e da cercarsi nella logica, ma nella

morale
; provenendo da difetto non di buon discorso, ma di buona

volonta. E per cio assai bene il Santo Padre ne ha mostrata Tori-

gine, dicendo questi sefaziosi spinti ed animati dallo spirito dell'or-

goglio e della superbia. La disubbidienza 6 figliuola primogenita

della vanagloria *. 1 cattolici che si arrogano il diritto di disub-

bidire al Papa, per poter essere liberali, non cederanno mai alia

dialcttira, se prima non ccdono all'umilta.

VI.

Se non che, per grazia di Dio, questi ncmici interm (e cc lo ha

fatto avvertire il Santo Padre) sono pochi. Parecchi gia son passati

notoriamente nel campo dei nemici esterni; ed aitri che paiono

' />/sc. <:il. pagg. 9-10.

*
liiubedieajui prim&filUi tst iiuuiisyloriae. S. ASTOM.IBS, Par. H, lil. i, cap. 2.
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tentennare a cavallo del fosso, vi si baloccano intorno piu per leg--

gerezza di fantasia che per malvagita di cuore. Nell' Italia segnata-

mente, roloro che non arrossiscono del titolo di cattolici sono, pel

massimo loro numero, cattolici col Papa, affezionatissimi al Papa

e molto ben disposti ad obbedire in tutto al Papa. Questa e la verita.

Per altro convien loro stare in guardia di se e delle sottili insidie,

alle quali il retto e buon animo loro e cotidianamente esposto. Noi

viviamo nel secolo satanico per antonomasia, giacche si vanta se-

colo della rivoluzione universale; ed e il solo secolo, nel quale

siasi inneggiato a Satana, perche ribelle a Dio. La disubbidienza,

che e rivoluzione, prende tutte le forme possibili e non rhe si

vegga mutata in domma politico, ma si vede eretta in idolo, cui si

vorrebbero legalmente costringere tutti a sacrificare. II cattolico

dei nostri tempi ha necessita di forte e viva fede, per serbarsi

quale dev'essere innanzi a Dio, innanzi alia Ghiesa, innanzi al

mondo. La fede ha da formargli il criterio pratico e ha da ravva-

lorargli il petto, contro il turbine degli errori e dei terrori che

lo circondano. II secol nostro e, sopra gli altri secoli, anticristiano,.

perche sopra gli altri inimica 1' autorita. Si miri a che son ridotte

le autorita civili, i poteri degli Stati ai nostri giorni! Si considera

come giuridica ed inviolabile la liberta di fare opposizione a tutti

i poteri, e di giudicarli senza riguardo. Sopra ogni autorita sipre-

tende che stia la cosi detta pubblica opinione, la quale, quando e-

qualche cosa, altro non e che il giudizio collettivo di molti citta

dini, ciascun dei quali pesa per uno, se pure ha peso. Questa e

1' autorita sovrana del tempo nostro. D'onde nasce lo spregio pub-

blico d'ogni altra autorita, se non sempre in se medesima, certo

in chi ne e investito e ne esercita pubblicamente gli officii. Pur

troppo 1'avvilimento in cui essa e caduta, fa si che talora, in qual-

che paese, veggasi al timone dello Stato gente, che dovrebbe remi-

gare nei bagni, col bollo dei galeotti in fronte. Ma in somma il fatto

e questo: e la massima delle sciagure odierne si e, che, nel con-

cetto comune, 1' autorita sociale non gode piu ne i caratteri, ne la

forza, ne la riverenza che da essa non dovrebbero mai scompa-

gnarsi.

Or il pericolo dei cattolici, anco migliori, eproprio questo: che,.
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quasi senz'addarsene, si lascino trascinare dalla correntc: cd o si

levino giudici dell'autorita del Papa e della Ghicsa, come tutti

fanno dclle altre autorita, o non ardiscano, per umano rispetto, di

mostrarsele ossequenti. Per ci6 noi crediamo necessarissima la

fede; e stimiamo che ai cattolici non si possa mai ripetere a suffi

cienza: Siate uomini di fede! State in fide
1

.

La fede ha da ricordar loro incessantemente, che 1'autorita del

Papa nel mondo e di una guisa diversa dalle altre; perche sopran

naturalraente divina nell' origine sua, ne'costitutivi suoi, nell'esor

cizio suo e nella sua finale destinazione. In somma, la fede ha da

mostrar loro nel Papa quel dolce Cristo in terra, che santa Caterina

da Siena non si saziava di servire, di ascoltare, di venerare. In

quel modo che niun cattolico oserebbe far giudizio di Gesii Gristo,

se, visibile nel Vaticano, visibilmente di la governasse la Chiesa,

come di Ik governala il suo Vicario, cosi niuno osi farlo del Vicario

suo. Che chi temerariamente si fa giudice di lui, e lo biasima e lo

censura, ferisce in lui 1'eterna maesta del Verbo, ch'egli rappre-

senta. E qui sta il fiore di quella fede, che non mai troppo si rac-

comanda: vedere nel Vaticano Gesu Gristo; e nell'augusta persona

del rappresentante, quella adorabile del rappresentato. E si badi

che Gesii Cristo non e un Re costituzionale, che disgiunga la re-

sponsabilita sua da quella del suo Ministro; e che quindi il Papa,

rispetto a Gcsu Cristo, non e come uno di quei Ministri costituzio-

nali, che posson essere dai fedelissimi sudditi travolti nel fango e

lapidati, senza che il Re cittadino ne sia offeso. No, Gcsu Cristo e

il suo Vicario, in ordine all' ammaestramento ed al reggimento

della Chiesa, fanno tutt'uno: tanto che, a tutto rigore 6 verissimo,

che Gesu Gristo ammaestra e regge la sua Chiesa pel Papa; giac

che esso moralmente vive nel suo Vicario, e per esso trasfonde

in tutto il corpo sociale della Chiesa la vita. Guai adunque a

chi tocca il Papa ! Guai a chi gli manca di soggezione, di ossequio,

di obbedienza ! Ogni strale scagliato contro il Papa, va diretta-

mente a colpire Gesii Cristo.

L questa la massima capitale di fede, che dee valer di norma

a tutti cattolici, per ben regolare le relazioni loro interne del cuort

1
I COR. xvi, 13.
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ed esterne dell'opera e della lingua col Papa. Posta per premessa,

quesla norma e fecondissima di pratiche conseguenze, le quali gia

ognuno da s6 puo scorgere.

Ma principalissima fra tutte e" quella della docilita; e di una

docilita filiale e volenterosa, eziandio in do che non e stretlamente

obbligatorio, o, al senno di grandi ingegni, pare meno proficuo agli

interessi della Ghiesa o del Papato. La fede ci fa sapere che, presso

Dio, il merito dell'obbedienza tanto e maggiore, quanto e minore,

in cM ne esercita gli atti, 1'obbligo di esercitarii tutti. La stessa

fcde poi ci ammonisce, che la grazia di conoscere e vantaggiare

gl' interessi della Chiesa, Iddio non la d& ai grandi ingegni, ma al

suo Vicario in terra: e che egli solo ha i lumi a questo effetto con-

venienti, perche egli solo ha da lui 1'officio di pascere e governare

il suo gregge. Dei grandi ingegni, quando umili sieno ed ubbidienti,

il Signore suol valersi in servigio non ordinario della Chiesa
;

ma quando sono indocili e superbi, egli ne fa il conto che fece di

Lucifero, intelletto il piu sublime che uscisse mai dall'onnipotenza

sua creatrice. II governo della Ghiesa di Gesu Cristo non e com-

messo ai grandi ingegni, ma al Papa; e piii luce ha il Papa, per

ben vedere quel che si confa o non si confk alia Ghiesa ed alia

Santa Sede, che non tutti i grandi ingegui del mondo rkongiunti

in uno. II che poi deve dai cattolici aversi presente all'animo tanto

piu spesso, quanto piu spesso toccasi con mano, che alia fin fine

questi grandi ingegrn, i quali pretendono dirigere e consigliare il

Papa, sono, come ben li ha definiti il Santo Padre stesso in un altro

suo piu recente discorso, teste esaltate, che si lascian guidare

dalla fantasia e dall'orgoglio e non dalla riflessione
l

. E cio 6

per appunto che rende rationabile obsequium nostrum al Pontefice,

anche nelle cose di politica ecclesiastica, le quali non sono alia

umana prudenza per se chiare : la certezza che il Pontefice ha da

Gesu Cristo la grazia di stato, per veder chiaro ove 1' umana pru-

denza vede scuro, e per ottenere il bene della G'liesa con mezzi,

che non di rado paiono alia politica i meno acconci.

Ne temano i cattolici di cadere in quell' eccesso di obbedienza

1

Vedi, nbWOsservalore Romano del 9 gpmiiiio 1811, il discorso da Sua

t -111110 ai pellegriai ilaliani, il gioruo dull' Epifania di quest' anno.
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al Papa, che ccrti farisei del cattolicismo liberalo, con istudiata

simulaziono, aflettano di tomere, siccorae funesto alle anime:

per lo chc contro i giornalisti, ardenti proraotori di quesl'obbe-

dicnza, scoccano le frecce piu avvelenate del loro gianscnistiri

turcassi. In questa matcria, 1'eccesso, non che temibile, ma neppur

e possibile. Un eccesso di obbedienza vera c cristiana, com' 6 quella

di che parliamo noi, si ridarrebbe ad un eccesso di carita rerso

Gesu Cristo; cio6 ad un eccesso di quella virtu che, unica fra tutte,

non capare di eccessi. pharisaei hypocritae, poteste ancora voi

partecipare a colpa si bella !

VII.

ft grandemente a dcsiderare che i cattolici d' Italia si perfezio-

nino viepiu in questa fede ed obbedienza al Papa, che dev'essere

il centro comune del la loro unita di azione religiosa insieme e

politica, a salvezza della patria. Gia vediamo con piacere quanto

prevalga fra loro, e massimamente fra i piu autorevoli ed operosi,

il concetto che nella Santa Sede s'irnmedesiraa la causa non meno

sacra che civile dell' Italia. E noi riputiamo degnissimi di lode i

valorosi scrittori dell' Osswvutore cattoll o di Milano, i quali, con

iclo pari al sapere, lo propugnano ed illustrano. Le condizioni dei

cattolici in Italia diversificano da quelle dei cattolici di Francia, di

Spagna, del Belgio e di altri paesi, in cio, che molti loro atti

politici, in quanto tali, sono a questi liberi, perche non contrariano

diritti e ragioni di ordine religioso; oveche ai cattolici d' Italia

parecchi di questi atti non sono liberi, perche opposti a prescri-

zioni giuridiche della Ghiesa o a divitti pontificii, che anzi tutto e

sopra tutto debbono osservare. KiFetto e questo degli aggiunti par-

ticolari in cui si trova la Penisola, per avere nel suo grembo la

Sede di san Pietro, spogliata ora dalla Rivoluzione che domina

Roma e vi tiene il Papa medesimo stretto in ostile assedio, tub

hostili pvtestate constitution. Oni'e che, a voler accordare nella

ooscienza i doveri di cattolici con quelli di cittadini, e al tutto

necessario che gl* Italiani prendano, nella loro operazione religiosa

e civile, indirizzo dal Pontefice.

Dura puo parere questa necessitu agli spiriti ambiziosi, che

della fede amerebbero farsi scala a mondane'alterige; dura ai
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sognatori di patrie trasformazioni opposte ai consigli di Dio; dura

agl' interessati nei frutti di un capitale che, essendo, come quello

acquistato da Giuda, pretium sanguinis, corae quello e pure ma-

ledetto dal cielo: ma invece si stima dolce dagli altri, che nella

tiara di Pietro veggono il simbolo storico e provvidenziale della

pace e grandezza d' Italia. Perocche il nodo che lega 1' Italia al

Papato non e fatto dall' arbitrio dell'uomo, e formato evidentemente

da Dio. Or anche di questo nodo si ha da avverare, che Quod Deus

coniunxit homo non separet
l

. La nazionalita non puo dunque essere

mai ragione buona di separare Tuna dali'altro: e dato che, per

tale pretesto, una temporanea separazione morale o materiale

avvenga tra loro, sara causa di mali e danni gravissimi infin che

perseveri. E 1' odierno esperimento il dimostra. Che ha guadagnato

1' Italia, colla quasi ventenne ribellione de'suoi governanti alia

Santa Sede? Fame, servitu e delitti. Dal tempo deibarbariin qua,

gli annali nostri non ricordano miseria maggiore di questa, che rode

e consuma 1' Italia che si e voluto strappare dalle mani del Papa.

I cattolici italiani pertanto, cui scalda il petto amore non solo

di religione, ma ben anco di patria, devono rallegrarsi che Iddio

abbia si provvidamente unite le sdrti politiche della Penisola con

quelle del Papato, che ai diritti dell'uno non si possa fare ingiuria

senza pregiudicare all'altra. Questo e privilegio unico del nostro

paese: ma cosi fatto, che da noi richiede, per contraccambio, il

tribute di un ossequio particolarissimo alia Santa Sede. Se per

obbedire o deferire ad essa ci e forza rinunziare, nella guerra

politica, ad una strategia che parrebbe efficace, ma non e conforme

ai diritti o voleri suoi, non ce ne dolga troppo. Gio prova che Dio

ha disegni piii reconditi e dispone la vittoria per altre vie. Questo

ci detta la fede.

Del resto noi diciamo tutti giornalmente, che, senza un intervento

speciale di Dio, la vittoria della giustizia pacificatrice d'ltalia sfugge

a tutte le umane previsioni. Ma quale titolo piu valido, per ottenere

codesto intervento, e quale argomento piu solido, per isperare di

ottenerlo, puo darsi che questo di sacrificare temporaneamente a

Dio il nostro zelo, il nostro coraggio e parte delle nostre stesse

armi, per meglio obbedire e deferire al suo Vicario in terra?

1 .MATTII. XIX, 6.
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DAL SESTO PKRIODO COSMICO

I.

Con I'intflletto agente si dimostra la esistenza di Dio :

ma esso non e Dio.

Che il lume della nostra ragione, il quale 6 1'intelletto agente,

sia divino egli e manifesto e i suoi natural! attributi 1* hanno

dimoslrato. Per la qual cosa, a pieno dirilto, abbiamo tratta dal

medesimo una valida prova della esistenza di Dio. Se non che

egli e facile che molti, tostoch^ di questo sieno fatti capaoi, va-

dano a rompere in tmo scoglio contro il quale s'infransero eziandio

ingegni preclari. fi cosa agevole lo scambiare divino con Dio, e,

perche quel lume e divino, dirlo lo stesso Dio. In tale sentenza

la dipendenza del nostro intelletto da Dio passa il giusto mezzo, e

affatto erronea, e devesi per noi confutare. Gomeche abbiamo in

questo Periodico trattato a lungo questo punto, tuttavia non possia-

mo dispensarci dal discorrerne in questo articolo per due ragioni

potissime; la prima perche esso 6 un punto, direm cosi, integrate

della dimostrazione della esistenza di Dio, per la qual cosa lascian-

dolo da un lato, quella non sarebbe compiuta ;
la seconda ragione

6 perche la trattazione fattane rimonta a parecchi anni addietro e

puo darsi che non sia alia mano dei nostri lettori. Ma, prima di

entrare nella questione, 6 mestieri determinare, con poche parole

e con molta chiarezza, il processo della cognizione intellettuale,

serondo i prindpii della filosofia deH'Aquinate e secondo il fatto,

il quale va egregiamente d' accordo con essa.

Egli accade di ritrovarsi una bellissima analogia tra la gene-

razione dei viventi e la generazione dei concetti mentali. Come

dicevamo nell' ultimo articolo, nella generazione animale abbiamo

due termini, 1'uno a quo, 1'altro ad quern. Nel primo si fa 1'unione

Serte X, vol. /, fate. 689 18 80 gtnio 1877
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del due principii seminali, la guale unione venne detta, dalla filo-

sofia scolastica, concezione: nel secondo avviene Fanimazione per

la quale e formato un essere vivente eguale nella natura al ge-

nitore, da cui procedette quel principio seminale virile ch' e prin-

cipalmente attivo e che feconda ii passivo femineo. Di simile

maniera nella generazione mentale abbiamo due termini, 1'uno a

quo, 1'altro ad quern. II primo termine a quo e la prima concezione

mentale, ossia 1* unione della specie intelligibile coll'intelletto

possibile : quella 6 a guisa del principio attivo seminale dell'umana

cognizione (il quale principio e prodotto daH'intelletto agente);

questo, ossia 1'intelletto possibile, fecondato dalla specie intelligi-

bile, e determinate alia produzione del verbo mentale nel quale e

detto 1' oggetto, dal cui fantasma la specie intelligibile fu astratta.

II secondo termine ad quern, e la produzione di cotesto medesimo

verbo, nel quale si compie la cognizione. E, perche il lettore ap-

prenda con tutta perspicuita questa dottrina, olFeriamogli una qual-

che applicazione.

Facciamo che 1'intelletto non punto conosca che cosa sia il leone.

La prima volta si affaccia innanzi allo sguardo cotesto bruto, e

nella imaginazione si forma il fantasma del medesimo. Fin qui

abbiamo tutto cio ch'e necessario e sufficiente alia cognizione sen-

sitiva del leone; ma ci6 non basta alia cognizione intellettuale. II

fantasma non puo servire quale principio seminale di questa co-

gnizione intellettuale, ne da esso solo pu6 essere fecondato 1'intel-

letto e determinato a produrre il verbo, onde afferma internamente

T essere del leone. La prefata insufflcienza deriva da cio, che il

fantasma e un principio di sensitiva e per6 materiale cognizione,

ed alia produzione del verbo immaterial vuolsi un principio se-

minale dell'ordine stesso, ossia immateriale. Quindi alia presenza

del fantasma in cui singolarmente e materialmente 6 rappresentato

il leone, 1'intelletto agente, ch'6 il lume della ragione, forma nel-

1'intelletto possibile la specie intelligibile del leone, la quale e

1' immateriale principio seminale, onde fecondato il medesimo in-

telletto possibile produce il verbo, nel quale esprime mental mente

il leone e in cui si compie la cognizione.

Posta quella unione tra 1'anima umana ed il corpo umano che
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mne Aristotele contro Platonc, che fu poscia definita in due

C'jiii-ilii ecumenid (vogliamo dire di Vienna sotto Clemente V e

di Laterano sotto Leone X) e dall'Aquinate e da' suoi seguaci con

mirabile profonditk di dottrina dichiarata e propugnata, quel pro-

cesso della umana cognizione diventa comprensibile e aftatto ra

zionale. In questo processo si ammette che il lutne della ragioae,

ch'e Tintelletto agente, fecondatore del possibile per mezzo delle

specie intelligibili, sia una propria facolta deH'uomo, ovvero, come

dicevasi scolasticamente, aliquid animae. Ma il processo anzidetto

e incomprensibile ed assurdo, qualora altri, accostandosi alia sen-

tenza di Platone, ammetta una separazione dell' anima dal corpo

umano, e faccia consistere la loro unione in una specie di compene-

trazione di quella con questo e in un mutuo influsso fisico, anziche

in quella composizione di sostanza e di natura, che ha luogo tra

la forma sostanziale e la materia, che da essa 6 informata. Impe-

rocch in tale ipotesi non potendo la parte materiale e sensitiva

operare sopra la immatoriale ed intellettuale, non ci sara veruua

ragione sufficiente ne tratta dall'intrinseca natura dell'uomo, ne

dedotta dalla natura degli esseri corporei che al medesimo si pre-

sentano, n6 dal mutuo rapporto di questi a quello, che all'olFerirsi

innanzi al guardo, per esempio, un Jeone, si produca nella mente

la specie intelligibile del medesimo, e molto meno che 1'uomo si

formi i concetti astratti della verita, della bonta, della giustizia,

dell'ordine e va dicendo.

Per la qual cosa tutti quelli che vaghi di novita disdegnarono

di acconciarsi alia dottrina di Aristotele e di san Tommaso, si

misero sul fantasticare ricercando il cosi detto ponte di passaggio tra

gli esterni oggetti corporei e la facolta intellettuale deH'uomo. Ne

ritrovatolo, si diedero i piu discreti a credere che rintelletto agente

fontedella nostra cognizione intellettuale sia lo stesso Dio: quindi

dalla considerazione di esso intelletto verrebbesi non solo a de-

durre la esistenza di Dio per modo di deduzione, come noi abbiam

fatto, ma bensi per via d' intuizione, com' essi dicono. Se non che

.ad avere sopra questo punto idee chiare, egli 6 mestieri che bre-

vemente noi spieghiamo, come, supposta siffatta dottrina, la cosa

vurrebbesi spiegare.
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Egli e pertanto necessario considerare Dio sotto due aspetti: il

primo diremo reale, il secondo ideale; e percioccbe Iddio dices!

con suo proprio e sostantivo nome YEnte, cosi deve egli essere

considerate quale Ente reale e quale Ente ideale. Sono queste due

appartenenze (dicono alcuni) di Dio, in se stesse inseparabili, le

quali, prese insieme, costituiscono 1' essere divind. E poiche idea

e 1'esemplare di una cosa fattibile, 1' essere ideale in Dio altro

non vuole significare che 1' essere stesso reale in quanto e esem-

plare di tutte le cose possibili, ovvero in quanto in Dio vi sono

le idee archetipe di tutte le cose. Questo modo di discorrere e

tolto dall'Aquinate, il quale cosi dice
]

: Essendo Dio la similitudine

e la rappresentanza ideale di tutte le cose, 1'intelletto puo avere

sopra esso una doppia riflessione: o in maniera assoluta, in quanto

egli e un essere : oppure in maniera relativa, in quanto egli e la

similitudine di tutte le cose. E in tutte e due le maniere Iddio

conosce se medesimo e riflette sopra se stesso : sebbene il faccia

non con atti diversi, ma con un solo. Per la qual cosa se il Verbo

si consider! in quanto conseguita 1'intuito del divino intelletto,

che in maniera assoluta intende se medesimo, in tal caso esso

Verbo, parlando di Dio, si prende in maniera assoluta, ossia senza

rispetto alia creatura, sia che si consider! lo stesso Verbo essen-

zialmente, sia che prendasi personalmente. Ma se piglisi il Verbo

in quanto consegue 1'intuito del divino intelletto, in quanto sopra

se riflette quale similitudine ed esemplare di tutte le cose, in tal

caso eziandio nel Verbo si ragguarda quel rispetto alia creatura,

che ha luogo tra 1'arte e le cose artificiate
;
e al Verbo, cosi preso r

compete propriamente il nome di arte . Che poi considerate Iddio

1 Cam ipse Dens sit similitudo el species omnium rerum, duplex conversio

intellectus potest fieri in ipsum, vel absolute secundum quod est res quaedam:
vel in quantum esl similitudo omnium rerum ; et utroque modo seipsum Deus

cognoscit, et supra se convertitur; quamvis non diversa sed una operations.

Unde si Verbum accipitur prout consequitur inluitum intellectus divini, se-

cundum quod absolute seipsum intuetur, sic Verbum absolute dicitur in divi-

nis sine respectu ad creaturam, sive essenlialiter sioe personaliter dicatur.

Si autem Verbum consequatur intuitum intellectus divini prout convertitur

supra se, in quantum est similitudo omnium rerum et exemplar; tune etiam

in Verbo accipitur respectus ad creaturam ut est respectus artis ad artificiala;

et sic proprie verbo competit nomen arlis. S. THOM. I. Disl. XXVII, quaesl. II, art. $.
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in questa maniera relativa alle creature possa dirsi idea od Ente

ideale, lo possiamo cogliere da molte testimonianze deli'Aquinate,

e basti ora recar questa sola
'

: E cosi in quanto Dio conosce la

sua essenza, imitabile in una detenninata maniera dalla creatura,

conosce la medesima essenza, quale propria ragione ed idea di

essa creatura
;
e dicasi egualmente delle altre. Perci6 consta che

Dio intende piu ragioni proprie di piu cose, le quali ragioni sono

piu idee. Sopra queste distinzioni, come sopra un fondamento

dottrinale, vuole altri discorrere, facendo dipendere cosi la umana

cognizione intellettuale da Dio, che Dio stesso sia il lume della

ragione o 1'intelletto agente. Dio, cosi si discorre, non gia nell'es-

sere suo reale, ma soltanto nell'essere ideale e sempre congiunto

a guisa di luce aH'umano intelletto; da questo congiungimento

nasce una cognizione vaga e confusa deiressere
;
ma quando spunta

nella immaginazione un fantasma, allora e che Dio fa si che 1' in-

telletto rifletta sopra se medesimo, quale idea della cosa da cotesto

fantasma rappresentata : e cosi si compie la .intellettuale cono-

scenza. Questa dottrina e detta ontologismo, ed ontologi quelli che

la seguono, i quali, a quanto ci pare, a tutt'uomo si adoperano a

ravvolgere i loro concetti in una moltitudine di parole oscure ed

equivoche.

Imperocche se diamo una interpretazione letterale alle loro pa-

rule, dovremmo dire, che per intendere ci conviene contemplare

od intuire Iddio quale idea o specie intelligibile di cio che in-

tendiamo. Ma per certo non cosi porta la natura della nostra co-

noscenza intellettuale; mercecche quando 1' intelletto nostro genera

il verbo in cui conosce una cosa non ha una previa contemplazione

od intuizione della specie intelligibile od idea di essa cosa, ma si

cotesta specie intelligibile diventa forma dell' intelletto possibile, il

quale da essa e con essa determinato produce il verbo di detta cosa,

del quale verbo quella e seminale principio. Chiaramente viene que-

sto insegnato dall'Aquinate, ed e bene recarne una luculentissima

1 Sic iqitur in quantum Dcas cognoscil suam essentiam ul sic imilabilem
a tali creatura, co^no.scif earn ut propriam RATIO.XK.M KT IDEAM liuius crealurae;
el simililer de aim. Et sic patul quod Deus inldligit PLUKES rationes PROPRIAS

plurium rerum, quae sunt PLCRLS ideue. S. THOM. Summ. Tlicol. XV, art. 2.
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testimonianza. Si fa una cosa sola dell' intelletto e della specie,

la quale e principio dell'azione di quello, cui spetta 1'agire. Per

la qual cosa la specie e la prima con la qu,ale, e non gik a norma

della quale 1'intelletto opera. Imperocchd non 6 che il nostro in-

telletto ragguardando la specie, a guisa di esemplare, produca un

verbo ad essa somigliante. Se la cosa fosse cosi non si formerebbe

una sola cosa dell' intelletto e della specie, dalla quale informato

egli opera con essa, come con un principio a se intrinseco, in ma-

niera pero che i limiti della operazione (la quale 6 il verbo) non

passino la portata della stessa specie
'

. Adunque coloro che vo-

gliono sostenere che 1'intelletto agente sia lo stesso Dio, non deb-

bono parlare di guisa da indicare che si formi la cognizione intel-

lettualecoll'intuito del medesimo Iddio, cotalche quello ragguardi

questo come fa un pittore che mira la faccia di Gesare per espri-

merne nella tela la imagine; ma hanno da dire che Dio in quanto

idea di una cosa o di un'altra congiungesi, a guisa di specie intel-

ligibile, col nostro intelletto, ed e cosi cowprincipio nella genera-

zione dei nostri verbi mentali. Anzi, se bene si consideri la teste

recata similitudine, essa non e" perfetta, perche il pittore contempla

la faccia di Gesare non per altro motivo che per trarre quella

specie intelligibile, onde informata la sua mente, lo rende atto ad

esprimerne la imagine. Questa e una giusta ed acuta osservazione

dell' Aquinate
2

.

Ma silfatta unione di Dio a guisa di specie intelligibile con la

mente umana e ella possibile? E, se ella e possibile, debbe ammet-

1 Unum constituitur ex intellectu et specie, quae esl principium uctionis

suae, et nuius est agere: unde specie* haec est prima QUA ayilur, non aulem

AD QUAM. Non enim intellectus nosier inspiciens hanc speciem tamquam exem-

plar sibi simile, aliquid facit quasi verhum eius. Sic enim non ficrel unum
ex inldlectu et specie, cum, intellectus non intdligil nisi faclus unum aliquid
cum specie, sed in ipsa specie FORMATUS agit TAMQDAM AIIQUO sui: ipsam
tamcn non excedens. S. TIIOJI. Opusc. XIII De natura verbi intellects.

2 Est verbum simililudo illius speciei lamquam eius quo factum est sibi

simillimum. Similitudo vero rei esl ut ad quod formatur et tamquam ad eius

exemplar. Nee proper hoc opwtet ipsum formanlvm prius rem intueri, et

po*l ad earn verbum sen imaginem ipsam in se formare : quia tmbere speciem
rei apud se, est sibi loco aspectus exemplaris. Artifices nnmque inluentes sun

cxemplaria, nitiil aliud acquirunt nisi ipsas species cxemplarium. Op. cit.
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tersi come un fatto necessario a spiegare la umana intellettuale co-

noscenza? latorno alia sua possibilita noa accade qui intrattenerci

a lungo. Gi basti osservare che nel senso, in cui vorrebbesi prendere,

ella dee dirsi naturalmente impossibile. Imperocche vorrebbono che

Iddio si congiungesse all'intelletto umano non in quanto egli e

essere reale, ma soltanto in quanto e essere ideale. E questa astra-

zione e rigettata aiFatto dall'Aquinate, il quale cosi discorre: Non

e possible che alcuno vegga le ragioni delle creature (vale a dire

le idee rappresentatrici delle creature) nella divina essenza, in

maniera da non vedere la stessa essenza. Imperocche la divina

essenza e ella medesima la ragione (doe la idea) ditutte le cose;

e 1' essere ragione ideale non aggiunge alia divina essenza altra

cosa che il rispetto alia creatura. Inoltre egli e necessario cono-

scere una cosa primamente in se, e ci6, parlando di Dio, trarrebbe

il conoscerlo quale oggetto della felicita; e secondamente in rela-

zione ad altro, ossia il conoscerlo in quanto in lui vi sono le ra-

gioni (le idee) delle cose esistenti
1

. E questa necessita che ha

la mente umana di unirsi a Dio in quanto egli e Ente reale (qualora

si supponga che si unisca a lui in quanto ente ideale), appare eziandio

piu manifesta nella sentenza di quegli ontologi, i quali per dare

alia nostra cognizione concretezza maggiore, di guisa che possa

conoscere, oltre all
1

idealita delle cose, eziandio la loro esistenza,

insegnarono che la medesima mente viene congiunta all'atto crea-

tore divino, col quale Dio trae all' essere, e- in questo conserva le

cose, delle quali mostra le archetipe idee. L' unione con Dio in

quanto Ente che crea le esistenze, quaggiu non puo aversi, mercec-

che richiede I'immediato congiungimento con la divina essenza

(dalla quale non si distingue realmente quell' atto), congiungimento

ch'e soprannaturale e che e la causa della beatitudine dei compren-

1 Non est autem possibile quod aliquis videal KATIO.XKS crealurarum in ipsa
divina essentia, ita quod earn non videat. Turn quia ipsa divina essentia

est RATIO omnium eorum quae fiunt; RATIO aulem IDEALIS non addil supra
divinam essentiam nisi respectum ad crealuran: litm eliam quia pritts est

cognoscere aliquid in su, quod esl cognoscere Deum ut obiectum bealiludinis,

<iunm cognoscere illud per comparalionem ad allerum, quod est cognoscere
Deum so.cundum RATIONS rerun in ipso existentes. S. THOM. Summ. Tlieol. II,

II, m, art. 1.
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sori. JYon aocade qui svolgere questo punto, ne recare altri di quegli

argomenti, onde i sinceri filosofi combattono 1'ontologismo; poiche

dal detto fin qui il lettore e certamente chiarito che passano il giu-

sto mezzo coloro che, non content! di dare all' intelletto agente 1'ap-

pellazione di divino, vogliono che sia Dio stesso.

Ma, se 1'intelletto agente non e Dio, come mai rimangono fermi

quei caratteri di assoluta fermezza, di universalita, di rettitudine

infallibile, cui, nell'articolo precedente, noi abbiamo riconosduti

nei primi principii speculativi e pratici, e, dai quali caratteri

mossi, abbiam detto che il lume onde e il nostro intelletto guidato

non puo non essere che il lume di Dio? L'Aquinate c'insegna che

questi caratteri pur voglionsi riconoscere, quantunque si dica che

il lume della nostra ragione, ossia 1'intelletto agente, e un lume

derivato da Dio nel nostro intelletto, e una imagine impressa di

quella luce sostanziale. nella quale sono le idee archetipe di

tutte le cose. Per questo il santo Dottore paragona Dio al Sole e

1'intelletto agente, che deriva da Dio nel nostro intelletto, al

Jume che deriva dal Sole: e come a vedere coll'occhio corporeo

non e necessario che questo sia unito al Sole, ma basta che sia

unito al lume che deriva dal Sole
;
cosi a intendere coll' intelletto

non e necessario che questo sia unito alia luce eterna in cui

stanno le idee archetipe delle cose, ma basta che sia fatto parte-

cipe del lume che fontalmente viene da cotesta luce, e n'e vivis-

sirna imagine naturalmente e stabilmente impressa in noi stessi.

Allorche si cerca, dice 1'Aquinate, se 1'anima umana conosca

tutte le cose nelle eterne ragioni (cioe nelle idee archetipe) si

deve rispondere, che in doppia guisa si dice che una cosa si co-

nosce in un'altra. In una maniera, come da oggetto conosciuto:

cosi si veggono nello specchio quelle cose, le imagini delle quali

risultano nello specchio medesimo; e cosi 1'anima, nello stato

della vita presente, non puo vedere tutte le cose nelle ragioni

eterne, ma cosi in queste le conoscono i beati, i quali veggono Dio

e tutto in lui. In altra maniera si dice conoscere una cosa in altra,

ossia come nel principio della cognizione: onde cosi potremmo
dire di vedere nel Sole quelle cose, che per lo influsso del Sole

veggiamo. Ed in questo senso e necessario dire, che 1'anima umana



DU. si:sio i'i:iuoix> COSMICO 281

vede tutte le rose nelle ragioni eterne, colla partecipazione dellc

quali conosciamo ttitto quello che conosciamo. Imperocche il lume

intellettuale (cioe 1'intelletto agente) ch'e in noi, non e altra

cosa, che una partecipata similitudine del lume increato, nel quale

si contengono le eterne ragioni. Pero nel Salmo IV si dice: Molti

dicono: chi ci insegnera quelle cose che sow buone? Alia quale

questione risponde il Salmista dicendo : E impresso sopra di noi,

o Signore, il lume del tuo volto: quasi voglia dire: tutte le cose

vengono a noi diraostrate, mediante una impronta (1'Aquinate chia-

mala aigiUationem) del lume divino
l

. Ed e pur degna di essere

riportata quella testimonianza deH'Aquinate, la quale sta la dove

tratta delle creature spirituali, e nella quale attribuisce ad Aristo-

tele la recata divina sentenza. Quel lume dell'intelletto agente

di cui parla Aristotele, e da Dio impresso immediatamente in noi,

ed 6 per esso che noi distinguiamo il vero dal falso, e il bene dal

male: e di questo intelletto agente parla il Salmo IV, in quelle

parole: Molti dicono: chi ci insegnera quelle cose che sono buone?

E impresso sopra di noi, o Signore, il lume dd tuo volto : mediante

il quale apprendiamo quelle cose che sono buone. Per la qual

cosa ci6 che in noi rende le cose intelligibili in atto a guisa di

lume partecipato, e qualche cosa dell' anima, e viene moltiplicato

come moltiplicansi le anime e gli uomini. Ma quello che rende le

cose intelligibili a modo di Sole illuminante, e uno ed e separato,

1 Cum ergo quaeritur, ulrum anima humana in ralionibus aetirnis omnia

cognoscat, dicendum ext quod aliquid in aliquo dicitur cognosci dupliciter.

I'no modo sicut in obiwlo cognilo, sicul nliquis videt in speculo ea quorum
imtniincs in speculo resultant : ct lioc modo anima in stalu praesenlis vilae

non polest vidure omnia in ralionihus aelernis: sed sic in rationibus aetarnis

i-iKinoscunt omnia bciti, qui Di>um vidc.nl et omnia in ipso. Alio modo dicitur

<ili<iuid cognosci in aliquo, sicul in COGMTIO.MS PRIXCIPIO; sicut si dicam,us quod
in sole videntur ea quae videntur per soltm; el sic NKCKSSE KST dicere quod
animu humana omnia cognoscal in rationibus aeternis, per quarum parti-

dpalionem omnia cognoscimus. Ipsum enim lumen inlelleclunle, quod est in

nnliis, nihil est (ilitul. quam quacdam participata simililudo luminis increati,

in quo continentur rationvs nrl<>rn<n\ liulein PSAI. IV, 5, 6: dicilur: MCI.TI

DICI.M: QCIS OSTK.MHT ?iOBis BO.AA? Cui quueslioni Psalmista respondet dicens:

Sicimni E*T SUPKK .>os ifjiKS vuiTCS TCI. DoMisK: quasi dicat: Per ipsam
tiffittationem <livini luminis in nubis omnia demonslranlur. S. TIIOM. Summ.
Theol. quaest. 84, art. 5.
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e questi 6 Dio
T

. Ora di questa sublime e vera dottrina filosofica

facdamo le debite applicazioni.

II.

Si applied al nostro proposito la esp'osta dottrina.

In primo luogo i sovrani caratteri di verita, di universality di

autorita obbligatoria da cui ogni uomo si sente vincolato, come da

una legge ch'e di se medesimo superiore, eglino sono caratteri che

danno all'intelletto agente un'indole affatto divina, e percio da

esso siamo tratti per logica necessita, come gia abbiamo dimo-

strato, *ad ammettere 1* esistenza di Dio.

In secondo luogo, sebbene tale sia Findole dell' intelletto agente,

da dimostrare per esso con legittima illazione la esistenza di Dio,

tuttavolta non sara mai lecito dire che quello sia lo stesso 'Dio,

comecche vogliasi mitigare questa espressione affermando che non

e Dio quale Ente reale, ma si quale Ente ideale. Imperocche nella

presente vita non puo essere Dio forma intelligiiile dell' intelletto

nostro qual Ente ideale, perche non potrebbe esserlo senza essere

forma del medesimo quale Ente reale; e questo non si puo ammet-

tere.

In terzo luogo si deve ammettere che 1' intelletto agente e qual-

che cosa che spetta alia nostra anima intellettiva : e per6 che tanti

sieno gl'intelletti agenti quanti sono gli umani intelletti. E poichS

all'essenza dell'anima nostra spetta 1' essere razionale; spetta pure

all'essenza della medesima avere T intelletto agente, che e il lume

della ragione: percio esso e ingenito e concreato con 1'anima stessa.

1 Lumen intcUectus agentis de quo Aristoleles loquitur, est nobis IMMEDIATE

impressum a Deo, secundum quod discernimus vvrum a falso et bonum a

malo: cl de hoc dicitur in PSAL. IV, 5,6: Mom DICCNT: QDIS OSTENDIT ROBJS BORA?

SlGJiATUM EST SUPER HOS LCMEJI VBLTBS TDf, Do.MIHE : per qUOd UObtS bond OSlCn-

duntur. Sic igilur id quod facit in nobis inlelligibilia actu per modum luminis

parlicipati, EST ALIQUID A.MMAK, et multiplicatur secundum mulliludinem aui-

marum et liominum. llludvero quod facit intelligibilia per modum solis illu-

minantis, est unum separatum, quod pst Deus. S. THOM. QQ. Disp. De spir.

creat., art. X.
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In quarto luogo 1'intelletto agente sebbene appartenga ad ogni

anima, in quanto esso e lume ha una doppia relazione: la prima &

a Dio supremo Sole delle intelligenze, da cui deriva: la seconda a

quelle cose ch'egli illumina e sono i fantasmi d'onde egli trae le

specie intelligibili, che sono i principii, dei quali inform ato 1'intel-

letto possibile genera i verbi mentali: di quella guisa che il lume

corporeo, ch'e" ricevuto dall'occhio, ha relazione al Sole da cui

proviene e agli oggetti sensibili che sono per esso illuminati, ossia

fatti visibili. Se non che v'e in questa similitudine un difetto. Di

vero, il lume corporeo nell'occhio nostro e transeunte, non fisso;

laddove quel lume che e rintelletto agente e" stabile essendo all-

quid animae. Per la qual cosa acutamente 1'Aquinate rassomiglia

1' intelletto agente al lume che sta nell' occhio di certi animali, dal

quale occhio irraggia gli oggetti. Vi 6 nell'anima, die' egli, una

cotale virtu attiva immateriale, la quale sveste i fantasmi delle

material! loro condizioni. SilFatta virtu 6 1'intelletto agente: di

guisa che esso intelletto agente 6 una cotale virtu partecipata da

una sostanza superiore, doe da Dio. E pero il Filosofo afferma

che 1'intelletto agente e una specie di abito e ch' e lume: e nel

Salmo IV, 6, si dice: E impresso sopra di ?ioi, o Signore, il lume

del tuo volto. Di ci6 una qualche simiglianza ritroviamo in certi

animali che veggono di notte, le pupille dei quali sono in potenza a

ricevere tutti i colori, perch6 in se" non ne hanno alcuno determi-

nate in atto, e, per un cotal lume insito in loro, rendono i colori

visibili in atto 1
. Ed altrove dice: E la sbmiglianza si torrebbe

1 Esl ctiam Invenire in anima quamdam virtutem activam immaleriulem,
Kn plunitasmat'i a materialibus conditionibus abslrahit; et hoc pertinet

ad inl'llnctum aqenlem, ut intellectus agens sit quasi quwdam virlus parti-

cipttta ex uliqua subslanlia superiori, scilicet Deo. Vnde philosophus dicit

(3, I)e anima, com. 18) quod inlellectus agens est ut HABITUS quidam et

lurnrn: et in PSAL. IV, 6, dicitur: SiGiunni EST SUPER nos IU.WEM VULTUS TUI,

DOJII.-XE. Et huiusmodi simile quodammodo apparel in animalibus videnlibits

dc. node, quorum pupillne sunt in polentia ad omnes cclores; in quantum
nullum colorcm habent deh'rminatum in actu, sed per quamdam luctm insitam

fudunt quodammodo colores visibiles actu. S TOOM. De anima, QQ. Disp. art. 5.

11 medesimo san Toinmaso poi (nel Com. di Arist. 1. c.) ci ammaeslra che sotlo

la peniia di Aristotele quella parola abilo vuol dire non cosa avvenlizia, dopo la
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da im corpo che fosse in potenza a ricevere i color! tutti, ma po-

tesse inviare da se stesso il lume ad illuminare i colori, come in

certa guisa appare nell'occhio di qualche animale .

In quinto luogo si fa dalle cose discorse manifesto che la con-

formita che v'e nei primi principii speculativi e pratici, i quali

sono, come dice 1* Aquinate, i principii seminali di tutte le scienze,

deriva dalla comunanza dell'intelletto agente. Egregiamente perci6

ei dice: Tutti gli esseri che appartengono ad una medesima spe-

cie, hanno eguale quella operazione che conseguita la natura della

stessa specie, e conseguentemente hanno comune la virtu ch'e"

principio della prefata operazione; ma non comune nel senso che

sia la ideniica in tutti. Ora il conoscere i primi intelligibili (sono

le prime nozioni e i primi principii) e operazione che origina dalla

essenza della umana specie. Onde egli e necessario che tutti gli

uomini abbiano comune quella virtu, ch'e principio della predetta

operazione, e questa e la virtu dell'intelletto agente. Ne per-cio e

mestieri che sia identica in tutti gli uomini, ma e necessario che

in tutti derivi dallo stesso principio. E cosi quella consonanza che

si ritrova in tutti rispetto ai primi intelligibili dimostra la unita

dell'intelletto separato, cui Platone rassomiglia al Sole, ma non

dimostra la unita dell'intelMto agente, cui Aristotele rassomiglia

al lume 1
.

In sesto luogo finalmente e chiarito come Dio sia il vero e 1'unico

interno maestro di tutti gli uomini, e come dal suo divino magistero,

coslituzione dell' essere, ma cio che n' e parte. Habitus hie accipitur secundum

quod philosvphus frequenter consuevit nominare omnem formam et naturam,

prouti distinguilur contra privationem et potentiam.
1 Omnia quae sunt unius speciei, communicant in actions, consequents

naturam speciei, et per consequens in VIRTUTE, quae est actionis principium,
non quod sit EADEM NUMERO in omnibus, Cognoscere autem prima intelliyi-

bilia est aclio consequens speciem humanam. Unde oporlet quod OMUKS ho-

mines communicenl in virtule, quae est principium huius actionis; et haec

est virtus inteUeclus agentis. Non lamen oportd quod sit EADEM NCMERO in

omnibus : oportet tameii quod ab uno principio in omnibus derivetur. Et sic

ilia communicalio hominum in primis intelligibilibus demonstrat U.MTATK.H

inlellectus separati, quern Plato comparat Soli, non autem unilatem intelle-

ctus agentis, quern Aristoteles comparat lumini. S. TUOM. Summ. Tlieol 1, 19,
art. 5, ad 3.
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ch'egli esercita mediante 1'intelletto agente, abbiano assoluta ccr-

tezza non solo i primi principii speculativi e pratici, ma eziandio

tutte le scienzf. Imperocche que' principii rifulgono d'immediata

cvidenza in virtu del lume dell' intelletto agente, e sono verbi in-

ten :amente e naturalmente pronunciati sotto 1'influsso del lume

prefato, senza che la libera volonta v' abbia parte: e il corpo d'ogni

scienza (e la parola scienza vuolsi qui prendere nel suo stretto

filosofico significato) altro non e che la somma delle illazioni pros-

sime o rimote derivate logicamente da que' principii sovrani. In

tanto, errore e possibile in quanto 1'uomo, piii o meno volonta -

riamente, pronuncia verbi mentali non determinati naturalmente

dall' intelletto agente e per6 fuora della guida del divino magistero.

Laonde 1'Aquinate, parlando dell' intelletto agente ch'e il lume

della umana ragione, in questa maniera si esprime: Quel lume

della ragione, in virtu del quale ci sono resi manifest! i principii,

e da Dio in noi impresso, quale similitudine della verita increata,

che in noi risplende. II perche non . potendo tuttaquanta 1' umana

dottrina trarre la sua efficacia altronde che dalla virtu di quel

lume, ne segue che Dio solo e quegli che internamente e princi-

palmente ci ammaestra
1

. E con questo mettiamo fine alia esposi-

zione della sincera dottrina dell'Aquinate intorno alia dipendenza

del nostro intelletto da Dio, per cio che spetta alia cognizione della

verita. Or ci permetta il lettore di trajre da questa dottrina una

qualche pratica illazione.

III.

Conseguente dignita di chi ammette la esistenza di Dio;

e come I'ateo meriti disprezzo.

Innanzi tutto e da notare come 1'uomo, il quale attigne le sue

dottrine alia fonte della vera e nobile filosofia da noi indicata, sente

1'alta sua dignita e degnamente se ne compiace. Ei bene intende

1 Huiusmodi aulem rationis lumen, quo principia huiusmodi sunt nobis

nota, est nobis a Deo indilum, quasi quaedum similitudo increatae veritatis

in nobis resultant i*. I'nde cum omnis doctrina humana e(ficaciam haberc non

possil nisi ex virtute illius luminis; conttat quod SOLDS Deus est qui interius

et principalUer docet. S. THOW. De Magistro, art. 1.
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di essere un membro di una societa sconfinata di esseri intellet-

tuali, i quali, comeche contingent! e teraporanei nella loro esi-

stenza, pure s'incentrano nell'Essere supremo, infinito, immutabile

ed eterno. Questo centro e la Verita, luce illimitata che raggia i

suoi splendor! in tutti i creati intelletti degli uomini. E se meri-

tamente si gloria 1'uomo di essere stato discepolo di un gran

maestro sia nelle arti, sia nelle scienze, quale e quanta e mai quella

gloria che ridonda in ogni uomo dall' essere discepolo dell'eterna

Verita? anzi dall'essere questa Verita eterna 1'unico vero interne

maestro dell' uomo stesso? Ne questo pu6 tacciarsi menomamente

di esagerazione: imperocche per quanto 1'uomo, che vuole addot-

trinare altrui, sia sapiente, egli, nel suo addottrinamento, altro

non pu6 fare che esporre quel mentale lavorio che si fece nella

sua mente, quando venne a .discoprire le illazioni di quei primi

principii, rhe senza studio ad artiflcio gli furono dall'interno lume

divino nella piena evidenza manifestati. Mediante la parola pu6
1'uomo imprimere nei sensi del discepolo delle material! modifica-

zioni, pu6 eccitarne i fantasmi: ma in tutto ci6 egli altro non fa che

proporre della materia o degli oggetti privi di luce intrinseca, e

perci6 intellettualmente invisibili, Di quella guisa che a nulla

varrebbe il metter sotto 1'occhio di altri le piu rare bellezze della

natura e dell'arte, quando non fosser queste irraggiate dal lume

corporeo, e questo atteggiandovisi all' intorno di quelle non le

illuminasse, e, illuminatele, non ne recasse alia pupilla le Taghe

figure; della guisa medesima a nulla varrebbe la parola dell' uomo

e la conseguente eccitazione dei fantasmi, se dentro di noi non ci

fosse il lume dell'intelletto agente derivato dal Sole delle intel-

ligenze ch'e Dio, e questo lume non illuminasse i fantasmi, e, illu-

minatili, non ne ritraesse le forme immateriaii, che sole possono

essere nell' intelletto possibile i principii generated dei verbi, nei

quali si compie la umana cognizione.

La natura mentre schiera innanzi al guardo umano la terra e i

cieli, le montagne e le pianure, le campagne ed i mari, i mineral!

e le innumerabili specie dei viventi, i loro moti, le loro operazioni,

le loro interminabili variazioni, altro non sa fare che presentarci
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dei corpi e degli accident! corporei. L'uomo, colla sua parola, altro

non sa fare che articolati suoni dell' aria, varii secondo la varieta

di quelle cose che egli vorrebbe significare. Ma que' corpi e quegli

accident! corporei, e cotesti articolati suoni non sono la giustizia,

non sono 1'ordine, non sono la belta, la virtu, la verita, non sono

le quiddita o le essenze delle cose. Se la giustizia, la verita, la

belta, la virtu, 1' ordine, le quiddita delle cose fossero colorate, si

potrebbono percepire col guardo, se sapide col gusto, se molli o

dure col tatto, se sonore coll'udito, se odorose mediante 1'olfatto:

ma nulla di tutto ci6 ! Elleno si trovano in quelle cose che feriscono

i nostri sensi
;
ma da questi non si possono punto apprendere. E

come la percussione del metallo non darebbe suono in distanza se

1' aria mancasse, come sarebbono invisibili le cose colorate se non

ci fosse il raggio luminoso del Sole, cosi la verita, la giustizia, Tor-

dine, la bellezza, la virtu e tutte le quiddita, impercettibili al senso,

sarebbero alia mente nostra alfatto inintelligibili, se non fosse il

lume dell'intelletto agente a noi concesso da Dio, che illuminandole

le reca alia nostra facile comprensione. Sia pur dunque la natura

tutta quanta uno speccliio, in cui si trova delineata la imagine di

Dio, sia pure 1'uomo in qualche modo maestro deH'uomo, ma quel-

T imagine resterebbe al buio senza 1'interno lume divino, ma cotesto

magistero, senza questo medesimo lume, darebbe strepito di parole

e non conoscenza di verita. Per la qual cosa 1'Aquinate diceva
1

:

Quelle forme intelligibili che vengono descritte nella mente del

discepolo e dalle quali origina la scienza acquistata per lo am-

maestramento, immediatamente dipendono dall' intelletto agente,

sebbene abbiano mediata relazione verso colui che ammaestra. Im-

1 In discipulo describunlur formae inlelligibiles, ex quibus scientia per
doctrinam accepla constituitur, IMMEDIATE quidem per intelleclum agenlem,
sed MEDIATE per eum qui docel. Proponit enim doctor rerum inlelligibilium

signa, ex quibus intelleclus agens accipit inlentiones inlclligibilcs, et describit

eas in intellect u possibili: unde ipsa verba docloris audita, vel visa in scriplo,

hoc modo se habenl ad causandam scicntiam in intdleclu, sicut res, quae
sunl intra animam, quia ex utrisque intellectus inlentiones intelligibilcs

accipit. S. THOM. De Magislro, art. 1, ad 11.
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perciocch6 il maestro non altro fa che proporre del segni delle cose

intelligibili, dai quali segni I'mtelletto agente coglie le intenzioni

intelligibili (cioe le specie) e le descrive nell'intelletto possibile:

onde le parole udite dal maestro o vedute nella lezione scritta,

hanno una proporzione rispetto all'essere causa di scienza nell'in-

telletto, simile a quella proporzione che si ritrova tra le cose che

sono fuori dell'anima e la scienza stessa, perocche e da quelle e

da queste 1'intelletto coglie solo le specie intelligibili .

Quindi il vero filosofo ben tocca con mano che la fonte vera della

sua scienza & Dio, e ch'egli ha solo il merito di avviare da quella

fonte le acque in questa o in quella parte a recare la fecondita e

la vita; ed alia propria inerzia o prava volonta soltanto attribuisce

la sterilita della sua mente o gli errori. Di qua precede quella

umilta ch' e il piii bello fra tiitti gli ornamenti del vero sapiente,

la quale tanto mirabilmente traspira dagli scritti di tutti i gran

dottori della Ghiesa e specialmente dal sommo filosofo italiano, vo-

gliam dire 1'Aquinate. Eziandio ne conseguita una specie di rive-

renza alle verita conosciute, fossersi pure conosciute col propria

studio, e una invincibile costanza nel difenderle contro gli errori

che loro si oppongono. E cosi dev' essere perche il sapiente nel

sincero e certo giudizio della propria mente riconosce la voce di

Dio e la rispetta : e per la stessa ragione e ossequente al vero che

da altri ascolta, perche egli ha questi in conto di nuncii della eterna

Verita. E non e a dire quanto do conferisca alia caritatevole unione

tra gli uomini ed alia conservazion della pace.

Per contrario 1'ateo il quale ha avvilito la propria essenza di-

cendosi pazzamente un accozzaglia di eterni atomi aggregatisi in

virtu del caso (ossia in virtu di nessuna causa, poiche il caso e

privazione di causa); 1'ateo, il quale amando meglio essere detto

figliuolo di una bestia che figliuolo di Dio, vuole avere le scimmie

in conto de' suoi genitori, ed anzi fa salire turpcmente la propria

origine all'infima tra tutte le piante ed al minerale alFatto privo

di ogni vita; 1'ateo rhe stupidamente confonde 1'anima con la ma-

teria e le operazioni di quelia coi moti di questa; cotesto ateo se

vuol filosofare sopra il valore della propria intelligenza si ravvolge
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in un labirinto di contradizioni, di assurdi e di ridevoli puerilita.

Egli assai spesso sente 1'impero assoluto del priacipii speculativi

e pratici che si forraano nella sua raeate: ma d'onde in essi auto-

rita siiFatta? Giu per lui 6 mistero. Talvolta illogicaraente riconosce

in que'principii la prefata autoritii, e vorrebbe da tutte le raenti

rispetto e soggezione ai proprii giudizii, di guisa che gli altri non

dovessero pensare altramente da quello ch'egli pensa. Talvolta, dis-

conoscendola, si fa lecito saltellare di errore in errore, e per ac-

cattarsi una falsa nominanza, o per basso interesse, va spacciando

i sistemi della indisciplinata sua fantasia; come fossero strette de-

duzioni della scienza. Egli ben vede che le sue dottrine cozzano

cogli evidenti principii della sua mente; ma, per lui, impugnare la

verita conosciuta 6 nulla, mercecche si da a credere che la verita

sia puro giuoco del suo cervello, e per la stessa ragione leggermente

cornbatte e disprezza chi gliela propone. Egli non pu6 avere per

1'altrui dottrina quel rispetto che non ha per la propria; ne rico-

noscere una base divina ed inconcussa degli altrui giudizii, non

volendola riconoscere dei proprii. Dalle quali cose deriva quel

manco di dolcezza, di mitezza, di civilta che in &hi vuol essere e

comparire ateo generalmente si scorge.

L'uomo che nello imperio de'suoi giudizii ascolta I'imperio di

Dio e nella legge della sua coscienza la legge di Dio, vi si con

forma colle operazioni, sia con quelle che risguardano s6 stesso,

sia con quelle che risguardano gli altri, la famiglia e la societa.

Avviene che egli con 1' opera talfiata contradica ai dettami della

sua mente? Egli sa, in questo caso, che contradice alia parola di

Dio, ne sente il rimorso nella coscienza, e come dal lume della

ragione riceve uno stimolo al ben fare, ed un freno che lo ritrae

dal mal fare, cosi nel medesimo lume riverisce 1'autorita e il

potere di un giudice supremo di tutte le sue operazioni. L'ateo al

rontrario non ha Dio nel suo cospctto
l

, non riconoscendo nei retti

giudizii della sua mente i giudizii di Dio, e nella legge della co-

1 Non est Dcus in conspcdu eius: inqninaluc suni cut'.' illius in ornnt

empure. PSALM. 10, 5.

t-rrie X, vol. I, fate. 639 19 ** g'nnalo 1877.
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scienza la legge di Dio. Quindi 1'atco non ha stimolo efficace al

ben fare, non ha freno che distolgalo dal mal fare, e scuote il ri-

morso come un vano timore, di cui non riconosce una ragionevole

causa. Perci6 di regola ordinaria le vie dell'ateo sono inquinate,

o lo consideri solitario, o lo consideri nei rapporti della famiglia

e della societa. Che s'egli per amore di quattrini o di gloria vuol

coprirsi della virtu come di un candido ammanto, sark una maschera

od un sepolcro imbiancato; ma nemo personam din fert, e i sepolcri

stessi rimangono ad un lieve urto scoperchiati : e percio 1'ateo a

lungo andare apparirk nel suo lezzo e nella sua orribile deformitk.

Se egli, come I' asino e il mulo che non hanno intelletto\ mancasse

del lume della ragione, non meriterebbe disprezzo. Ma egli ha que-

sto lume, ne pu6 affatto ignorarlo, e vuole, per talento reo, non

riconoscerne la divina origine. fi simile ad un pazzo che mentre

gode della luce del Sole si ostina a negare la esistenza di questo,

d'onde quella deriva: perci& 1'ateo, in quanto tale, piuche com-

passione merita disprezzo.

1 Nolite fieri sicut equus el mulus, quibits non esl inldlwtus. PSALM. 31, 9.



IA CONFEBENZA INTERNATIONALE

SULLA QUKSTI )XE TURCA

I.

Fino al momrnto, in cui scriviamo, le notizie di Costantinopoli

intorno al risultato della Gonferenza, quivi raccolta, non recano

nulla di decisive. I diplomatic!, che la corapongono, minaeciano

sempre che la prossima sessione sark 1'ultima, ma poi essa nel

fatto si truva sempre di essere la penultima. Ben si vede che

quei signori, non trovando nel Turco quell' arrendevolezza, che

si aspettavano, e non avendo il coraggio civile di confessare lo

sbaglio fatto nell'usar con lui tanta durezza, cercano di rappattu-

mar la faccenda per via di temperamenti, che non feriscano toppo

1'orgoglio dell'Ottomano, e mantengano al tempo stesso nella so-

stanza le esurbitanti loro proposte. Essi vorrebbero, come suol

dirsi, salvare capra e cavoli, cio& la pace pericolante, e le preten-

sioni russe che 1'hanno messa in pericolo, e alle quali essi improv-

vidamente aderirono. Xon riuscendo in do, per la perspicacia e

fermezza dei rappresentanti turchi, non sanno indursi a rompere
definitivamente le trattative, per timor di una guerra, che indu-

bitatamente diverrebbe universale. Quindi fingono di volerle rom-

pere, per espugnare con tal minaccia la resistenza del Turco; ed

essi stessi ban paura di tal rottura per le conseguenze che ne

derivano.

Ma siccome niuna commedia puo durar troppo a lungo; cosi egli

e certo che quando uscirk a luce questo nostro articolo, ogni

indecisione fia tolta; ed o il Turco avra piegato il collo alle esi-

genze europee, o la guerra, come e piu probabile, sara ben

prossima ad essere dichiarata. Gi6 nondimeno non toglie, rhe,

nell' ambiguita dell' alternativa da avverarsi, si possa ragionare

alquanto della condutta tenuta dalle Potenze nel menare tutta

questa faccenda, e delle cagioni che hanno prodotto nel Turco il

suo indomabile rifiuto.
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II.

In cosi spinosa materia, piu che il nostro giudizio, ci place

riportar quello, che ne ha dato un giornale, molto addentro nelle

cose politiche, e che per la condizion sua e della nazione, a cui

appartiene, potea forse meglio, che qualunque altro, mirar la pre-

sente quistione, con animo spassionato. Benche il tratto sia lungo,

crediamo che non sara discaro ai lettori vederlo citato integral-

mente. II giornale dei Debats in un suo eccellente articolo sopra

la quistione d'Oriente, dopo aver descritto lo stato, a che eran

giunte le cose, quando il dettava
; prosegue cosi : Noi non vo-

gliarao risvegliar rimembranze, che datano da ieri; nondiraeno ci

si permettera di dire che le Potenze han mostrato, nella loro

condotta verso 1'Impero turco, un' ignoranza compiuta delle leggi

eterne del cuore umano. Esse han trattato i Turchi come se questi

non fossero uomini, ma una specie di materia inanime, che si

potesse impastare con una mano di ferro, senza rischiare di ferire

in essa alcun sentimento profondo, senza temere di far sangui-

nare, premendola, nessuna piaga viva e bruciante. II diritto, la

giustizia, i trattati, tutti i principii di civilta e d' umanita, che

s'invocavano con tanto chiasso quando si trattava dei cristiani,

non si sono piu avuti in conto, da che si e trattato de'musulmani.

Noi non crediamo che la storia diplomatics abbia presentato giam-

mai uno spettacolo cosi strano. Allorche la Serbia dichiaro la

guerra all'Impero ottomano, tutti i Gabinetti si credettero in do-

verc di protestare contro cotesta aggressione inqualificabile; tutti

dichiararono che essi lascerebbero al principe Milano la responsa-

bilita compiuta de'suoi errori, e ch'essi non farebbero nulla per

allontanare da lui le sventure che dovea tirarsi dietro la sua folle

impresa. Nondimeno appena la Turchia finiva di solfocar la rivolta

del Principato vassallo, ed ecco le Potenze interporsi tra il vinci-

tore ed il vinto, affin di salvare quest' ultimo e far perdere al primo
tutti i frutti della sua vittoria.

Un' agitazione europea si poco sincera, come romorosa, avea

apparecchiato questo intervento. Per lo spazio di molti mesi T eco
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dclle opinioni, inglese e russa, aveva ripetuto ai Turchi die essi

-erano barbari, coi quali non si dovea usare alcun riguardo, una

specie di mostre antiumane di uomini, selvaggi asiatici, di cui 1'es-

pulsione violenta era per 1'Europa cristiana il primo degl'interessi

e il piu santo dei doveri. In faccia a questa unanime riprovazione

la Porta ha ceduto; essa ha rinunziato a punire i suoi vassalli ri-

bclli; essa ha urailmente proraesso di riformarsi, di cambiar le

sue leggi, i suoi costumi, le sue usanze, di dare liberta estese a tutte

le popolazioni dell'Impero, d'abbassare tutte le barriere tra I'O-

riente e 1' Occidente, e di adoperare tutti i suoi sforzi per riparare

le rovine prodotte da una guerra sanguinosa. Si sarebbe dovuto sa-

perle grado delle suebuone disposizioni, del suo pentimento sincero.

Sc ne e fatto beffe. La diplomazia le ha significato che essa dovea

primieramente rinunziare al disegno ridicolo d'applicare ai Turchi

e di estendere ai cristiani pacifici le riforme, che avea in animo

d'inaugurare. Sopra i soli ribelli, sollevatisi contro il giogo otto-

maiio, debbono cadere i beneficii della civilta. La Serbia e il Mon-

tenegro hanno fatto la guerra al loro sovrano, e sono stati vinti?

Ebbene si ricompensino con un accrescimento di territorio, e con

una cessione di fortezze. L'Erzegovina e la Bosnia e la Bulgaria

hanno di volta in volta provocato insurrezioni ? Si dia loro inpre-

mio della ribellione un'autonomia piena, un'amministrazione one-

sta e illuminata, un'indipendenza amministrativa, che non tardera

di degenerare in indipendenza politica. Quanto ai Greci, agli

Albanesi, agl'Israeliti ecc., essi son riraasi tranquilli; 1'Europa

djinque non ha da occuparsene.

*t\( Ne" questo e tutto. Una tal concessione fatta alia rivolta, non

e F ultima cosa che si esiga dalla Porta. Sotto pretesto che i Turchi

non attengono le promesse, e che pero convien prendere delle gua-

rentige, si propone loro nientemeno che di consentire a una specie

d'espropriazione governativa, da compiersi a cagione di utilita

bulgara. L'Europa governera d' ora innanzi 1'Irapero ottomano, per

mezzo d' una commissione internazionale, alia quale apparterra

1' amministrazione, la polizia, la giustizia, 1'arraata, mentre che la

Porta non manterrfc che un'apparenza e un vano siraulacro di so-

vranita. La commissione internazionale sara per la Turchia un vero
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consiglio di tutela morale e materiale. Ella nominerk i governatorf

di provincia, i quali potraano essere pr.esi presso gli stranieri, e,

per esempio, presso i Russi ';
ella farfc leggi; ella ne vigilera 1'ese-

cuzione; ella giudichera e rivochera gli araministratori
;
ella dark

ordini alle milizie di occupazione. Gosi il Sultano liberate dalle-

cure del Governo, potra chiudersi nel suo serraglio a menarvi vita

tranquilla
8

.

fl incredibile quanto queste soverchiatrici proposte abbiano irri-

tato 1'animo de'Turchi; e secondo che osserva il precitato gior-

nale, ora il pericolo di guerra non e tanto da parte della Russia,

quanto della Turchia. I Russi, egli dice, dopo quel primo entusia-

smo bellicoso, cagionato dalle notizie delle crudelta comraesse dalle

milizie turche nella Bulgaria, rientrarono ben presto in se stessi,

dando luogo a piu prudenti e pacati consigli. Soprattutto il loro

bollore die giu, quando poterono toccar con mano che i Serbi com-

battevano a malincuore, costrettivi dalla sola violenza del partito

dominante, e che la gran maggioranza de'sudditi del Sultano, Greci r

Armeni, Albanesi, Israeliti sdegnavano altamente di mutar soggc-

zione. Al che si aggiunse i'esperimento dei danni, che la sola mo-

bilitazione dell'esercito avea lor cagionati. La guerra che scorte

da lungi sembrava lusinghiera, guardata da vicino comincio ad

apparire, quel che 6 in verita, il piu terribile dei flagdli. I Russi

divennero propensi alia pace. Nel qual giudizio, per altro, troppo-

parziale verso i Russi noi non ci accordiamo co' Debats.

Dall'aitro canto i Turchi, trattati dalla diplomazia europea nel

modo che descrivemmo piu sopra, hanno a poco a poco perduta la

pazienza e concepita finalmente un' irritazione, che non si potrebbe

raaggiore. Si racconta che Midhat Pacha, benche d' indole tempe-

.rata, nondimeno, allorche Lord Salisbury con ruvidezza ingles e gli

disse che la sua Gostituzione era una facezia di cattivo gusto, e che

bisognava sostituirvi ramministrazione da parte dell'Europa, gli

rispondesse : Voi siete venuti a stabilirvi nella nostra Gapitale

soppiattamente, a loggia di ladri, per disporre di noi in modo as-

1
Riferirono i Giornali, che la Russia avea gia destinalo un esercito d' impiegals

di tutti i gradi per tale bisogna.
* Journal des D&hats,[$ Janvier 1871.
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soluto, come se 1' Impcro ottomano fosse morto. Ma ecco che il

ivere si riscuote; e voi non giungerete a sotterrarlo altrimcnti,

die sotto un raucchio di rovine... Noi eravamo seicento, allorche

siamo giunti in Europa; noinon saremo piii di sei, quando ne par-

tiremo. Prendete nota di cio .

Queste fiere parole mostrano al vivo quanta sia 1'esasperazione

del Governo turco. E cio che dicesi del Governo, vuolsi altresi dire

del popolo; il quale non si mostra meno esacerbato de'suoi go

vernanti. Gerto il Sultano ebbe a dire ai Plenipotenziarii delle Po-

tenze, quando lo pressavano ad accettare le loro proposizioni : Se

io avessi la debolezza di cedere, non solo il mio trono ma forse

neppur la mia vita sarebbe al sicuro dallo sdegno del popolo.

III.

N6, a voler dire il vero, sembra che il Governo ottomano in

tutta questa faccenda possa tacciafsi di collera irragionevole o di

caparbia ostinazione. Contro di lui si allegano le atrocita com-

messe in Bulgaria; e non puo negarsi che esse, per quanto vogliano

attenuarsi, sono esecrabili. Nondimeno a rimuoverne dal Divano la

colpa, molte cose potrebbero dirsi in sua difesa. Da prima quelle

crudeltii furono precedute da sanguinose provocazioni degl' insorti e

devastamenti di case e di campagne contro dei Turchi. Onde ebbero

sembianza di rappresaglia, benche bestiale. Di piu 1* insurrezione

fu falta per eccitamento de'Comitati slavi, che si ospitavano e

lasciavansi liberamente operare in Russia. Onde il reato si rifonde-

rebbe originariamcnte sullo stesso accusatore. In terzo luogo, esse

furono esercitate, senza partecipazione del Governo; il quale poscia

si adopero, per quanto era possibile, di riparare al male avvenuto.

Esso permise che da stranieri si eseguisse un'inchiesta per appu-

rare i fatti
;
al che non sappiamo se verun altro Stato indlpendente

saria condisceso; sottopose a giudizio criminale i colpevoli, e si

accinse a risarcire gl
1

innocent! dei danni patiti.

Ma prescindendo da questo atroce incidente, di cui le Potenze

hanno mal garbo a fare tanto scalpore, mentre osservano un as-

soluto silenzio sopra fatti peggiori, che avvengono in Russia; il

certo e che la Sublime Porta in tutto il resto non fece altro, che
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sostenere il proprio diritto, e nel sostenerlo uso una temperanza

e una docilita, che indarno si chiederebbe ad altro Stato. Essa

accetto senza contrasto 1'intervento diploraatico dell'Europa; obbedi

all'ingiunzione di non muovere le arm! contro il Montenegro e la

Serbia, non ostante che Funo e 1'altra la provocasseroper ogni guisa

e manifestamente si allestissero per assaltarla. Si sottomise all'im-

postogli armistizio, quando era sul punto di schiacciare colle vin-

citrici sue milizie il ribelle vassallo. Che piu? Soffri che i suoi

rappresentanti fossero esclusi dalle prime deliberazioni della Con-

ferenza
;
benche questa si raccogliesse nella propria Capitale, e

dovesse formar le basi dell' accomodamento da imporlesi. Per

circa un mese (osserva qui il Monde) la Gonferenza ha tenuto le

sue sedute a parte nello stesso .albergo, che i Turchi consideravana

con ragione come il focolare di tutti gl'intrighi, diretti contro di

loro
;
e quando le cose erano giunte al punto, che il generale Igna-

tieff, dopo avere scartato dalle sue pretensioni quelle che gli sem-

bravano indifferenti, si era convinto che il programma, quale venivra

redatto, racchiudesse i capi essenziali delle sue dimande, di cui la

principale era quella della Bulgaria ;
allora soltanto si sono con-

vocati i Deputati turchi, e si 6 detto loro per bocca di Lord Sali-

sbury: Prendete o lasciate
1

.

Ognuno, che voglia essere giusto, dica se la Porta potea mo-

strare piii docilita e rassegnazione agl'imperiosi voleri delle Po-

tenze, fino a trascorrere forse i limiti di quella dignita, che ogni

Stato sovrano pretende, a giusto titolo, di conservare ! Qual me-

raviglia se per una specie di natural reazione, questa sua umile

arrendevolezza siasi finalmente convertita in aspra ostinazione ? La

pazienza, lungamente abusata, divien furore.

Sebbene anche qui la cosa vuol giudicarsi colle norme non dei

clamori arbitrarii, ma della ragione e della giustizia. Quella che

chiamasi ostinazione nel Turco, rispetto ad accettare il programma
della Gonferenza, se ben si mira, e piuttosto legittimo istinto della

propria conservazione e salute. II programma conteneva condizioni,

le quali comunque modificate e raddolcite nella forma, tuttavolta

importavano nella sostanza un'abdicazione di sovranita edun'in-

1 Lc Monde, 1 Janvier 1871.
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/.ione di smembramcnto dello Stato. Ogni prudenza consigliava

un costante rifiuto, e 1'accettazione piuttosto della guerra, segua

che pu6. Meglio 6 perire per mano altrui, difendondosi; che darsi

la morte da se medesimo. E ci6 prescindendo eziandio dalle ragioni

di decoro, a rui niuno Stato, il quale abbia sentimento della pro-

pria dignita, pu6 rinunziare.

IV.

Sotto il titolo: La situazione, 6 apparso in Costantinopoli, sul

cadere dell'anno, un opuscolo, in cui con singolar limpidezza si

espongono i soprusi adoperati dalla diplomazia europea, ligia della

Russia a danno della Turchia, in questi ultimi avvenimenti, fino

al programma della Conferenza. Esso e recato per disteso dal M6-

morial diplomatique nel suo numero del 13 gennaio 1877. Quivi

si diraostra come i moti deU'Erzegovina, della Bosnia, della Bul-

garia furono prodotti da agitatori esterni
;
e come i Sfrbi furono

sospinti alia guerra dall'impulso della Russia, e da official! russi

violentati a combattere sotto minaccia di morte. L'ingiustizia poi

dell'imposto armistizio 6 descritta in questi termini: La Serbia

ha dichiarato guerra alia Turchia. La Turchia ha battuto la Serbia;

ne ha annientato 1'esercito; ai 6 impadronita delle sue piazze

forti, che n' erano 1' ultimo baluardo
;

ella era sul punto di spin-

gere la sua marcia vittoriosa fino alia capitale del Principe Milano,

e costringerlo per 1'occupazione di tutto il paese ad accettare una

pace onorevole: e allora che 1'Europa interviene per imporre un

armistizio!

Quanto all' intervento della Conferenza, fa le seguenti osserva-

zioni :

La mediazione non pu6 esercitarsi, che di due maniere:

gli arbitri chiamano le parti contendenti ai loro tribunale per sen-

tirle e conciliarle; ovvero studiano gli elementi della contesa, in

assenza di esse parti, e da siffatto studio nasce un modo di compo-

sizione, che essi poscia propongono, o anche, secondo il caso, im-

pongono alle medesime. ) proceduto cosi 1'Areopago europeo,

che si e assunta la missione di giudicare il processo orientale ?
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Nullameno. Fatto inaudito! Fatto enorme! I! tribunate si raccoglie

nella casa d'una delle parti; e sotto la sua prwidenza discute ia

causa, con esdnsione deWaltra parte, la quale non sara chiamata

se non per udirsi pronunziar la sentenza! E giustizia questa? 1

diritto? fi ragione? prudenza?

In fine, quanto alle proposizioni del programma, diraostra coma

esse altro non sono che uno smerabramento raascherato dolla

Turchia.

Or noi dimandiamo a un italiano, a un inglese, a un francese, ad

un tedesco, a qualsivoglia uomo di questo mondo, che cosa avrebbe

fatto o detto, se alia sua patria si fosse chiesto ci6 che si 6 chiesto-

alia Turchia, o usato con quella i modi, che si sono adoperati con

questa? Gi6 fu riconosciuto da un membro stesso della Gonferenza

(si crede che sia stato 1'austriaco); il quale col suo buon senso

disse spiritosamente ai Golleghi: Signori miei, noi abbiamo fin qui

obliato una cosa, ed 6 che in Turchia ci ha dei Turchi.

V.

Quello che non ben si capisce in tutta questa faccenda si e" la

girata di bordo, ultimaraente fatta dalla politica inglese. Quel Go-

verno avea fin qui sostenute le pafcti della Turchia, ed erasi teaa-

cemente opposto ad ogni pressione che volesse esercitarsi sopra

di lei, per rispetto ai suoi affari interni. Ad un tratto si e pcscia

veduto piegarsi dalla parte del Russo, e sostenerne la politica coa

tanto calore, che non fupiuil Generale IgnatiefF, ma Lord Salisbury

quegli che insistette maggiormente presso il Divano, per indurio

a here 1'amara tazza.

Alcuni vogliono spiogare siffatta mutazione colla troppa confi-

denza collocata dal plenipotenziario britannico nolle relazioni fatte-

gli dairambasciatore russo
;
da lui attingendo le notizie intorno allo

stato delle cose, piuttosto che procacciarsele da se medesimo. Ma un

operare si improvvido non sembra probabile in un uomo, scelto per

negozio si delicato e rileyante da un Governo accortissimo. Piut-

tosto sembra verisimile che un tal cangiamento non sia, se non un

tratto di fina politica del Gabinetto inglese, per rimuovere ogni ap-
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it) a rimproveri che potessero farglisi, ed assicurarsi per 1'avve-

iiire una grande influenza nei posteriori consigli delle Potenze eu-

ropee. II Gabinetto inglese vedeva esser le cose giunte oggimai a

tal punto, die la guerra era inevitabile. Imperocche da] Tuna parte

il Russo non poteva interamente recedere dalle sue pretensioni,

senza perdere ogni prestigio in faccia all'Europa e ogni simpatia

presso gli Slavi; daH'altra il Turco non poteva accettare le con-

<lizioni impostegli, comunque si modificassero, senza condannarsi

a morte da se medesimo. In tale stato di cose il Gabinetto inglese

vedeva bene che se fosse persistito nell'antica politica, J'Eu-

ropa avrebbe potuto poscia facilmente rinfacciargli d'essere stato

lui cagion delia guerra coll'incoraggiare la resistenza del Turco,

sulla speranza de'suoi soccorsi. Una tale accusa egli lemeva mas-

simamente da parte dei wighs, stimolati dal Gladstone; il che gli

avrebbe cagionato fierissimi contrasti interni. Si abbandoni dunque

una tale politica, della quale oggimai non vi e piu bisogno, stante

Timpossibilita di evitare la guerra; e per contrario si rivestano

le apparenze della politica opposta. Cosi 1'Europa dovra anzi lo-

<lare il Governo inglese della sua abnegazione per amor della pace;

il Gladstone co'suoi restera pienamente disarmato. Anzile armi,

da lui adoperate, gli si potranno benissimo torcere contro; perchd,

scoppiando la guerra, gli si potra rimproverare d' esserne egli stato

cagione col costringere il Governo a mutar tattica. Se si fosse

continuato a sostenere le ragioni del Turco, facilmente una parte

almeno dei membri della Conferenza avrebbe aderito al parere

^dell' Inghilterra, e la Russia sarebbe stata costretta a desistere

dalle sue ingiuste pretensioni. Per contrario, avendo il Governo

inglese ceduto alle insistenze e alle perturbatrici agitazioni del

Gladstone; ecco che n'^ avvcnuto: la guerra. Come potrebbe ii

^Gladstone difendersi da tai rimproveri? La broda verrebbe a ri-

yersarsi sopra di lui.

Del pari, il Gabinetto inglese vedeva contro la sua politica un

grande accordo tra le Potenze. Egli intendeva bene che quest ac-

cordo e solo apparente. La gelosia tra la Germania e la Russia e

fondata in natura. Se il Prussiano mostra ora una tenerezza spasi-

mata per la sua potente alleata, cio non 6 che finzione per interessi
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del momento, e per confortarla ad invilupparsi in una guerra, per

lei disastrosa, qualunque possa esserne 1'esito. Del resto gia mc-

dita in cuor suo di assaltarla, quando che sia, per rapirle almeno

alcune province sul Baltico. L
1

Austria non puo non abborrire il

pericolo di uno smembramento della Turchia; ma nondimeno r

poste le sue interne dissensioni, e obbligata a simulare perseve-

ranza nel famoso accordo dei tre Imperatori. La Francia, non an

cora rifatta dei patiti danni, e di piu sotto 1'incubo di una discorde

repubblica, non ha pel presente altra preoccupazione che di evitare

quistioni, le quali potrebbero chiamarle addosso, sotto qualche

pretesto, un nuovo esercito di Tedeschi. Dell'Italia non parliamo,

la quale se consente al Prussiano, consenziente al Russo, lo fa

solamente per assicurare se stessa; pronta per altro a consentire

anche al diavolo, tanto solo che questi le prometta protezione.

Tutto questo e ottimamente capito dal Gabinetto inglese. Ma

nondimeno 1'apparenza dell' accordo sussiste; e il separarsene, per

tener le parti del Turco, lo porrebbe quasi da banda negli ulterior!

consigli, che dovranno senza dubbio tenersi. Al contrario, unendosi

agli altri Gabinetti e mostrandosi anzi piu zelante di tutti a soste-

nere le loro decisioni, egli viene non solo a non perdere nulla della

propria influenza, ma ad accrescerla. In tal modo potra conseguire

che la guerra venga, come dicono, localizzata; e potra assistere alle

sue fasi in mezzo a compagni benevoli, senza che alcuno possa ac-

cusarlo d'aver fomentata la guerra. Tutto do per altro non lo im-

pedira di poter nuovamente, a tempo opportuno, mutare politica

e prendere quell' attitudine, che gli sara consigliata dai proprii

interessi. Quest' attitudine non sara certamente quella di rima-

nere in amista col Russo, o lasciare che csso trionfi a danno della

Turchia. Lord Salisbury (osserva giustamente il Journal des De-

bats) ha potuto fare in seno alia Conferenza grandi sacrifizii alle

folli teoriche dei Whigs ;
ha potuto spingere la conciliazione fino

alia debolezza e all' imprudenza, per impedire che la responsabilita

della guerra cadesse sul suo paese. Ma il primo colpo di cannone

che sara tirato in Oriente sperderk al vento tutti i libelli, tutti gli

scritti, tutti i discorsi dei liberali, tutte le concessioni dei Diplo-

matici, tutte le illusioni dei partigiani dell' alleanza Anglo Russa.
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L' Inghilterra, lo voglia o no, sara obbligata di tornare alia sua

politica tradizionale .

Se questa versatilitk di condotta sia onesta e decorosa, noi non

diremo
;
ma certo essa e utile, ed 6 conforme al progresso moderno.

Oggidi sembrano tornati di nuovo i tempi, descritti da Taeito

ne'suoi Annali, quando la simulazione e I'inganno eran tenuti in

conto di civilta : Decipere et decipi, saeculum vocatur.

VI.

Se non che un'onorevole ammenda del rigore usato col Turco

potrebbero far le Potenze; ed e che dopo essersi mostrate con lui

si dure, per palpare la Russia, volgano un poco anche a questa il

severo lor sindacato. In tal guisa apparirebbero almeno eque verso

1'una parte e 1'altra, ed eviterebbero il rimprovero di adoperare

due pesi e due misure.

Esse si sono mosse a giudicare con tanta severita il Governo

turco, per gli orrori, se non commessi da lui, almeno non impe-

diti a tempo nella Bulgaria. Ora eccessi per nulla minori non solo

non s'impediscono, ma si commettono positivamente dal Governo

russo nella Polonia. Faccian dunque i Gabinetti europei sentire

anche a questa infelice nazione gli effetti della loro filantropia; se

6 vero che la filantropia unicamente le ha sospinte ad interrenire

in Turchia. Forse perche i Polacchi sono cristiani cattolici, non

meritano una parte almeno di quella corapassione, che si e avuta

si profusamente pei cristiani scismatici?

I Bulgari, stanchi dell' oppressione turca, insorsero; e furono

crudelmente repressi. Anche i Polacchi, stanchi dell' oppressione

russa, sono insorti piu volte con assai piu tenace proposito; e la

repressione russa non 6 stata inferiore in crudelta alia turca. Per-

che non concepite per essa quel giusto sdegno, che avete mani-

festato per 1'altra? Anzi essa e" tanto piu detestabile, in quanto

non e stata, come la turca, elFetto d'un'ira momentanca e passeg-

gera ;
ma bensi d' un odio tenace e perenne ;

sicche" degenera og-

gimai in continuata tirannide.

La Gazzetta inglcse Pall Mall ci descrive in un suo articolo i
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mali gravissimi, che la Russia fa soffrire agl' infelici Polacchi. Ne

loglieremo, per saggio, questo sol tratto: Gli atti della Russia

in Polonia, essa dice, sono in tale contraddizione col compito, che

essa si ha assunto di paladino dei cristiani bulgari oppressi, che

e difficile alle persone, istrutte della sua condotta, di credere alia

sincerita della sua filantropia. A dissipare ogni dubbio su questo

punto, valgano alcune notizie ricavate da documenti ufficiali e re-

lativi all'azione del Governo russo nell'antico regno di Polonia,

dopo la insurrezione dell" anno 1863. II numero dei Pulacchi fu-

cilati o impiccati per delitti politici, in virtu di ordini eraanati

dal Govirno russo, e di 989, durante i due anni della rivolta.

Quello dei Polacchi esiliati in Siberia, per gli stessi raotivi, nello

stesso tempo, e di 67,700. I Polacchi che abitano la Polonia sono

sottoposti a una tassa, della quale sono esonerati gli abitanti di

origine russa. Questa imposta rende annualmente allo Stato

130,000 sterline (3,250,000 franchi'. I Polacchi non hanno di-

ritto di comperar terre in Polonia; godono di questo privilegio i

Russi e i Tedeschi (ukase imperiale del 10 dicembre 1863). La

lingua polacca e proibita nelle Universita, nelle scuole, nelle

chiese, nei tribunali, negli ospedali . Altro che Bulgaria!

Che se dai danni temporali si volge il guardo agli spiritual!, la

giunta superera la derrata. Quivi deportazioni di Vescovi, impri

gionamenti di sacerdoti, diocesi da lunga pezza prive di Pastori,

impedita la libera comunicazione col Papa, tolta ai fedeli la pos-

sibilita di ricevere i sacramenti, intere popolazioni costrette, a via

di fudlate, di aderire allo scisma.

Del Turco non si legge die usasse soverchierie contro la reli-

gione dei Bulgari. Per questi la coscienza almeno, che e la parte

piu sacra dell' uomo, andava immune da qualsiasi oppressione. Pei

Polacchi non e cosi. I miseri sono straziati massimamente per ci6

che riguarda la religione e i doveri strettissimi di coscienza. Non

solo la lor. vita temporale e grama oltre misura, ma e messa a

pericolo eziandio 1'eterna. La diplomazia europea adunque, dopo

essersi tanto interessata pei Bulgari, si muova un poco a pieta

eziandio de' Polacchi. Ordini un
1

inchiesta sopra i barbari tratta

msnti, che son fatti loro soffrire. Gostringa la Russia ad ordinare
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riformo; e pretcnda anche da lei che una commissione internazio-

nale ne vegli I'adempimento. Questo richiederebbe I'imparzialita

e la giustizia.

Che se, per cssere il Russo piu forte del Turco, le pietose Po-

tenze non osano mostrargli i denti; almeno si adoprino in via

officiosa d'indurlo ad imitare il Turco nel dare ai suoi popoli una

Costituzione. Siffatto provvedimento libcrerebbe certaraente i Po-

lacchi da molti soprusi, li affrancherebbe nel fatto della religion**,

e, dove tutt'altro raancasse, darebbe ad essi 1'agio di fare almeno

udire i loro clamori nel Parlamento e nella pubblica stampa. Un

Governo costituzionale, anche nel senso liberal esco, e sempre pre-

feribile, lo abbiara notato altre volte, ad un Governo dispotico, e

persecutore della religione.

Gia, se lo Czar consultasse bene i suoi interessi, verrebbe a un

tal passo da s6 medesimo, senza aspettare i consigli delle altre

Potenze. La sua autocrazia presentemente non e che una brut-

tissima dissonanza nel gran concerto dei Governi europei, tutti

oggimai costituzionali
;
e dopo 1'esempio della Turchia, difficilmente

suoi popoli comporteranno d'essere i soli a non partecipare del

benefizio di libere Istituzioni civili. I giornali ci riferiscono che in

Mosca, al primo annunzio della Gostituzione, data dal Sultano, ap-

parvero tosto numerosi cartelli, sulle mura, ctiiedenti minacciosa-

mente una simile Gostituzione. Di che indispettita la Polizia pro-

cedette a numerosi arresti. Ma la forza non puo durare a lungo

nel cimento, quando ha contro di s6 la ghistizia universalmente

sentita. La liberta come in Turchia, sara quinci innanzi il grido di

tutti i Russi ;
e qual forza potrk soifocare un grido si ragionevole,

ed emesso da un'intera nazione?



LE GEMELLE AFRIGANE

RACCONTO CONTEMPORANEO

LI.

DA JAURI ALL'ISOLA DI SAI

Troppo sarebbe riuscito doloroso, anzi di disperato dolore alle

fanciulle inglesi, se mentre loro rifulgeva la prima stella dopo la

lunga tempesta, avessero dovuto perderla tosto di vista, cadendo

in novella servitu, la quale le inchiodasse Ik nel centro della bar-

barie africana: ma, come piacque a Dio, si orribile sciagura non

venne ad aggravare la loro gia infelicissima condizione; che

anzi neppure esse ne conobbero il pericolo, se non quando gia

erano scampate.

Subito dopo la gozzoviglia di Mohammed alle capanne del gran

mallam, si udi per citta bucinare il grande avvenimento della

compera da costui fatta delle giovanette bianche. E i conoscenti

di cotali mercennumi vi facevan su loro congetture e castelli in

aria : Averalle prese per metterle in vendita sui mercati arabi e

maureschi. E quanto halle pagate? E quanto ei puo guada-

gnare sul paio ? E chi sa che non abbiale comperate per farsene

una coppia di spose? gia si sa che delle sue donne piu vecchie

vorrebbe disfarsi.

Lo sceicco Mohammed intanto, ritornato alia sua tenda dormendo

come un ghiro digeriva la sbornia, e lentamente si disebbriava.

Desto, e ricuperato quasi interamente il cervello, punto non si

rammentava del contratto passato cosi a scappellotto tra i fumi

delle capaci zucche di birra : e per poco non si scorrucciava con

Olombo, allorch^ questi, insospettito per via della pubblica fama,
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affacciossi a diraaadargli ridso : Hai tu vendute le schiave

blanch e ?

Fossi pazzo ! rispose Mohammed.
- E non essene discorso iersera nella capanna del mallam, ove

tu desinasti?

- Che mi ricordi... no, non parmi...
- E pure, insistette Olombo, va per le bocche di tutta Jauri,

che si tu le hai vendute, e che il contratto e stato conchiuso dopo

il desinare, pel prezzo di ventimila cauri, o vuoi venti scudi di

quelli che corrono sulla piazza. (A Jauri comincia a comparire il

danaro d'argento proveniente dal Deserto.)

Che Allah confonda tutte le lingue forcute ! sclamo indegnato

lo sceicco. N6 pure in sogno ho pensato a vendere le bianche.

- Te 1'avevo pur detto, ripiglio Olombo, che badassi a non

t' impacciare ne" con gli arabi ne coi loro discepoli e seguaci !

Buona e la religion del Profeta, ma pessimi di tutti in questi paesi

sono quelli che la professano. Or vedi, bel tranello ti hanno teso!

E qui Olombo prosegui con tutta la fluidity della natural par-

lantina e con tutto il calore che davagli 1'atroce pericolo delle sue

signore, a dimostrare quanto rovinoso partito sarebbe il dare in

balia del marabutto due schiave di quel valore che Alice e Linda,

per si vil pregio : pensasse Mohammed ai ghiotti guadagni otte-

nuti lungo il viaggio da Abecutta sin qua, merc6 il concorso delle

bianche
;
valutarsi a piu centinaia di migliaia i eauri risparmiati da

esse col curare gl'infermi e salvarne da morte un gran numero;

senza contare il richiamar gente al bazar che era tutto loro opera,

e la benevolenza accattata presso i principi e gran signori delle

terre, cose tutte d' incomparabile vantaggio agl'interessi della ca-

rovana. Ora da Jauri a Tomboctu restare a percorrere province e

regni ove il volto d'una bianca gli varrebbe dieci cotanti che nei

paesi gia percorsi. E poi, che era la miscria di ventimila cauri

tignosi a petto del tesoro che potrebbe toccare sulla piazza di

Tomboctu, dove fanno scala mercatanti ricchissimi di tutte le parti

del mondo, e a vivo danaro d' argento incettano eziandio per gran

signori bianchi dell'Egitto e della Turchia?

Non era difficile convincere lo sceicco d'una verita, che essendo
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egli ricntrato in possesso del naturale comprendonio, vedeva splen-

dere a luce di sole. II difficile era trovar verso di riparare lo sgar-

rone : perciocche non pen6 molto Mohammed a restare persuaso,

che alcuna malcauta parola gli era uscita di bocca tra le trincate

della sera innanzi. Ma al bisogno si trovava impacciato, ne sape\a

mettervi le mani; tanto piu che non aveva abbastanza libera in

bocca la favella del paese. Olombo, come sempre nelle pericolose

distrette, fu necessariamente il suo rifugio.

L'accorto mandingo, prima di tutto voile essere informato a

pieno dell' avvenuto nella capanna del mallam tra costui e il ca-

pocarovana ubbriaco. A che gli giov6 un marabutto, vecchio, sciocco,

infermo, capitato in buon punto alia capanna delle bianche a ri-

chiederle d'un cerotto per un furoncolo che si portava in fronte.

Applicatogli da Alice il cerotto, il poveretto, che era piu ricco di

ingegno poetico che di cauri, si avviso di pagare la medicina col

canto di una canzone sugli elefanti. Olombo, lodatone a cielo la

pazza composizione e Torribile musica, mise il vecchio in di-

scorso della vendita delle gemelle, e questi nulla sospettando si

lascio scalzare si bene, che racconto com' egli fosse stato presente

al trattato: il mallam avere fatta la proposta di comperare le

bianche, e Mohammed un po'alto dalla birra avere presso a poco

condisceso tanto alia vendita quanto al prezzo proposto ;
ed essere

convenuto che le bianche si lasciassero al capomallam quando la

carovana partisse da Jauri
;
e che il gran ciambellano del re era

stato anch* esso di brigata, e non poco s' era dato d' attorno per

carrucolare Mohammed a dare il suo consenso.

Olombo, raccolti cotali particolari, diede le spese al cervello, e

in poco d'ora ebbe fermato il suo disegno di contrammina. Rap-

presento allo sceicco, che orainai, volendo sottrarsi agli eifetti del

frodolento contralto, gli era d'uopo spacciarsi ad uscire di Jauri :

facesse adunare le barche, e Iragittasse la carovana all'altra riva

il piu sollecitamente possibile ; e, prima cosa, mandasse in sicuro

le bianche: che se intanto egli fosse richiesto di consegnare la

merce, si ponesse al niego risolutamente, protestandosi di nulla

sapere di contratto, e di quanto poteva aver dettj o per cia^ia

per inganno tra i vapori della birra: lasciasse a lui, Olombo, il
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riminiontr, Intese benissimo questo catechismo il sceicco, e ne!

piii alto buio della notte soguente, a pagaie sorde trasporto la

sua gente sull'opposta sponda del fiume.

Mai e poi mai in paese negro una caruvana non arriverebbe a

Icvare il campo celatamente a questo modo : larita e la gelosia onde

il forestiero e vigilato. Ma alia carovana di Muhammed aveva fatto il

passaporto 1'astuto Olombo. Erasi egli abboccato secretamente col

ciambellano del re, e con argomenti efficacissimi (duemila cauri,

e un oriuolo con catena di metal lo dorato) lo aveva convinto che

al desinare nulla si era cunrhiuso quanto alia vendita delle bian

cbe, e che era da persuadcre al re di difendere la liberta dei fo-

restieri, raso che il mallam ricorresse per ottenere man forte ad

esecuzione del contra tto. Gittato questo primo fondamento di sal-

vezza, 1'astuto uomo fu a tratlare col mallam medesimo. Gli sco-

dello un monte di bugie, li per li inventate senza uno scrupolo al

mondo : le bambine parere a quel modo fresrhe e rugiadose, in

verita essere affrante, ed accasciate del viaggio, e bisognare di

lungo riposo, prima die potessero andare a marito; tornare invece

a notabile guadagno del mallam, se esso le aspettasse al ritorno

di Tomboctu, dove il clima e la stagione e la quic.te le avrebbero

ristorate e rimesse in fiore; egli, Olombo, sarebbe volentieri te-

stimonio del contratto o stipulate o abbozzato, tanto solo che il

capomallam promettesse di riconoscere le fatiche di lui; e intanto

si adoprerebbe a tutto potere affinche nessuno a Tomboctu com-

perasse le bianche, siccome gia promesse in Jauri. Oltre di

cLe, aggiugneva destramente e misteriosamente Olombo, lo sceicco

La le sue ragioni di non disfarsiper ora di due capidi schiave cosi

imporlanti, e anco il re ne ha capito la giustezza, ancora che egli

fosse in^sommo desideroso di vedere le schiave bianche fermate nel

suo regno. Breve, tanto accortamente egli scppe avviluppare il

povero mallam, che questi per lo migliore sr contento di conser-

vare almeno la speranza, non potendo ottenere la realta, e per

giunta dono largamente ad Olombo, promettendogli di piu larga-

mente rimeritarlo de'suoi servigi ad afTare conchiuso.

A questo modo senza inciampo ne da parte dei mallam, ne della

corte, pote Mohammed partirsi da Jauri per alia volta di Sai e di
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Tomboctu. Una gran parte delle salmerie fece risalire verso Sai

per acqua, costandogli quivi il noleggio delle canoe un nonnulla.

Le genti e le bestie, alleggerite dei piu gravi fardelli, cammina-

vano di conserva sulla sponda destra del fiume, e servivano a

tirare le alzaie allorche il riraorchio era necessitato dalla rapidita

della corrente. Ed oltre a cio, gli schiavi disaflaticandosi per al-

quanti giorni, si rendevano piu acconci a fame partito sul gran

mercato di Tomboctu. Cinque giorni dur6 il cammino a questo

modo, non senza singolare delizia di Alice e di Linda, cui la ocu-

latezza di Olombo fece toccare in sorte una canoa netta, agiata di

banchi, di stuoie e di un po' di tendale, sotto cui godere le belle

sponde del fiume, senza troppo risentire i cocenti raggi del sole.

II sesto di, al mattino, Sai apriva il suo porto alia flottiglia della

carovana.

LII.

SCHIAVO, SULTANO, CRISTIANO

Sai sarebbe citta regina di un popolo felice, se felicita albergare

potesse in terra infedele al suo Creatore. Siede essa in un' isola

dello stesso nome, larga un quindici chilometri e lunga bene un

cinquanta, tutta colline e valloncelli, e poggetti e tomboli sorgenti

sopra bei piani, ogni cosa ricca di vigorosa vegetazione. Cinge il

caseggiato un doppio giro di mura, bastionate ed affossate con poca

regola di guerra, ma soprabbastevoli contro i nemici, che assalire

non la potrebbero se non approdando alia spicciolata sopra fragili

canoe. Teneva signoria di questa avventurosa citta e delle fiorenti

circostanze, un vecchio rubizzo stato un bel vent'anni schiavo nel

Brasile, e tomato a'patrii lari ricolmo di si sfoggiata sapienza

amministrativa, cbe i paesani di comune accordo gli aveano a di-

rittura conferita la sultania della patria.

E il dabbene schiavo divenuto sultano, o come cola sel chia-

mano gl' indigeni, douti di Sai, aveva introdotto in paese quel piu

di arti agricole che le sue rimembranze del Brasile gli avevano

potuto suggerire; quanto a se aveva (secondo 1'uso degli schiavi

liberati) ripreso i costumi della sua gente e la nativa barbaric,
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tranne qualche principio di onesta imbevuta nel lungo soggiorno

tra i biancbi. Tutta la sua arte di buon governo riducevasi a non

permettere che gli arabi e i maoraettani prendessero troppo piede

in paese, ed a procacciare che tutti i popoli circostanti godessero

libera pratica a commerciare nella sua capitale. Di che la popolosa

citta di Sai era divenuta scala franca non solo ai Sonrai, ai Tua-

ricchi, agli Arabi ed ai Fellani, che vi accorrevano da Soccotu e

dal Gran Deserto, ma eziandio ai nativi delle terre Mandinghe e

dell'impero Bambarra, che vi giungevano dal lato della Senegarabia.

A Sai pertanto tutto prometteva alia carovana e alle pellegrine

fanciulle una tranquilla diraora. Mohammed vagheggiava inoltre

grandi scambii di mercatanzie, e corrispondenti guadagni ;
tanto

piu che Olombo, come native mandingo, cominciava qui a ritrovarsi

come in casa sua, ed assicurava che qui il commercio frutterebbe,

solo che lo sceicco mandasse avvisando intorno che non si tratteneva

piu che tre giorni. Gotesto diceva Olombo per sollecitare la par-

tenza. Ma chi fa il conto senza 1'oste, il fa due volte: non erano

bene rizzate le prime tende del campo, che ecco novelle, la citta

tutto bollire di espettazione delle feste imminenti.

- fi una persecuzione! sclamarono le gemelle in udire cotale

annunzio.

Feste maomettane, no, diceva Olombo; le sono finite a

Boussa, a Jauri, da per tutto : feste paesane, no, perche da un

mese n' e passata la stagione : che feste dunque possono essere

coteste ?

A cui il negro di Sai : Voi dovete sapere che un mese fa, le

costumanze erano per incominciare : ma il nostro sultano senten-

dosi male in gambe, disdisse gli apparecchi, e mando bandire a

suon di tromba per tutta Tisola, e per le vicine spiagge, essere

le feste aggiornate a quaranta giorni, quando il sultano si fosse

ricuperato della sua indisposizione.
- Le capitano tutte a noi ! sclamo Linda. Ma tosto frenando la

impazienza, proposero essa e la sorella di fare di necessita virtu,

e rassegnarsi a indugiare una settimana e forse piu a Sai: quanto

allo sceicco Mohammed, egli in fondo in fondo non era poi gran

fatto scontento di cotale indugio, siccome colui che innanzi tutto
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mirava a moltiplicare i suoi traffid. Si adagi6 adunque con tutte le

sue tende e baracche entro una selva di taraarindi, lungo la sponda

del fiume. Per se e per la famiglia ebbe capanne pulite ed agiate.

Alice e Linda, se non avessero avuto 1' assillo al fianco di arrivare

a Tomboctu, avrebberopotuto quivipassare alquanti giorni deJiziosi

di riposo. Vi abbondava ogni bisogno della vita: carni, legumi,

erbaggi; piu ampie e sfogate erano qui le capanne, come quelle

che cominciavano a risentire alquanto delle arti arabe e moresche

del non lontano Sahara, e della sontuosa Soccoto, metropoii del-

1'Haoussa; per giunta la corrente d'aria, condotta intorno all'isola

dai due bracci del fiume che la circondano, manteneva il fresco

neir atmosfera di quell' amenissimo degli africani soggiorni. II

popolo poi, non viziato dall'alcorano, si mostrava, per negro, ol-

trernodo civile e sociabile, ne vi era altro da temere a Sai che ii

soverchio di ammirazione, onde i nativi del centro dell' Africa

opprimono i forestieri bianchi.

Anche qui le gemelle erano state precedutedalla rinomanza della

loro maravigliosa potenza medicale, e delle loro casse sonanti e

parlanti e degli altri stupendi prodigi mostrati nelle altre citta del

Niger: e pero, se molt! traevano al bazar della carovana per mer-

catare, molti piu traevano alia capanna delle bianche per vaghezia

di novita. II povero africano sembra che intenda tuttavia Teco

ripercossa di generazione in generazione della sentenza di Noe,

la quale condanna i figli di Cam a servire i figli di Sem e di

Giafet. Per lui la vista d' un bianco equivale ad un fascino che lo

conquide e lo strascina ad abbassare la fronte al cospetto di lui,

riconoscendolo per suo superiore. II douti o sultano di Sai mando

de'suoi cortigiani i piu onorati a visitare lo sceicco Mohammed,
venuto a piantare le tende nel suo regno ospitale; e coi visitatori

mando copia di vivande, di rinfrtechi e di delicature del paese.

Rendutosi poscia Mohammed a corte, prima cosa gli dimando per-

ch6 non avesse condotto seco le bianche.

Rispose Mohammed :
- - Se piace a te, generoso sultano che

Allah prosperi ed accresca, io mandero di presente per le mie

schiave bianche.

A cui il vecchio sultano: --
Figliuolo mio ed ospite onoratis-
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simo, non chiamare schiave le bianche : in ogni parte del mondo

(e io 1'ho veduto a'miei di il mondo quanto e vasto di qua e di la

dalla grande acqua) i bianchi comandano ai negri ;
dove che sia il

bianco e libero. Falle venire tosto, che io le onori secondo il loro

grado.

E venute le fanciulle, in quel migliore assetto che poterono,

1'antico schiavo ed ora sultano di Sai, come se un' apparizione

gli si presentasse de'suoi antichi padroni, si coramosse profonda-

mente si, che per poco gli veniva meno la parola, e chiese rispet-

tosamente di loro baciare la mano, balbettando non so quali parole

di portoghese, imparate nei giorni della sua schiavitu, appunto

per complimentare i suoi padroni. Alle quali parole pure in por-

toghese della costa di Lagos risposero le fanriulle : Olombo, che

in questi casi operava a scatto di molla, entro a piene vele nel di-

scorso, dicendo mille cose leggiadre e lusinghiere al buon sultano:

Mohammed, non volendo parere ignorante del linguaggio de'bian-

chi, raccozzo quante parole pote rammentare di portoghese di Tete,

ov'era stato schiavo, e di queste tesseva infilzate a senso e contro

senso, pur di tattamellare in qualche modo. La conversazione si

anim6, si accese
;

si parlava, o per meglio dire si acciarpava il

portoghese a furore. I numerosi cortigiani e grandi di corte, i quali,

secondo 1'uso negro, assistevano all'udicnza solenne, non potevano

riaversi della maraviglia; quanto meno intendevano" della lingua

bianca, tanto piu sbarravan gli occhi, spalancavano la bocca, e

frugandosi rol gomito Tun 1'aitro, Gua", si dicevano, e'si capi-

scono ! Gran cervello di re che abbiamo ! E'la puo persino

co' bianchi. Si vede che stando co' bianchi ha imparato tutto ci6

che essi sanno.

In tutta Sai e nella grande isola, che ne era come il reame di-

pendente, per piu giorni la fama non aveva altro avvenimento da

raccontare che il caso memorabile d' una carovana che portava

seco due bianche, parlanti una lingua ignota a tutti gli abitanti di

Sai, e pure intesa dal re. E i cortigiani piu lusingliieri narravano

il fatto diversamente, pretendendo che le bianche avevano parlato

la lingua loro propria, ma il re le aveva intese, e tostamente si

era messo a parlare con loro, come se la lingua bianca fosse la
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lingua sua, con grande stupore dei forestieri, che avevano am-

rairato la sapienza impareggiabile del monarca di Sai.

II vero era che 11 vecchio sultano si reputava avventuroso di

ricordarsi quattr' acche di portoghese brasilero, e di poter pure

farsi capire dalle bianche senza tramezzo di turcimanno
;
il che gli

cresceva riputazione presso i suoi sudditi : e piii parevagli grande

felicita il poter mostrarsi in fortuna di re alia presenza delle bian-

che, e sfoggiare di potenza e di protezione in favor loro. Nella sua

semplicita non peritavasi punto di entrare nei particolari delJa sua

schiavitu nel Brasile, e dopo vomitate tutte le imprecazioni negre

contro il ghelaba, che rapito lo aveva alia nativa terra di Sai, e

contro i negrieri che tra orribili patimenti 1'avevano tragittato a

Rio Janeiro, rendeva giustizia al padrone bianco, il quale in quel-

1'esilio 1'aveva trattato in guise umane e cortesi.

E quel padrone come si chiamava ? dimando Alice.

Chi se ne ricorda ? rispose il re : gia noi si chiaraava sera-

pre il padrone.

Ti accarezzo quando ti ebbe comperato ?

Si, accarezzarmi : 1' avete colta ! Mi port6 legato come un

sacco nella sua azienda, e i primi mesi le eran mazzate, sudice

mazzate.

La maesta saiese non si mostrava punto offesa di questo tratta-

mento riceviito dal padrone bianco, che anzi ne rendeva una spie-

gazione sommamente plausibile e naturale: Dovete sapere che

giunto cola io ero d' un umore serpentoso che mai, e non volevo

lavorare: ora voi dovete convenire meco, che a chi non lavora

la lezion del querciolo gli sta investita come il basto all'asino.

Quando infatti mi fui risoluto di eseguire puntualmente il mio

c6mpito giornaliero, anche il padrone muto registro. Mi fece ab-

bondare il mangiare, il here, il vestire: un bel di mi parlo di darmi

per isposa una schiava del mio paese : (La regina, che era pre-

sente, approv6 qui la onorevole menzione che facevasi di lei dal

reale consorte, inchinandosi profondamente verso di lui.) potete

pensare se io feci il sordo.

- E la regina ti e stata compagna di schiavitu?

Si certo : e compagna anche di tutte le buone grazje che
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prese a farci la moglie del padrone bianco. Noi la chiamavamo

la sigiiora, ed essa ci favoriva di molto. Quando le rendevo qual-

clie servizio mi dava a baciare la mano, e mi regalava di dolci e

di runime e di danaro. Se io, o la mia moglie, eravamo infermi,

essa ci veniva a vedere e a consolare. Da' miei padroni ho imparato

a governare: protezione a chi fa il bene e lavora, botte a chi fa

il male e poltrisce, botte sode, e piuttosto una serqua di piii che

una di meno, atteso che i negri hanno le cuoia dure.

Mohammed, Olombo, i cortigiani approvarono forte questa poli-

tica, siccome 1'ideale del buon governo. II re si continuo, rien-

trando nella sua storia del Brasile: Infine il padrone essendo

morto, la signora rimasta vedova non cerco di rimaritarsi, e Iiber6

gli schiavi piu antichi dell' azienda, e die si erano portati meglio

degli altri. Ed ecco, conohiuse egli, come a procedere da galantuomo

ci si guadagna sempre un tanto. Io liberato, mi diedi a lavora re

piii di prima, in capo a un anno avevo fatto cosi bella chiappa di

danari (la non usano i cauri), che potei pagare il nolo per me e

la mia donna insino a Sierra Leona. Di la a piedi, poco alia vo Ita,

tornai in patria... e i miei paesani mi vollero per loro re !

A queste parole s'inteneriva il buon vecchio, e 1'assemblea pure
facea segno di lacrimare. La regina si levo in piedi sul cuscino sul

quale era pria seduta, e aggiunse in commendazione dello sposo:

E a gran ragione il vollero per loro re, ne mai sonosi pentiti

della loro scelta. Dacche e lui sovrano di Sai, nella citta e nel-

1' isola intera regna la pace. Non si e piu inteso dire di veruno

che sia morto di fame: il riso, la farina, gl'ignami abbondano si

che ne satollano anche le capre. La giustizia poi che si tiene nel

regno e maravigliosa. Figurarsi! non passa giorno che non si ba-

stoni qualche J^dro dinanzi alia capanna del re. Se ne bastonarono

sino a quattro e cinque in un giorno. Di guerrieri del sentiero

(cosi chiamano cola gli assassini di strada) non ce n'e traccia

intutta 1' isola: perche chiunque attenti alia vita del suo vicino, e

incontanente legato mani e piedi, e gettato nel Niger in pasto ai

coccodrilli. Breve, non vi 6 al mondo sultano migliore che il sul-

tano di Sai.

Udendo questo panegirico del sultano, entro in mente a Linda
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che il sultano potesse essersi renduto cristiano, durante la sua

schiavitii, e dimandogli, se nella sua lunga dimora al Brasile non

avesse mai udito parlare della religione dei bianchi.

- Veramente, rispose il vecchio, qualcosa ne udii favellare, ma

Don 1'ho piu a mente.

Fostu battezzato ?

-Cioe?

Ti fu versata dell'acqua in capo da un uomo vestito di

bianco?

Senza dubbio ! tutti gli schiavi, cui il padrone volea bene

erano battezzati (ora mi ricordo la parola), ed erano mandati alia

chiesa, allorche passava all* azienda.il fattucchiero ftolea dire il

sacerdotej: e tutti i battezzati erano da noi cbiamati bianchi. Pero

io sono piu bianco che negro.

Linda si provo una e piu volte di spilluzzicare dal re qualche

dimanda di catechismo cattolico: ma invano. L'infelice principe, o

non aveva mai (come pur troppo avviene talvolta) ricevuto istru-

zione veruna, ovvero il lungo quarto di secolo passato novella

mente nella barbaric ne aveva scancellate pressoche tutte le tracce.

Tuttavia, siccome il sultano cercava tutte le occasioni e tutti i

pretesti per conversare colle bianche, Alice e Linda a gara si pro-

varono di richiamare in mente a lui e alia regina (anch' essa bat-

tezzata) i principii della religione. Loro fecero formare atti salutari

di fede, di speranza, di carita, di contrizione: cose tutte alle quali

i regii sposi si porgevano col candore di fanciulli, non dimenticando

mai di promettere che ogni giorno ripeterebbero questi atti, sopra

tutto all'ora della morte, perciocche Vogliamo morire, dicevan

essi, nella religione bianca, la quale voi opportunamente ci avete

fatto risovvenire. E riusciva tanto piu agevole rvvivare nelle

anime loro i sensi cristiani, quanto che il re aveva sempre portato

seco la idea chiara del non poter tenere piu mogli : e vi era dimo-

rato fedele si, che Tunica, sposata tra le catene del servaggio,

aveva scco seduta sul trono di Sai: il che era di stupore grande

a'suoi sudditi, anzi tin enimma inesplicabile.

Piu e meglio avrebbero per avventura potuto ottenere le fan-

ciulle bianche dal dabbene sultano negro, senza le feste che gia
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impcrversavano ia paese, ed occupavano sudditi e sovrano
;
raa piu

questo che quelli, atteso che sopra il sultano ricadeva il d"bito

di sopravvedere gli apparecchi edi ogni cosa teaere provvedimento.

Quante volte ia cuor loro le infeliti prigioniere esecrarono questi

furori di festeggiamenti che incontransi ad ogni pi6 sospiuto tra i

popoli negri ! Quante volte tra le rumorose adunanze, esse rivol-

geano il loro sguardo verso il cielo, e sclaraavano dal profondo del

cuore: Quando sara finita? Ma non vi era verso di svilup-

parsi dalle morse del re, il quale ad ogni patto voleva trattenere

Mohammed, la carovana, e sopra tutto le bianche sino al fine delle

c osi dette costumanze.

Quale contrasto tra loro e tutto ci6 che le circondava ! Attorno

ad esse si agitava un popolo puerilmente beato de'suoi sollazzi,

oltre ogni dire beatissirao di godersi lo spettacolo delle bianche ;

ed esse intanto con tutto 1'animo loro fuggivano dagli strepiti,

dalle agitazioni, dalle folle, e sollecitavano la partenza pel luogo

della sperata loro liberazione.

E pure diceva Linda alia sorella: se in atcun luogo possiamo

con qualche quiete fare una sosta egli e qui: o qui o in niun altro

luogo. Qui clima quasi europeo, qui copia di ogni bene, qui sicurezza

dalle prepotenze musulmane, sotto la protezione di un regolo cri-

stiano... Via, facciamo animo, e tolleriamo anche un altro poco.

E quello che Linda diceva alia sorella, la sorella ridiceva a

Linda, presso a poco negli stessi termini. Erano come i discorsi di

due condannati che cercassero di darsi animo 1'uno all' altro. E
con questo soccorso vicendevole aprivano il cuore a sopportare se

non altro con rassegnazione le pazzeronate che intorno a se vede-

vano, sotto nome di feste, regnare pubblicamente; e passavano

le ore lunghe e dolorose cogli occhi aperti a Sai, e col cuore a

Tomboctu.



RIVISTA
BELLA STAMPA ITALIANA

I.

La Guena dei Pirati e la Marina pontificia dal 1500 al 1360,

per il P. ALBERTO GUGLIELMOTTI, dell' Ordine dei Predicatori, teo-

logo Casanatens*. Volumi 2, in 12. di pagg. 447, 451. Firenze,

successor! Le Monnier, 1876 T
.

Rhaireddin, o come gli storici nostri chiamavanlo, Ariadeno,

per soprannome Barbarossa, era figlio d'un Greco rinnegato, del-

1'isola diMetellino; e gittatosi di buon'ora col fratello Urudge,

ossia Oruccio, al mestiero di pirata, da prima sotto il comando di

Camali, e poscia con fuste armate a proprio conto, aveva acqui-

stato in breve grandi ricchezze e gran potenza; ne tardo a diven-

tare, per la sua straordinaria valentia, congiunta a immane ferocia,

il terrore dei raari. Di pelame rossiccio, di barba folta, di me-

diocre statura, di forza erculea, era specialmente sguardevole per

un gran labbro spenzolato all'ingiu, che lo faceva alquanto bleso

nel favellare, e davagli 1'aria di vero pirata. Superbo, vendicativo,

spietato, traditore; sapeva nondimeno pigliare le maniere graziose

ed affabili, massime nel sorridere col volto composto a dolcezza.

Parlava molte lingue, a preferenza la spagnuola. Goraggioso, cir-

cospetto, amico de'suoi subalterni. Aveva intorno a se raccolte

tutte le scbiume : Assan aga, rinnegato sardo, per suo luogote-

nente; Haidino delle Smirne, soprannomato Gacciadiavoli, per

caposquadra; il Giudeo (israelita rinnegato di Smirne, chiamato

dagli Arabi Sinam, dai Turchi Ciefut) per capo di Stato maggiore;

Tabach, Salech e Mami-rais per aiutanti
2

.

Tal era il Re dei pirati; contro cui Andrea Doria, appena fu

creato Gapitano della Marina pontificia, ebbe incontanente a spie-

gare il suo valore. Nel giugno infatti del 1526, il Barbarossa erasi

1 Vedi fascicolo 638, pagg. 181-191.
*

Vol. I, pag. 382.
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calato sulle marerame di Toscana, e dopo averle depredate a man

salva senza incontrare resistenza, volgevasi pien di baldanza verso

la spiaggia romana. Quaudo, nell'uscire dal canale di Piombino,

ecco d' improvviso farglisi incontro il Doria; il quale, saputo del

suo ronzare per cola, erasi prontamente mosso da Civitavecchia

con 13 legni da guerra a dargli la caccia. II pirata, all'inaspettato

incontro, misurata dello sguardo la forza e 1'ardire del nemico, si

persuase tosto di non poter resistere; laonde, dato il segno di

pronta ritirata, si gitto pel primo colla sua galeotta velocissima in

fuga, e si ritrasse in salvo. Ma tutto il branco degli altri suoi legni,

che eran 15 tra brigantini, galeotte e fuste, caddero ad un tratto

nelle mani del Doria, che li trasse trionfante a Civitavecchia, con

gran numero di Turchi in catena, e piu centinaia di Cristiani re -

denti dalla schiavitu e dal rerao
T

.

Questo bel colpo, con cui il Doria inaugur6 il suo breve Capi-

tanato, umiliando il maggior de'pirati, tenne costoro per alcun

tempo a guardinga distanza dalle nostre riviere. Ma vedremo piu

tardi il Barbarossa medesimo venirne a fare sovr' esse terribile

vendetta. Intanto nuove e piu rilevanti vittorie venivano riportate

nei mari di Grecia dalle armate congiunte del Papa e di Carlo V

contro il Turco. Imperocche
1

,
affin di respingere con potente diver -

sione Solimano dall' Ungheria, donde minacciava di avanzarsi no-

vamente fino a Vienna e nel cuor dell'Europa, Glemente VII e

Cesare, consigliatisi con ottirao avvedimento di muovergli grossa

guerra dal lato di Levante, armarono una gran flotta, che nel-

1'agosto del 1532 salpando da Messina s'indirizz6 verso la Morea.

Erano 54 galere (12 del Papa, 4 di Malta e 38 imperiali) e piu

d' altrettante fra navi e altri minori bastimenti a vela; in tutto

110 legni, con 1141 cannoni, e con 12800 soldati, 5320 marinai,

8250 rematori 2
;
sotto il comando di Andrea Doria, il quale, dopo

essersi licenziato nel dicembre del 1527 dal servizio del Papa,

recatosi a quel di Francia, ma in breve disgustatosi di Re Fran-

cesco, era nel giugno del 1528 passato a servire Carlo V (dal

quale piu non si distacco), col grado di Capitan generale del mare

1 Vol. I, pag. 217. *
Ivi, pag. 307.
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e di tutte le armate di Spagna. Sotto di lui, condurevano la van-

guardia, composta dalle galee romane, Antonio Doria suo cugino e

successore nel capitanato della Marina pontiOcia; e la retroguardia

colle I galee di Malta, seguite da tutto il convoglio a vela, Ber-

nardo Salviati priore di Roma. La flotta cristiana (i Veneziani,

allora in pace col Turco, non poterono avervi parte) cerc6 da

prima di venire a battaglia coll'armata ottomana, la quale, forte

di ben 80 galere sotto il grande ammiraglio Oraer-AIy, passeg-

giava le marine della Grecia, per tenere quei popoli in rispetto e

1' Italia in palpito. Ma ad Omer non basto il cuore di affirontarsi

colle 54 galee del Doria; ed al loro accostarsi, fi!6 di presente dai

lidi di Morea, a maniera di fuggitivo, verso i Dardanelli, lasciando

spacciato e libero il campo ai nostri. I quali, veduta dileguarsi

ogni speranza di schiacciare il nemico in battaglia navale, volsero

1'animo alle imprese di terra; ad impadronirsi doe di alcune tra

le piii importanti citta e fortezze marittime, dal Turco orcupate in

quelle regioni. E 1'intento venne lor conseguito con felicita e pre-

stezza mirabile; grazie, non solo al senno dei capitani, ed al valore

delle milizie di terra e di mare, che nelle varie fazioni dimostra-

ronsi tali da non avere pan altrove nella marineria di quel tempo;

ma altresi pel concorso volenteroso dei Greci che ivi gemevano
sotto il giogo ottomano, e per lo sgomento che negli-Ottomaniavea

sparso 1'improvvisa e codarda ritirata di Omer. Per consiglio del

Generale romano Antonio Doria, il primo assalto tocco alia citta

di Gorone nella Messenia; la quale attaccata, il 21 settembre, con

grand' impeto da terra e da mare, venne quel di stesso in potere

degli assalitori. E il di seguente ebbero anche la fortezza, ultimo

riparo del presidio turchesco; perocche, un soccorso di 700 cavalli

che dalle vicine terre sul far dell' alba era comparso, sotto la con-

dotta di un rinnegato, per nome Todaro o Tredita, essendo stato

dai nostri non pure disfatto ma seppellito vivo entro certi gran

trabocchetti, chiamati dagl'mgegneri Bocche di lupi, che si erano

nella notte apparecchiati ;
i Turchi del presidio, disperati d'ogni

aiuto, subito capitolarono e la fortezza arresero in mano del Doria.
1

'
Vol. I, pag. 321.
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Dopo la conquista di Corone, 1'armata cristiana si volse a quella

di Patrasso, citta dell'Etolia; ed al primo attacco, dato il 12 ot-

tobre, i nostri ebbero incontanente Ja citta bassa, abbandonata loro

dai Turchi che ritiraronsi all'arropoli; indi, dopo breve battaglia,

le opere esteriori che a guisa di falsabraca circondavano il castello
;

e finalmente il castello stesso, piantato sopra un'ardua cima di

roccia, epper6 difficile ad espugnare; se non che i Turchi, man

canti di provvigioni per un lungo assedio, prontamente il cedettero

per capitolazione. II giorno stesso della resa del castello, otto galee

che il Doria avea dianzi mandate, sotto il comando del Salviati,

per T Arcipelago a pigliar lingua delle mosse nemiche, faceano

ritorno all'armate con liete novelle: Omer-Aly essersi ritirato a

scioverno in Costantinopoli, niuna armata inimica sul mare, averlo

essi corso da padroni infino ai Dardanelli, fatto sbarchi, preso pri-

gioni, e menatasi appresso una grossa nave carica di vittuaglie e

di munizioni, tolta al sostentamento della fortezza di Modone
1

. Con

si bella fortuna, il Doria mosse oltre, da Patrasso alle vicine boc-

che di Lepanto; a guardia delle quali erano da tempo antichissimo

due torri, che da Baiazetto e poi da Solimano rinforzate di nuove

e gran difese, erano divenute giuste fortezze, per la loro postura

in sull'entrata del celebre golfo importantissime. Chiamavansi,

1'una Rio; e 1'altra di rimpetto, Antirio; e colla lor presa sperava

il Doria di aprire il golfo alia navigazione de'Gristiani e scbiudere

nuova strada da entrar piu dentro nelle viscere della Grecia. Ne

la speranza gli ando punto fallita. Rio, al prirao comparir della

flotta, fu resa dai Turchi senza colpo ferire. Ma Antirio, difesa da

Giannizzeri vet< rani e gagliardamente soccorsa dai Turchi della

vicina Lepanto, presento piu duro contrasto. Anch'essa nondimeno

fu vinta e presa a viva forza d'assalto: se non che i Giannizzeri,

nell' ultima dispcrazione, dando fuoco alia munizion della polvere,

fecero saltare in aria il Castello e non lasciarono ai vincitori che

un mucchio di rovine.

Dopo queste imprese, cominciando col novembre a rompersi la

mala stagione, il Doria con tutta I'arm&ta die volta indietro verso

1 Vol. I, pag. 324.
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1' Italia; ricco di prede e di gloria e salutato dai plausi della Cri-

stianita per le egregie opere fatte nel corso della campagna. Di-

spersa dal Mediterraneo 1'armata nemioa, espugnate quattro for-

tezze, presa una nave carica di munizioni, e conseguito pienamente

il fine primario della spedizione, cioe la cacciata di Solimano e

degli eserciti suoi da Vienna e dall' Ungheria. Imperocche 1'attacco

del nostri marini alle sue spalle porto di fatto nell'esercito otto-

mano quello sgomento e quella solennissima sconfitta die sollevo

in quest' anno 1'Europa deH'imminente pericolo della barbarica

occupazione
' n.

A questa gloriosa spedizione del 1532 tenne dietro, quasi ap-

pendice, quella del 1533; fortunata anch'essa, avvegnache meno

gloriosa e proficua di quel che poteva e doveva aspettarsene. So-

liraano, a riparar le onte dell' anno innanzi, avea mandato nella

primavera del 1533 Lufty bey, con 60 grossegalee, e 30 tra fuste

e brigantini, nerbo dell'armata turchesca e dei pirati di ponente

e di levante (tra questi ultimi primeggiava il Moro, padrone

d' Alessandria d'Egitto), a cingere d'assedio Gorone e ritoglierla

ai Gristiani. Ma questi non furon lenti alle difese. Riraessa in

punto una potente armata di 62 galee da guerra (12 del Papa

e I di Malta, comandate tutte dal nuovo Gapitano pontificio, Ber-

nardo Salviati; le altre 46 di Carlo V) e 30 navi per le salmerie;

con alia testa' il Principe Andrea Doria; ella sferro, il 2 d'agosto,

da Messina; pass6 dinanzi all' armata nemica, senza che questa

osasse pur muoversi ad incontrarla
;

e giunta sotto le mura di

Corone, ne sciolse in un sol giorno, 7 d' agosto, 1'assedio per terra

e per mare. Perocche i Turchi che 1'assediavan da terra furono

al primo impeto sconfitti e cacciati
;
e Lufty bey, senza combat

tere altrimenti, prueggio incontanente via verso Modone. II Doria,

com'ebbe vettovagliata e riarmata la piazza, si rivolse di nuovo

contro Lufty; e trovatolo presso Modone, lo sfido a battaglia. Ma

indarno. L'ammiraglio Turco, che avea da Solimano stretti ordini

di fuggire il cimento, ma li eseguiva con soverchia timidezza, porto

in pace tutte le cannonate e tutte le vergogne che gli toccarono;

e ognora piu stringendosi al sicuro sotto le batterie di Modone.

1
Vol. I, pag. 330.
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rifiuto la sfida e cedette ai nostri la padronanza del mare '. Essi

pero, invece di giovarsene a qualche bella impresa, come 1'anno

inoaazi; invece di tentare qualche nuova conquista, ovvero incal-

zando la prima vittoria, dar dentro in Modone e distruggervi le

galee di Solimano e dei pirati suoi ausiliari; contenti alia libera-

zione di Corone, in quel medesimo agosto, diedero volta indielro

e si sciolsero. Del che la colpa non ad altri vuol recarsi che alia

ombrosa e ambigua politica di Carlo V, dai cui ordini il Doria

trovavasi infrenato: politica, la quale, allora e poscia, a Carlo ed

a Filippo II dettava di battere il Turco, ma non abbatterlo; osteg-

giarlo per zelo di religione, ma mantenerlo per freno dei rivali *,

e soprattutto dei Veneziani; la potenza dei quali in Italia e nei

mari, dove la Spagna ambiva il predominio, sarebbe divenuta troppo

spigliata, se non avesse avuto addosso 1'incubo perpetuo del Turco.

Ora il primo effetto di tal politica fu, nel 1533, quello di perdere

in brev'ora tutto il frutto della vittoria, cosi in mal punto inter -

rotta. Imperocche, appena il Doria si fu partito, Lufty-bey, sbucato

fuor da Modone colla sua armata intatta, riprese il blocco e 1' as-

sedio di Corone, peggio di prima ;
sicche la piazza, non piu soc-

corsa dal di fuori, nell'aprile del 1531, ricadde coi vicini castelli

in potere dei Turchi, e i Greci di quelle terre tornarono al giogo

per altri tre secoli 3
.

L'altro e peggior effetto di codesta politica fu la nuova baldanza

che i pirati ne presero a ladroneggiare per le nostre acque. Nel

settembre dello stesso anno 1533, il Giudeo rubava in Messina

tre galee, lasciatevi da Andrea Doria per caricar seterie, e col pre-

zioso lor carico le traeva a man salva in Barberia 4
. Poi, nel giugno

del 1534, una grossa banda di fuste e di galeotte piratiche piombo

di nuovo sulle maremme toscane; la quale nondimeno, assalita

presso 1' isoletta di Montecristo dal Capitano pontificio, Bernardo

Salviati, con sei galere, di conserva con altre cinque del prode

genovese Marco Usodimare, si die tosto alia fuga, colla perdita

tuttavia di tre galeotte che vennero in potere di Bernardo e di

Marco 5
. Ma piu terribile e potente d'ogni altro pirata, ritornava

1 Vol. I, pag. 34i. *
Ivi, pag. 345. 3

Ivi, pog. 346. 4
Ivi, pag. 3i7,

5
Ivi, pag. 313.
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a desolare le coste italiane, nell' agosto di quel medesimo anno,

Ariadeno Barbarossa.

Costui era sottentrato test&, come supremo ammiraglio dell'ar-

mata ottomana, ad Omer-Aly e Lufty-bey, caduti in disgrazia di

Solimano dopo i rovesci e le onte di Corone; ed al regno d'Algeri

che gia possedea, macchinava ora d'accordo col Sultano, d'aggiun-

gere quel di Tunisi, togliendolo all'antica dinastia berbera degli

Hafsiti, maomettani ma indipendenti dal Turco, per sottometterlo

all'alta sovranita della Porta, da cui egli lo terrebbe, come quel

d'Algeri, in feudo. Con tal disegno, oltre a quello consueto di

danneggiare i Gristiani, egli comparve nelle acque di Sicilia, alia

testa di una formidabile armata di piu che 80 vele; ma per non

dare sospetti a Tunisi, sparse voce di venire a vendicare sopra

T Italia gli oltraggi ricevuti poc'anzi a Corone. E di fatto venne

a Messina con tutta 1' armata, passo lo stretto, e tirando su marina

marina, come turbine menato da procelloso vento, disperse, disfece,

inceneri bastimenti, castella, citta. In Calabria saccheggio Sanlucido,

e ne trasse tutto il popolo in schiavitu. Scorse di la al Cetraro,

ove trovo la terra abbandonata, e vi fece appiccare il fuoco, bru-

ciandovi insieme alcuni corpi di galere, tra i quali erano tre gia

finiti per conto di Papa Clemente. Indi venuto avanti, sbarco in

Procida, pose lo spavento in Napoli, brucio bastimenti nel golfo,

prese prigioni e roba da ogni parte : bombard& Gaeta, distrusse

Sperlonga, e per tradimento ebbe Fondi, fuggendone a stento la

celebre Giulia Gonzaga, vedova di Vespasiano Colonna, duca di

Traietto, e riputata la piu bella donna d' Italia. Dicono che Bar-

larossa sarebbe riuscito neH'intento dipresentare belta tanto rara

in dono a Solimano, se la giovane Contessa non fosse stata tra i

primi a riscuotersi dal sonno, ed a fuggire seminuda dalle branche

del ladrone. II quale nondimeno vendicossi saccheggiando la terra,

battendo e bruciando Terracina. Finalmente comparve, ai20 d' ago-

sto, sulle marine di Roma presso alia foce del Tevere, con tale

sbigottimento dei popoli, che gli scrittori contemporanei comune-

raente asseriscono, che Barbarossa avrebbe preso di certo Roma

e Napoli, se ne avesse fatto la prova
l

.

1 Vol. I, pagg. 384, 385.
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Ma, gia saziata abbastanza di prede e di rovine cristiane la rabbia

del pirata ammiragiio, ei si volsed'improvvisoa compierl'altra e

principal parte del suo disegno ;
e dalle bocche del Tevere si gitto

a golfo lanciato sopra Tunisi: do veil Re Muleasse che, senza niun

sospetto del Barbarossa, ne festeggiava anzi in corte, da buon mu-

sulmano, le prodezze e le glorie, una bella raattina se lo vide

accigliato venirgli improvvisamente davanti, entrare nella reggia

e cacciarlo di casa T
.

Gotesti fatti e la potenza sempre piu miriacciosa del Re pirata

misero in gran pensiero i Principi cristiani e li persuasero del-

Turgente necessitu di tiaccarne 1'orgoglio. Percio fu deliberata tra

il nuovo Papa Paolo III e Carlo V Imperatore, e con gran fervore

allestita nella primavera del 1535, la spedizione contro Tunisi,

affin di schiacciare il mostro nella sua stessa tana e colla conquista

d'Africa liberar 1'Italia e il Mediterraneo dal flagello della pira-

teria. Di questa celebr.e impresa, una delle piu gloriose per la

marina cristiana in quel secolo, e dal Guglielmotti ampiainente e

splendidamente descritta
2

;
noi ricorderem solo, che in essa, a

lato di Carlo V, il quale voile capitanarla in persona, e del suo

grande ammiragiio Andrea Doria, brillo pure singolarmente il

senno e la bravura del Conte Gentil Virginio Orsini, Capitano

delle 12 galee pontificie; onde a lui altresi fu dovuta gran parte

del felice successo, che die nel luglio a Carlo V vinta la Goletta,

principal fortezza e chiave del regno; conquistata la capitale Tu-

nisi; catturati tutti gli 80 bastimeuti del Barbarossa, con piu mi-

gliaia di prigionieri barbareschi
;
liberati dalla schiavitu 10,000

cristiani nella capitale e il triplo nelle province; ed annientata la

potenza navale de'maggiori pirati. II Barbarossa se ne fuggi a

Minorca, indi a Gostantinopoli; e de'suoi due principali capitani,

il Giudeo e il Cacciadiavoli, quegli si ripar6 alle Gerbe, e questi

nella sua fuga per le bande africane, riarso com' era dal sole e

dalla sete essendosi avvenuto ad una cisterna, tanto ingordamente

ne bevve che ivi stesso crep6.

A questa gran vittoria altre ne susseguirono nel 1537, in cui

segnalossi parimente, come ausiliare del Doria, 1' Orsini colla sua

1 Vol. I, pag. 386. *
Ivi, pagg. 398-431.
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squadra pontificia; e merce" d'esse Solimano, che avea rimessa in

mare sotto gli ordini del Barbarossa una nuova armata di ben 400

vele, videsi costretto, in primo luogo a ritirarsi dalla Puglia, dove

nel luglio avea messo piede coll'impadronirsi di Castro, e minac-

ciava tutta Italia; e poscia a levarsi nel settembre anche dall'as-

sedio di Corfu, intrapreso da lui in persona contro i Veneziani a

cui avea rotta nuova guerra ;
ed a ridursi quindi con gravi per-

dite e con maggiori vergogne a Costantinopoli.

Ma nuovo e piu tremendo conflitto apparecchiavasi da ambe le

parti, Cristiani e Turchi, pel seguente anno 1538; e grandi cose

promettevansi i primi, non senza ragione, dalle grandi forze per

loro messe in campo a sterminio della potenza navale di Solimano

e de' suoi pirati. Allo zelo infatti di Papa Paolo III era riuscite

fmalmente di stringere in ferma Lega Carlo V e i Veneziani colla

Santa Sede
;
ed in virtu di tal Lega, una potentissima armata di

200 galere (36 del Papa. 82 di Cesare ed altrettante dei Veneti),

e 100 navi (tutte di Cesare), con 50,000 fanti e 4000 cavalli,

dovea nel marzo mettersi in mare. Se non che quella infelice po-

litica, di cui poco avanti parlammo, e 1'insanabile gelosia di Stato,

di Carlo V contro Venezia, si frammise dal bel principio a gua-

stare la santa impresa ; per modo che non solo la rese sterile e

inutile, ma la volto ad ultimo in danno ed onta della Gristianita.

La squadra delle 36 galere papali, capitanata con autorita di Le-

gato a latere da Marco Grimani Patriarca d'Aquileia, e quella dei

Veneziani, condotta dal capitan generale Vincenzo Cappello, tro-

vavansi fin dal 20 giugno a Corfu, pronte all'azione; ma il Gene-

ralissimo della Lega, Andrea Doria, che dovea condurre la flotta

imperiale, ed era aspettato con impazienza, indugio fino agli 8 set-

tembre a comparirvi ;
mentre il Barbarossa coll' armata ottomana

e colle squadre dei pirati stringeva intanto d'assedio la Canea, e

desolava a man salva T isola di Candia e gli altri possedimenti

Veneti. Nel qual mezzo tempo, il Legato Grimani, impaziente del-

1'ozio e di si lungo indugio, colle galee romane usci all'assalto

(11-13 agosto) della Prevesa, importante fortezza de' Turchi, si-

tuata nel golfo d'Arta (1'antico seno Ambracio) e di poco falli che

non la conquistasse. Ma benche ei dovesse per le soverchianti forze
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del nemico ritrarsi dall' impresa, pur questa giovo assaissimo,

corae diversione, a staccare immantinonte dall'assedio della Can&i

il Barbarossa, e trarlo dalle acque di Candia iii quelle del golfo

dell'Arta, a difesa della Pre'vesa. Quando poi comparve finalmentc

il Doria a Corfu; e vi comparve con sole II galere, invece delle

82 pattuite, e con una trentina di navi
;
tanto ancora egli s'indugio

con varii pretesti e artificii, che non mosse 1'armata in guorra, se

non ai 25 di settembre. Nel qual di salpando da Corfu, giunse alle

fauci dell'Arta, presso 1'armata nemica, attelata sotto la Pre'vesa.

Or, quando tutti speravano e ad alte voci chiamavano la battagiia.

e i Generali di \
r
enezia edi Roma sollecitavano vivamente il Doria

ad attaccarla
;
tanto piu che la vittoria pareva indubitata, essendo

le forze del Barbarossa per numero di galee e di combattenti ap-

pena la meta delle nostre; il Generalissimo di Cesare, memore

de'secreti suoi ordini e fedele ad eseguirli ad ogni costo; dopo

avere, il di 26 e il 27, tenuto a bada 1'aspettazione degli amid e

dei nemici con finti attacchi e schermaglie, e fatto con giravolte ed

evoluzioni maestre vana ostentazione di grand' arte marinaresca
;

volt6 all'improvviso la poppa al nemico, e se ne torno, quasi fug-

gitivo, a Corfu. Netla qual fuga venendo inseguito dal Barbarossa,

che a suo grande stupore e contento vedeasi vittorioso senza aver

combattuto
;

sette bastimenti della Lega caddero in potere dei

Turchi, cioe una galea di Venezia, una di Roma, e cinque navi di

Spagna arse dai barbari in mezzo al mare j
.

Immenso fu il dolore della Cristianita, attonita alia notizia d'un

cosi strano ed infausto e vergognoso esito della spedizione; e al-

tissime le grida e gl'improperii contro il Doria, il quale, pian-

gendo e fremendo forse in cuor suo della macchia recata al proprio

nome finor si glorioso, altra consolazione non ebbe che nel gradi-

mento del suo signore Carlo V. nel cui favore infatti, non che sea-

pitare, il grande ammiraglio, ma piu gran cortigiano, crebbe da

quel di viemaggiormente. Quanto poi ai Turchi ed ai pirati, non

accade il dire come s'aumentasse in loro, dopo tal fatto, la bur-

banza e 1'orgoglio, e pari a questo 1'audacia degli assalti e dci

ladronecci a danno dei Cristiani. La qual audacia nuovo rincalzo

1 Vol. II, pag. 15-68.
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sorti poro appresso, quando Francesco I Re di Francia, per com-

battere il suo gran rivale Carlo V, si fece scopertamente alleato

di Solimano e del Barbarossa, e ad onta eterna del nome francese

le proprio armi congiunse con quelle dei piu fieri nemici della

Gristianita.il Barbarossa, nell'agosto del 1539, s'impadroni di

Castelnuovo nella Dalmazia, conquistato 1'anno innanzi dall'armata

cristiana dopo la rotta della Pre'vesa
; poi tento la presa di Cattaro;

bench6 indarno, merce il valore di Matteo Bembo e de'suoi Veneti

che tenean la piazza. Indi, nel maggio del 1543, rerandosi da Co-

stantinopoli a Marsiglia in servigio del Re Francesco, coH'armata

ottomana e piratica, forte di ben 220 legni, tra galere e navi, di-

serto con saccheggi e ruine ed incendii, le riviere della Calabria

e della Campania ;
e giunto al Tevere, bravando e minacciando

sarebbe voluto venire a veder Roma e il Papa, se non fosse stato

ritenuto a stento dall'ambasciatore francese, Antonio Polino, che

accompagnavalo e dirigea la tregenda
1

. E la terribile tregenda si

ripete 1'anno seguente, allorche, dopo svernato a Tolone, il Pirata

ammiraglio riprese il mare per rimenare il ferro a contrappelo

in Italia 2
; desolando, come fece, con ispavento e lutto immenso

de' popoli, le maremme liguri, toscane, romane e napolitane, e ri-

portando a Costantinopoli infinita preda di robe e di schiavi. Ne a

tal tempesta si pote da quegli anni, atteso la guerra che ardea tra

Carlo e Francesco, porre alcun riparo ;
se non in quanto il Capi-

tano pontificio, che era a quei di (in assenza deH'Orsino) Barto-

lomeo Peretti da Talamone, pur salv6 in parte 1'onore cristiano,

colla bella crociera da lui fatta con tre sole galere, dall'ottobre al

dicembre del 1543, per TArcipelago; dando il guasto alle marine

dei nemici, disertando a Metellino la deliziosa villa del Barbarossa

medesimo, e dopo essere corso fino alle bocche dei Dardanelli, ri-

conducendo a Civitavecchia le tre galee, cariche di bottino e di

prigionieri
3

.

II Barbarossa poco sopravvisse alle imprese teste accennate ;

essendo morto il 3 luglio del 1546, in eta di 70 anni, carico d'in-

fame gloria, a Costantinopoli. E prima di lui era morto il Giudeo,

che dopo esser fuggito, come sopra narrammo, da Tunisi alle Gerbe

1 Vol. IT, pagg. Ill, 118. Ivi, pag. 123. 9
hi, pag. 119.
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nel 1535, creato da Solimano ammiraglio del Mar Rosso, fini a

Suez, il 22 giugno del 1544, i suoi giorni con morte troppo bella

per tal vita : cio6 ucoiso da eccessiva gioia nel riabbracciare il

figlio, che fatto prigioniero nella presa di Tunisi, dopo died anni,

per opera del Barbarossa, era tomato libero al seno paterno. Ma

non pero, col morir di costoro, si spense il triste lor seme. L'idra

della gran pirateria gik pullulava nuove teste coronate: Lucciali,

rinnegato calabrese, divenuto poscia Re d'Algeria, e Scirocco pascia

d'Egitto, che si segnalarono arabedue a Lepanto come comandanti

nell'arraata di Selira
;
e prima di loro ai tempi di cui scriviamo,

ii Morat, divenuto per propria conquista e per investitura di Soli-

mano, Re di Taziora, 1'antica Thagura, posta a mezza via tra Tu-

nisi e Tripoli, donde egli usciva in corso schiumando il mare; e

piu di tutti terribile il Dragut, faltosi Principe delle Gerbe e si-

gnore di Afrodisio; de'cui fatti parlano ampiamente i tre ultimi

libri del Guglielmotti, e a noi qui tocca darne un breve cenno.

Era il Dragut allievo prediletto del Barbarossa, e sotto di lui,

nel 1538, gia insigne comandante nella guerra della Prevesa. Dopo

la quale, messa in mare per conto proprio una squadra di presso

a 30 bastimenti da remo, si die per tutto il 1539 a corseggiare

i lidi di Spagna e d'ltalia con tante crudelta e arsioni di terre

e prede di navigli e schiavitii di gente, che le doglianze dei po-

poli mossero Carlo V a ordinare lo schianto del pirata ;
ed intesosi

col Papa e col Gran Maestro di Malta per avere ii rinforzo delle

lor galee, ne commise 1'impresa al Principe Doria. Questi, adunato

prontamente nell'aprile del 1540 un navilio di 81 galee, delle

quali 4 eran di Malta, e 7 di Roma sotto il comando deH'Orsini;

le parti in 5 squadre pei diversi paraggi del Mediterraneo, per dare

da ogni parte la caccia ai ladroni e stringere in mezzo il Dragut;

secondo 1'esempio di Pompeo nella guerra famosa contro i pirati

della Gilicia. Le squadre fecero tutte egregia prova contro i bar-

bareschi; ma 1'onor supremo e il maggior guadagno della gran

caccia tocco alia squadra di Giannettino Doria e dell'Orsini, com-

posta di 14 galere genovesi e delle 7 pontificie; perocch& ad essa

venne fatto il 2 giugno, di cogliere alia sprovvista il Dragut presso

alia Cinarea sulle coste occidentali della Corsica, c dopo breve
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battaglia, far lui medesimo prigioniero col suo aiutante Mami con

1200 Turchi, e con nove suoi bastimenti, tra i quali era la galera

di Roma, perduta nel IS 38 alia Prcvesa. Giannettino entro il

22 giugno trionfalmente a Genova, traendo il Dragut in catena
;

ma il giubilo e il profitto di cosi importante presura ebbe poca

durata. Perocche nelFottobre di quel medesimo anno 1540, per

generosita troppo mal intesa di Andrea Doria, della Principessa

sua moglie e di Carlo V, il ribaldo a prezzo di 3500 ducati ottenne

di riscattarsi
;
e tomato indi a pochi mesi in mare, piu inviperito

e feroce die mai, continue per molti anni ad infestare il Mediter-

raneo, con immenso danno e vergogna del nome cristiano.

Vero e che Carlo V, a reprimere Faudacia del Dragut poc'anzi

sguinzagliato e degli altri predoni, fece nel 1541, coi soliti aiuti

del Papa e del Gran Maestro, un nuovo e grande sforzo di armi e

di navi contro Algeri, scala e nido principale dei pirati; e postosi

egli stesso alia testa deH'impresa, con a fianco il suo perpetuo

ammiraglio Andrea Doria, spero di rinnovar cola le glorie, mietute

gia nel 1535 a Tunisi. Ma ognun sa 1'esito infelicissimo che sorti

cotesta spedizione. Vinto, non dai nemici, ma dalle tempeste che

in quella stagione gia troppo tarda (eran gli ultimi di ottobre)

scatenatesi con furiosa tramontana, gli fracassarono contro la costa

algerina 15 galere e piu di 150 altri bastimenti d'ogni maniera;

I'lmperatore fu costretto, per salvare il rimanente, ritrarsi dal-

1' impresa e fare pronto ritorno in Europa. In mezzo al quale spa-

ventoso disastro, brillarono tuttavia singolarmente, il Doria pel

coraggio e 1'arte dimostrata nel lottare contro la tempesta e nel

salvare da peggio I'lmperatore e 1'armata; e il Conte Gentil Vir-

ginio Orsini, colla sua squadra romana, per la maestria e bravura,

con cui ella si contenne salda e intatta fra le altre squadre ; percio

da tutti ammirata e citata ad esempio.

Piu felice riusci 1' impresa che il medesimo Carlo V, nel 1550,
ordin6 per la conquista di Afrodisio (1'antica Leptis, chiamata dagli

arabi Mehdiah), grande e forte citta di Barberia, e sede principesca

di Dragut, che da quel covo slanciavasi a predar le marine e le

coste, soprattutto della vicina Italia. Ed anche a questa guerra, este-
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samente narrata dal Guglielmotti nel libro VII, prese illustre parte,

come a tutte le altre somiglianti, la squadra pontificia comandata

dal nuovo Capitano Carlo Sforza di Santa Flora. L'assedio della

piazza, cominciato il 6 maggio, cost6 all'armata cristiana oltre a

due mesi di fatiche e battaglie; ma esso fu coronato di piena

vittoria. Non ostante il valore di Assan rays, nipote di Dragut, che

presedeva al Governo di Afrodisio; e non ostante gli sforzi del

Dragut mcdesimo per soccorrere la citta, e per divertire dall'as-

salto i nemici, provocandoli con iscorrerie e rapine sul mare aperto;

finalmente, il 10 settembre, fatto contro la piazza 1' ultimo impeto,

nel quale Assan resto ucciso, ella cadde in poter dei nostri che

vi fecero 10000 prigionieri.

Dragut, spogliato di cosi importante e bel dominio, vendicossi,

1'anno seguente 1551, cacciando coll'armata di Solimano da Tripoli

i Gavalieri di Malta, che gia da 20 anni ne erano per dono di

Carlo V padroni; ecreato quindi dal medesimo Solimano, Sangiacco,

ossia Principe, di Tripoli; con questo nuovo possesso, aggiunto a

qucllo della vicina isola delle Gerbe (posta tra Tripoli e Tunisi),

non pure riparo la perdita di Afrodisio, ma divenne piu che dianzi

potente e terribile; sicchS spaventose sono a leggere le audacis-

sime rapine e devastazioni die ando facendo negli anni appresso,

a danno dei Veneziani, dei Cavalieri di Malta, e di tutte le riviere

d'ltalia, di Spagna e della stessa Francia
; padroneggiando a suo

talento i mari, mentre i Principi cristiani trovavansi impigliati nelle

pertinaci guerre tra Francia e Spagna. Ma, postosi alfine a questa

guerra un termine colla Pace di Cateau-Garnbresis, Filippo II, omai

sciolto da ogni altro impaccio e sollecitato dalle grida dei popoli,

deliberu nell'agosto del 1559 d'abbattere il terribile pirata, as-

salendoio con grandi forze in Barberia nel suo nido medesimo cR

Tripoli e delle Gerbe. Se non che 1' infelice scelta che egli fece

del gcncrale per tanta impresa (il decrepito Andrea Doria ripa-

ravasi in Genova all'ombra de'suoi allori, e moriva poco appresso

nel novembre del 1560, in eta di 9i anni) fu quello che la rovino.

Fu questi il Vicere di Sicilia, don Giovanni della Cerda, duca di

Medinaceli
; gran favorito in Corte, ma, come nota il Guglielmotti,
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uomo tronfio nel vuoto, e sfornito delle doti necessarie a con-

durre imprese di rilievo sia per mare sia per terra T

;
e troppo

bene lo dimostr6 ai fatti. La spedizione che dovea farsi nel settembre

del 1559, fu indugiata, poi sospesa; e non si mosse che a mezzo

il febbraio del 1560; volgendosi prima alle.Gerbe, poscia a Tri-

poli, indi di nuovo indietro alle Gerbe
;
dove fatto finalmente presa,

e conquistato 1' isola ai 9 di marzo, il Medinaceli vi perde due mesi

a fabbricarvi una nuova fortezza; nel qual tempo I'armata ottomana,

sotto il comando di Piali pascia del mare, chiamata in aiuto da

Dragut per mezzo di Lucciali, allora giovane pirata che stava al

suo soldo, ebbe tutto 1'agio di venirsene da Costantinopoli e piombar

quasi improvvisa, il giorno 11 di maggio, con fresche e superior!

forze sopra il navilio cristiano, che nella confusione e disordine

in cui trovavasi, mat parato alia battaglia e troppo tardo alia

fuga, resto quasi tutto miserabile e facil preda del nemico. Infe-

licissima giornata; nella quale l' unico fatto onorevole
a

fu

1'eroica difesa che il comandante delle galere pontificie, Flaminio

Orsini, co'suoi prodi Romani, fece della Capitana di Roma, com-

battendo fino all' ultimo sangue contro un nugolo di Turchi, che

non pervennero a conquistarla, se non colla morte dell' Orsini e

di quasi tutti i difensori.

Col gran disastro delle Gerbe, il nostro Autore mestamente

chiude i sessant'anni della sua Storia della Guerra dei pirati.

Durante questa lunga lotta contro la barbaric piratica e turchesca,

la Marina pontificia e cristiana riporto, come vedemmo, parecchie

gloriose vittorie
;
ma incontro altresi gravi disdette e sconfitte

;

1' ultima delle quali porto al supremo culmine la potenza e 1'or-

goglio del gran Sultano e dei pirati suoi clienti. Ma non andra

gran tempo, che F uno e gli altri, per opera d' un gran Pontefice,

riceveranno a Lepanto il colpo fatale, da cui comincera la lor

decadenza e la lunga agonia, foriera di morte inevitable: sicche

la vittoria delle Gerbe, riportata dalle orde turchesche e piratiche

nel 1560, restera scritta nei fasti della marina, come ultimo

termine dei loro trionfi
3

.

1
Vol. II, pag. 354. *

Ivi, pag. 412. 3
Ivi, pag. 411.
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II.

L'lms, REDIBIS del giornale L' Armenia di Fircnze, n. 7 del 1877.

Con questo titolo: Ibis, redibis, YArmonia degli 11 gennaio pub-

blica un articoletto del chiaro signor David Norsa, indirizzato alia

Civilta Cattolica e chiedente dalla Civilta Cattolica alcune risposte.

Eccoci a contentarlo.

II chiaro scrittore, che noi noa chiameremo articolista, rammenta

gli elogi da se fatti nelgiornale medesimo(n. dei 21 dicembre 1876)
di un nostro articolo, in cui si diceva (dic'egli) che sarebbe som-

iamente desiderabile di conciliare 1'unita nazionale colla Sovra-

nita pontiQcia . Scusi il signor Norsa, ma ne la lettera, ne lo

spirito di quell'articolo, che ebbe la sorte di incontrare 1'approva-

zione sua, comprendevano in verun grado espresso questo desiderio.

In quell' articolo si notava semplicemente il gran vantaggio che

tornerebbe al Regno d' Italia, se avvenisse una sua conciliazione col

Papa: ma tosto si soggiungeva che cio non si potra mai avverare,

finche il Governo italiano si mantiene in ostilita col Poutefice, vale

a dire con Cristo
'

. Ora 1' ostilita principale in che consiste, se

non nell'essere 1'uno spogliatore e 1'altro spogliato, sotto la scusa

dell'wfttfd, ma a perdizione della sua liberta necessaria?

L'articolo nostro non contenendo adunque il merito, pel quale

il signor Norsa lo lodava, cio6 1'espressione di un desiderio sommo

di conciliazione, ci consenla di non accettare le sue lodi nel senso

cbc intese darcele, e di rifiutare altresi le conseguenze che da quel

senso deduceva, ed a noi in qualche modo ascrivea.

Posta la falsita dell'ipotesi in cui fondavasi 1' articoletto del

21 dicembre, falsa e ancora 1'ipotesi da cui muove 1' articoletto

degli 11 gennaio: vale a dire che noi, nel primo quaderno di que-

st' anno, e precisamente nell' articolo intitolato: Ddle colpe dei

cattolici nei mali pr^senti, abbiamo fatta una palliata ritrattazione,

di cui si ebbero altri esempii . Nulla avevamo scritto che doves-

simo ritrattare, e mil la abbiamo ritrattato. Nei tempi trascorsi ab-

biamo sempre considerate come un obbligo di onore e di coscienza

il ritrattare gli abbagli o errori di fatti particolari, in cui, per

1 Vedi CiviM Cattolica, S;jrie IX, vol. XII, pagg. GI2-43.
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varie cagioni, siam potuti cadere. Ritrattazioni di principii o di

dottrine, grazie a Dio, non abbiamo avuto bisogno mai di fame, e

non sappiamo in quali nostri volumi il chiaro signor Norsa ne

abbia veduti gli esempii . Se avessimo espresso il desiderio della

conciliazione che egli, per un innocente equivoco, ci appropria, lo

avrernmo ancora con termini espressi, e non con palliativi, ritrat-

tato. Ma, lo ripetiamo, questo desiderio non sussistendo altrove che

nella sua fantasia, e quindi anche fantastica 1'idea di un capo in-

flessibile, che ci fa smentire ogni mitigazione della sua parola

d'ordine . Queste figure rettoriche son da lasciare al cronacista

vaticano della Gazzetta d' Italia, ed a sirnili arnesi. Non conven-

gono al decoro di persona grave e seria e gentile, come pure il

sigQor David Norsa suol essere e mostrarsi.

Non possiamo poi non lagnarci, che egli si sia arbitrate di entrare

nelle secrete nostre intenzioni, e di farci dire insolenze a chi nep-

pure da lungi abbiamo nel nostro articolo designato. In esso ci

siam tenuti per le generali; e non abbiamo toccato altro che le

opinioni erronee dei varii partiti, o avversi apertamente alia Ghiesa,

o dal comune sentire dei cattolici discordanti. Ge lo perdoni il

signor Norsa, ma codesta non e arma cavalleresca: ne ci sembra

che la cortesia, con cui nelle nostre polemiche lo abbiamo sempre

trattato, gli dessero ii diritto di usarla contro di noi.

Veniamo alle domande che egli fa zll'articolista, doe alia Gi-

mlta Cattolica, che ha pubblicato il suddetto articolo del primo

quaderno di quest' anno.

l
a
In quale atto autentico deH'autorita cornpetente ha egli

trovato il non licet, da lui applicato alle elezioni?

Risposta. La Cimlta Cattoli-a, nel precitato articolo, non afFermjL

che un won- licet autentico dell'autorita competente esista o non

esista. Alferma solo che i cattolici italiani noa vanno alle urne^

perche credono esservi un non licet o un non expedit del Vaticano,

che lo impediscon loro. Percio abbiamo poste disgiuntivamente Ifr

due cose: perche alcuni pensano che, massimamente dopo i fatti

del 1870, e dopo il discorso rivolto dal Santo Padre al Gircolo di

santa Melania 1'ottobre del 1874, a proposito delle elezioni, il

concorso dei cattolici a queste non sia lecito
;
altri poi si attengono
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alia rispostaautentica dell'autoritfc competente che, dopo il 1870,

fu data circa 1'argomento stesso, e significava che non expedit.

Alia prima diraanda rispondiamo adunque col negare il supposto.

La Civilta Cattolica, nella discussione che da piu anni dura intorno a

questo punto delle elezioni, noa ha mai sostenuto che il concorrerci

fosse ussolutamente illecito: ma serapre ha rimesso il risolvcre la

queslione a cui tocca. Al piu ha valutate come di peso piu o men

grande, le ragioni che si apportavanoda altri, per mostrarlo illecito;

ma poi noa ha inteso imporre a chi che si fosse il suo modo di giu-

dicare. Invece ha trattata la cosa sotto il rispetto dell'opportunita;

concludendo, per istampa o nei colloquii familiari (giacche il signor

Norsa anrora a questi accenna) colla comunedei cattolici dotti e sen-

sati, che il dirimere finalmente la controversia spettava alia S. Sede.

2
a
Stima egli (!' articolista, doe la Civilta Cattolica) che 1'in-

fallibilita pontificia, quale fu definita dal Goncilio Vaticano, debba

cstendersi anche ad ogni private discorso, attribuito al Papa da

qualche giornale, come se la Ghiesa non avesse i suoi organi auto-

revoli e potesse mai contraddirsi ?

Risposta. La Civilta Cattolica tiene in tutto e per tutto quello

che la santa Ghiesa professa ed insegna. Ora la santa Ghiesa pro-

fessa ed insegna, che quando il Papa da una regola pratica morale,

e la da in modo che facilmente da chi vuole puo essere conosciuta,

ogni buon cattolico deve accettarla e seguirla, benche questa non

appartenga a quell' insegnamento supremo, che vien detto ex ca-

thedra. II discorso diretto dal Santo Padre al Gircolo di santa Me-

lania comprendeva una cosi fatta regola pratica morale : fu tenuto

coli'esplicita intcnzione e volonta che si facesse conoscere : fu pub-

blicalo in Roma dai giornali cattolici, i quali non attribuiscono mai

al Papa una sillaba, che non abbia detta, ma divulgano quello che

egli dice e vuole o desidera che si divulghi. Dunque la regola mo-

rale pratica, che quel discorso manifestava, era tale, che ogni buon

cattolico doveva accettarla e seguirla; come di fatto dai buoni cat-

tolici italiani fu accettata e seguita.

Per convincersi poi che quel discorso del Santo Padre non con-

traddiwva nessuna precedente decisione degli organi autorevoli

della Ghiesa, basta rammentare 1'effato: DiitinguQ tempora et
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concordats iura. Tra i responsi della sacra Penitenzieria del 1866,

e il discorso del Papa al Circolo di santa Melania, 1'anno 1871, sta

di mezzo la breccia della porta Pia.

Se il Papa, con quell'identico discorso, in cambio di dire non

lecito 1'accesso alle urne, per le ragioni che adduceva, lo avesse

anzi detto lecitissimo e di piu opportunissimo, il signor David

Norsa e i cattolici della sua scuola avrebbero sofisticato come

soflsticano, sopra la sua esistenza e sopra il suo valore
;
o non lo

avrebbero piu tosto magniflcato qual sicurissimo documents diret-

tivo, di somma sapienza? Eh via, il sistema dei due pesi e delle due

misure, in materia cosi grave com'e questa dell'obbedienza al Vi-

cario di Nostro Signore, si lasci ai giansenisti, ai gianisti ed ai

frammassoni : ma non si usi neppure indirettamente da chi e buon

cattolico, com'e il signor Norsa.

3
a Su che si fonda la certa espettazione di un miracolo, da

supplire all'inerzia dei fedeli?

Risposta. La Civilta Cattolica tanto non muove i cattolici a

certa espettazione di un miracolo
,
che anzi nell' articolo, di

cui il signor Norsa scrive, protesta il contrario, dicendo che essi

non invocano ne attendono un miracolo: tanto poi non consiglia

1'inerzia ai fedeli
,
che anzi chiude 1' articolo suo eccitandoli

all'esercmo indefesso delle sante opere della pieta, della carita e

dello zelo. Adunque permetta il chiaro, non articolista, ma scrit-

tore, che compendiamo anche questa risposta col negare Fipotesi.

4
a
Chi ha piu favorito in Italia il trionfo dei nemici della

Chiesa, che hanno spodestato 1'augusto suo Capo, gli astensionisti,

pur troppo ascoltati, o i poco fortunati predicatori di una forte re-

sistenza, mediante 1'azione legale?

Risposta. La Civilta Cattolica non si crede giudice competente
a dare certe sentenze, che rimette al buon senso naturale e cri-

stiano di coloro che ne hanno. Chi considera le ragioni di coseienza

e di prudenza che hanno determinate i cattolici ad astenersi dal-

T azione legale delle urne; chi considera che anche la state

scorsa due senatori cattolici di Genova non si credettero sicuri in

coseienza di accorrere in Roma, a dare il voto per una legge che

importava estremamente al bene della citta loro, se prima non ne
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ottennero la facolta dalla Santa Sede, facolta che fu loro data pro

una vice tantum ed a condizione di far pubblica la dimanda e la

licenza *; chi considera che l' azione legale deile urne per se

includerebbe un riconoscimento tacito del fatti compiuti dai ne-

mici della Ghiesa che hanno spodestato 1'augusto suo Capo ;
chi

queste ed altre cose considera, non ardiii fermamente dire che i

nemici della Ghiesa sieno stati proprio favoriti dai cattolici. Del

resto il principio: Non sunt facienda mala ut weniant bona, cre-

diamo che sia ammesso ancora dai poco fortunati predicatori

deila forte resistenza . Or questo e tale principio, che non solo

scolpa da ogni morale gravarae chi lo segue, ma lo rende merite-

vole di premio eterno; massimaraente quando, per non fare il male,

sacrifica interessi preziosi e persino, se occorre, la vita.

II signor Norsa e uomo di alto intelletto e di retto cuore; ne

abbisogna che certi argomenti gli si srainuzzino di troppo. II vero

seguace di Gristo, priraa di tutto e sopra tutto, odia le macchie e

il disonore della coscienza. Sua impresa e : Potius mori quam foe-

dari: e quando, negli atti della vita privata e pubblica, si e attenuto

a questa impresa, puo starsene tranquillo e dire confidentemente a

Dio: Signore, voi mi avete data grazia di fare il dover mio: voi

farete il resto, ne son sicuro.

Consenta il signor Norsa che qui ci fermiamo. I concetti per-

sonali di questo o di quello, circa il modo futuro del Potere

temporale del Papa, sono per noi questione oziosa. Basta che si

ammetta la necessita del Potere temporale, com'e insegnata dai

Papa e dalla Ghiesa: necessita che ogni giorno si fa piu manifesta,

e necessita di ordine cosi elevato, che ogni altra necessita, posta

al suo confronto, diviene tenue o da nulla; e poi si lasci fare a

Dio, il quale nelle cose alia sua Ghiesa necessarie non manca mai.

Tali sono le risposte che ci e parso dover fare ai quesiti del-

1'egregio scrittore. Ad altre difficolta da lui opposteci in questo,

ed in un altro articoletto pubblicato nel giornale medesimo, nulla

replicheremo: perocche chiunque rilegga 1'articolo della Civilta

Cattolica, a cui quelle difficolta si riferiscono, trover^ da se la so-

luzione.

1 Yedi Vnitb Cattolica di Torino, n. dei 13 agosto 1816.



ALFONSO MARIA DI GEStl La Perfezione cristiana, per il Pa-

dre Alfonso Maria di Gesu carmelitano scalzo. Brescia, Giovanni

Bersi, libreria e tipografla vescovile, 1877. In 8. di pagg. 636.

Prezzo L. 4, 50.

Non faremo molte parole per com-

mendare quest' aureo libro del chiaro

P. Alfonso Ma
di Gesu. Crediamo di

abbracciar tutlo dicendo, che esso e

formalo sopra i piu pregevoli trattati

della cristiana perfezione. E diviso in

quallro parti: la prima considera in

che sia riposla la essenziale perfe-

zione del crisliano ;
la seconda tratla

degl' impediment! che si oppongono

all'acquisto di essa; la lerza indica

le disposizioni prossime alia medesi-

ma; la quarla finalmente espone i mez-

zi opportuni per conseguirla. Questa

divisione, come di leggier! s' intende,

abbraccia lutta la materia che possa

corrispondcre al soggelto, disposta nel

miglior ordine possibile. II chiaro Au-

tore la viene parlilamente trattando,

senza lasciar nulla che sia conveniente

ad una compiuta illustrazione delle sin-

gole cose, ed evilando insieme le intitili

lungaggini. Con che ha oltenuto due

grandi vantaggi, rari a trovar congiunti
aslla stessa opera, cioe la conveniente

pienezza e la opportuna brevila; e 1'una

e 1'allra con uno stile tulto insieme

facile e colto, e, cio ch'e piu, di uiia

soave efflcacia a persuadere. Ma colesti

sono pregi, lodevoli si, ma secondarii.

Ci6 rhe rende principalmenle stimabile

1'Opera, e la sostanza
;

la quale, come

abbiam notato, e il midollo degli altri

traltati di ascetica. Perci6 la sua dollrina

(per quanto almeno possiam giudicare
dal molto che abbiamo scorso del libro)

e sempre sicura; e della sua sicurezza

puo farsi ognuno ragione, perche I'egre-

gio Autore si fa un dovere di mostrarne

i fondamenti nelle sentenze della sacra

Scriltura, de' SS. Padri, dei teologi piu

insigni, specialmente S. Tommaso d'.\-

quino, e de' maestri piu riputati ddla

vita spirituale. Ma quello che e proprio

dello spirito dell'Autore, formalo sopra

gl' insegnomenti della sanla Madre Te-

resa e di S. Francesco di Sales, e quel

soave temperamenlo, il quale, nulla

scema all' arduita della cristiana perfe-

zione, che dove arrivi ad esser tale,

conliene sempre un grado di erofcmo
;

cio non di meno non solo sa renderla

amabile anrhe ai non perfetli, ma eziandio

agevole, in q uanlo e possibile colla divina

grazia, spogliandola di ogni esagerazione,

e attemperandola alle diverse indoli e

condizioni di persone. Perqueslo il suo

libro non solamenle puo essere utile

a coloro che professano lo slato religioso

ed hanno obbligo peculiare di tendere

alia perfezione, ma anche a quelli che

vivono nel secolo, i quali vi froveranno

la via molto spianata per potere anche

essi aspirare al medesimo termine.

APOLLONIO FERDINANDO La beata contessa Tagliapietra, nobile

veneziana, narrata da D. Ferdinando Apollonio Pievano ai SS. Er-
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raagora e Fortunate. Venczia, tip. L. Merlo, fu G. B. MDCCCLXXVI.
In 16. di pagg. 69.

K questa una vitina che pu6 far allc agiatezze e nello splr.rxlore della

nobilla. Ad incorare colesla imilazione

vale non poco il modo, lenulo dal

chiaro Autore nello scrivere quosta vila;

poiche ha sapulo con bell'accnrdo con-

giungere insicmc la semplicita e I'ele-

ganza e dare al suo ritratto un colorito

che veramente innamora.

di gran bene fra le nobili signorc,

perche, ollre alle virtu slraordinarie

per le qn;ili la beala contessa Taglia-

pietra si segna!5 piu ollre che la co-

inune imilazione non possa comportare,

ribocca di esempii che ogni anima ben

disposta pu6 ritrarre anche in mezzo

ARMELLINI TITO Giuseppino, ovvero scene d'artigimi descritte

dal prof. Tito Armellini. fto/Jia, tip. poliglotta della S. Cong, di

Propaganda fide, 1816. In 8. di pagg. 595.

L'operaio e il terrore c la spe- can'/d rflciproca. II libra qui sopra

ranza della odierna societa. Se 1'operaio

verra educate co'principii del liberalismo,

csso per logica nei'essita sara socialista

e comunista; e siccome la sua classe e

la piu numerosa, essendo in essa com-

presi tutli i non abbienti, per poeo che

(juesl'educazione si universalizzi, il socia-

lismo e il comunismo dovraessere neces-

sariamenie il termine al quale sara con-

dollala sociela. Per lacontraria ragione,

se 1'operaio sara educalo caltoiicamente,

e qtiesta educczione si renda in qualche

rnodo generale e stabile, il pericolo del-

1' uno e dell'altro disaslro sara certa-

mente sconginrato. Or ecco uno del

principal! obbielti dello zelo caltolico:

I'ed'.icazione cristiana dell' operaio; la

quale perche riesca al fine deside-

rate, e da promuovere con isforzi con-

giunti e per via di assoo.iazioni, come
in piu luoghi si e comincialo a fare, e

sprriiilmente in Roma colla Primaria

assodazione arlislica ed operuia di

ASOONE AG03TINO Confutazione del moderno materialisino. Dalla

trattazione: 11 catlolicismo nella storia, ovvero la storia nel cat-

tolicitmo del teologo Agostino Ascone (Estrutto dal periodico

J( Genio Callolico di Reggio neir Emilia). Lieyyio-Einilia, tip. De-

gani e Musini, 1813. In 8. di pagg. 42.

ATTl della prirna adunanza regionale tenutasi nei giorni 16 c 11 lu-

glio 1816 in Venezia dal Comitato regionale Veneto per 1' opera

annunziato in parte e inleso a fnr cono-

scerequesta benemerila islituzione,svol-

gendone per mezzo di scene svariale la

moltiplice azione, ed in parle ad age-

volarne lo scopo; cosl il tecnico, per

mezzo di svarialissime cognizioni, tutte

utili all' operaio ed esposte colla mas-

sima chiarezza; come il nlgioso, dram-

matizzando, per cosl dire, i mezzi e le

Industrie de'buoni opcrai per dilTondere

pralicamente le sane nmssime fra'com-

pagni e correggernc i coslumi. E dun-

que un libro, salutarissinio pe' principii

religiosi e moral!, i quali incarna per

cosi dire nell' azione; ulilissimo per la

istruzione tecnica, potendosi definire

una giudiziosa encyclopedia per 1' ope-

raio, ed in fine sommamente diMlitvole

pel melodo tenuto d;il chiaro Aulore,

che e quello, come abbiamo acccnnalo,

di rappresentare, in taute scene, piu o

meno conncsse fra loro e che tengone

dal vero, la svariala azione de'socii.

Itrit X, vol. I, fate. 689 ynnaio 1877
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dei Congress! cattolici. Venezia, tip. dei fratelli Sacchetti, 1816.

la 8. di pagg. 118.

BARAVALLE GIOVANNI MARIA Vita di Suor Maria Agostina San-

dronc da Cuvallerleone, religiosa claustrale del terz'Ordine della

penitenza di saa Domenico, morta in odore di santita nel mona-

stero del SS. Ro'sario di Trino, pel sacerdote D. Baravalle Giovanni

Maria. Torino, Binelli e C. Libraio-editore, Via Doragrossa n. 18,

1876. In 16. di pagg. 256.

Giardini eleltissimi d'ogni fiore di

virtu cristiana sono i monasteri delle

sacre vergini : e quesla 6 propriaraenle

la ragione, per la quale il raondo odierno,

inimico, per professione, di Cristo, fa

ogn' opera, sotto fatui pretest!, di ester-

minurli. Uno di questi fiori, che nel

secolo nostro ha rallegrato colla sua

vaghezza e co'suoi celestiali profumi

il monfistero di Trino nel Piemonte, e

stata suor Agoslina Sandrone, nel secolo

Anna Margherita, morla cola in opinione

di non ordinaria santita. Buon pensiero

BERARDINELLI PASQUALE L'uomo e Dio nella riproduzione umana.

Dissertazione del canouico Pasquale Berardinelli, professore di

filosofia e matematica nel sacro Seminario di Trivento ecc. Bolo-

gna, Istituto tipograflco in via Galliera, 1816. In 8. di pagg. 12.

Le quistioni che tralta nel pre- della creazione dell'uomo fu appunto

e stato quello del chiaro sacerdote Ba-

ravalle, narrarne la edificanlissirna vita;

la quale co'santi esempii, dati da questa

piissima vergine nel mondo e nella re-

ligione, pu6 giovare mollissimo alle gio-

vani nell'una e nell'altra condizion di

vita, ed essere insieme un' efficace, ben-

che indiretla apologia delle vergini con-

sacrate a Dio, fra le quali non sono

rare le anime cosi straordinarie, come

quella di suor Agostina; ed e comune

un genere di vita, che parrebbe mira-

colo nel mondo.

sente scriito 1' illustre Professore di

Trivento, riguardano il composlo umano

e la sua propagazione. Per rispetto al

primo capo, egli, dopo aver confutate

le false opinion! di Platone e de' suoi

seguaci, degli epicurei, dogl' idealist!

e de' materialist!, slabilisce con soda e

profonda doltrina, atlinta dal sommo
filosofo cristiano san Tommaso d'Aquino,
ci6 ch' e da tenere inlorno ai due prin-

cipii costituenli 1' uorno, la loro sostan-

ziale uuioue, le operazioni proprie del

composto, e quelle che apparlengono
esclusivamente al principio spirituale.

Donde assorgondo alle ragioni sopran-

natur;il', si fa a considerare 1' incarna-

zione del Verbo, di cui trova un'espres-
siva imagine nella natura umaua, e sta-

bilisce con buoni argomenti, che fine

questa divina incarnazione. Dalla natura

dell' uomo finalmente deduce la sua

destinazione, che e la visione di Dio

sommo vero e sommo bene: la quale

visione, che nell' ordine naturale sa-

rebbe stata semplicemente aslrattiva,

nell' ordine soprannalurale e immediaUt

intuizione della sua essenza. Non meno

dolta e convincente e la trattazione del

secondo assunto, si per la parte posi-

tiva, nella quale, conceduto agli agcnti

natural! cio che loro si avviene riguardo

alia produzione dell' organismo, non

riconosce, se non dalla immediala ope-

razione del Crealore, la infusione del-

1'anima razionale; e si per la parte

negativa, quanto alia coufutazione dei

molteplici error! contro la vera dottrina,

specialmente del cosi detto traducia-
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m'smo, pii'j
o meno maleriale. Godiamo un profondo conosritore ed altrellanto

di |n)iiT allcstarc che in qucsta breve chiaro e fedele espositore delle dottrinc

Iratlazione ;il)bii:mo potuto ammirare dell'Angelo delle scuole.

BERNAB6 SILORATA PIETRO La Sacra Bibbia tradotta in versi

italiani dal Commendatore Pietro Bcrnab6 Silorata Cavaliere del-

1'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ecc. Dispense 35* e 36*. In 8.

grande di pagg. 32.

B1BL10TECA del sacerdote cattolico, Fasc. 25, Serie I, Dottrina.

Vol. 2 Disp. 10. S. Thomae Aquinatis in quatuor EvangeJia conti-

nua expositio quae aurca catena nuncupatur. Vol. I. Expositio in

Evangelium sancti Matthaei. Torino, Pietro De Maria edit. pont. ed

arciv. per la Societa primaria romana per gl'interessi cattolici,

Via Doragrossa n. 31. In 8. di pagg. 48.

- Fascicoli 26 e 21. Serie III, Eloquenza, Vol. 2 Disp. 5* e 6*. Collana

di disoorsi sopra i misteri che si riferiscono a Gesu Cristo. Torino,

1816. Pietro De Maria edit. pont. ed arciv. ecc. Via Doragrossa
n. 3 1. In 8. di pagg. 96.

B10GRAF1A deirilLmo e liev.mo dottore in sacra Teologia Canonico

D. Melchiorre Rotunda parroco de' SS. Apostoli Paolo e Bartolomeo

in Alcamo, morto il 18 luglio del corrente 1816. Palermo, off.

tipografico di Camillo Tamburcllo, discesa Candelui, n. 11, 1816.

lu 8. di pagg. 24.

BITONTI V. N. Versi di V. N. Bitonti. lecce, tip. Campanella, 1816.

In 8. di pagg. 106.

Vi ha delle poesie burlesche, asperse morale o religiose. Le une e le allre

qua e cola di qualche pizzico di sale non vanno sfornite di pregi poetici.

salirico; e delle serie, di argornento

BONCOMPAGNI BALDASSARRE Bullettino di bibliografia e di storia

delle scienze raatematiche e fisiche pubblicato da B. Boncompa-

gni, socio ordinario dell'Accademia Pontificia de'Naovi Lincei ecc.

Torao IX. Settembre, 1816. lioma, tip. delle scienze matematiche

e fisiche, Via Lata n. 211. A. 1816. In 4. di pagg. 64.

BitE VI OSSFAIVAZIONI di un cattolico sopra il 1* articolo dello

Statuto. Un vol. in 16 di pagg. 25.

Consideralo che nel 1 articolo queslo primo arlicolo. Esso e \iolato

dcllo Slalulo la religione cattolica e di- nella prima parte colla persecuzione di

cliiarata la sola religione dello Stato e gli quella religione che e dichiarata dello

allri culli sono lollerati, 1'egregio Autore Slato; ed e violalo nella scconda |>arle

fa una chiara ed elo(iucnle esposizione colla prolezione di ci6 che dovrebbe

delle molte e flagranli violazioni di essere solo tollerato.
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CANETTI PIETRO Notizie biografiche di Giovanni Gersenio, abbate

di S. Stefano in Vercelli. Vercelli, tip. eccles. 1876. Prezzo L. 1.

Queste preziose notizie intorno al- prima la celebre Abbazia di santo Stefano

1'autore iinrnortale della Imilazione di

Cristo, uscirono dapprima, sotlo forma

d'appeiiclict
1

,,
nel giornale religioso ver-

cellese la Malropoli Eusebiana. Sono

ora racoolle con opportune pensicro in

un elegante libretto dal loro chiaro

Autore. E qut-sti, come apparisce dalla

Prefazione, il canonico Pietro Canetli,

il q'.iale, leg'-rendo storia ecclesiastica

nel Seminario \rcivescovile di Vercelli,

profitt6 de'suoi sludii per illustrate

CEBETE La Tavola di Cebete Tebano novellamente volgarizzata dal

can. Michelangelo Pettinato Ragusa ecc. Catania, tip. Roma di Ro-

sario Bonsignore, 1816. In 8. di pagg. 32.

Delle opere di Cebete non e ri- 1' uomo va soggetlo nel corso della sua

della quale fu prelato il Gersenio, e poi

la vita di questo principe degli ascetici.

Molti punt! storici vi sono egregia-

mente chiariti; e in parlicolare, come
ebbe a notare il chiarissimo professore

Veratti, quello di stabilire che 1'Abbale

vercellese, stato maestro a sanl'Anlonio

di Padova, nou fu altri die 1'abbate Ger-

senio. Merita pero inolta lode e rico-

noscenza il laborioso Scrittore.

masto che il 7r/;<*f, ossia la Tavola,

il dipinto; ed e un dialogo filosofico in-

torno alia unana vita, rafligurata in un

quadro, che un saggio vecchio viene

diehiarando ad un forestiere, spiegan-

dogli i varii simboli, co'quali vi sono

figurale le passioni e gl' inganni, a cui

CHIALA CESARE Da Torino all

missionari Salesiani pel sac.

Salesiana, 1816. In 16. di pagg.
La Congregazione salesiana, fondata

recentemente dal Rev. don Giovanni

Bosco, zelanlissirno sacerdote lorinese,

oltre i copiosissimi frulli che ha dato

e che da tuttavia nella Direzione del-

1' Oratorio di san Francesco di Sales,

fondato dallo slesso esimio ecclesiaslico,

ed in altre opere di zelo anche fuori del

Piemonte, comincia a far sentire 1'opera

sua sanlificalrice anche nel Nuovo Mondo.

Sono appena due anni che un piccolo

drappello di que'ferventi operai evan-

gelici approdo nella repubblica Argen-

tina, ed ha polulo stabilire in piu citta

collcgi e case di ricovero pe' fanciulli,

i quali vi sono educati ed istruili nella

fornia e col metodo del celebre Oratorio

vita, ed i rimedii che da quelle e da

quest! possono liberarlo. La versione ci

sembra ben falta, e rispondente allo

scopo del chiaro tradultore, che e di

mostrare nella sua semplicita, senza le

sdolcinature, com'egli dice, delle para-

frasi, la bellezza dell'originale.

a Repubblica Argentina. Lettere dei

Cesare Chiala. Torino, tip. e lib.

253. Prezzo cent. 50.

di Torino. Ma cotesli asili sono pur

troppo scarsi alia necessila ed alle ri-

chieste, non solo di quel vasto paese,

rna anche di altre region! dell' America,

non meno bisosrnose di cultura. E opera

di grandissimo merilo innanzi a Dio age-

volare colle sovvenzioni un' impresa di

lanta sua gloria: ed a promuoverne il

desiderio puo essere di grande aiuto

quosto libretto, si colla narrazione dei

principii, de' progress! e del prodigioso

sviluppo dell' Oratorio di san Francesco

di Sales, che die origine alia Congre-

gazione, e si colle lettere de'Missionarii,

che danno un minuto ragguaglio del

loro viaggio e delle prime lor opere

nelP Argentina.



CICOMi: GIUSEPPE Pei funerali dell* illustre damigella Nicolett,-*

Martucci do' Marches! diCarfizzi. Orazione di Giuseppe sac. Ci< oii: .

Kossaw). tip. fratelli Perrotti, Via Vittorio Ernmanuele n. 163, 1816.

In 8. di pag'.r. ol.

e, o.i6 che piu imporla, di singolare piela.

Val^nio quesli due esempi* a moslrare

la caduciia dclle umane cose, S|x;< 'ial-

mente ai giovani dfll'uno e dt-H'altro

sesso, ed a far loro apprezzare sola-

ionunziauiiuo al-mii nti'.si addietro

I't-lo^io Tiiii brc, onde il chiaro sacer-

4^1- ('.iron:,- 011016 In memoria dcl-

rotlinio giovanetto, alunno di lui, Fabio

MarlwTi. I'n iip-'l.-siiuo ullic.io, dopo un

anno incirca, egli dov6 rendore alia so-

rella di lui Mrolctta, (liiiiiigclla di rare

qiialita di nalura, c6l!a sopra gli anni

mente quolle virlfi, pe'(|Uttli qudlc due

avventurose anime snno ora, com' 6 le-

cilo sperare, fclici nel godimcnlo di Dio.

COLOMBO GIUSEPPE Noti/.ie storiche intorno la citta di Monca-

lieri, raccolte da Giuseppe Colombo B. Torino, tipografia lito-

gratia e libreria san Giuseppe, Corso Palestro, n. 14, 1816. In 8-.

di pagg. 98.

La cilia di Moncalieri fu fondata

ncl 1230 sopra li rovine di Testona,

distrutta due anni prinia da Federigo II.

Umile fu la sua primu origine; e benche

ne' lenipi susseguenii fosse andata sem-

pre crescendo in ampit>zza ed opulenza,

tuttavia non va segualata *per avve-

ninienli slraordinarii; siccome quella

che assai po<o tempo visse libera e in-

dipendente, essendosi
d.i buon'ora sog-

geltala al govemo di Casa di Savoia.

Essa per conseguenza non puo avere

una storia polilica che sia propriamente

sua. E forsc per questa ragione le me-

morie che la risguardano hanno deslato

pdco internsse, rimanendo in parle se-

polte negli archivii, ed in parte con-

fuse rolla storia del Piemonte. II <'h. Co-

lombo, dopo aver ricercato nelle biblio-

teche e ne'libri lutto cio che si riferi-

sce a quesla illuslre citta, ne ha com-

pilata la pn-senle monografia: la quale,

se per le autentiche fonli da cui 1'lm

tratla, e da dire fedi'lissima, per la copia

delle noti/ie 6 forse il rneglio che po-

teva ottenersi.

DAL PINO OALLISTO Saggio di proverb! toscani dichiarati da Cal-

listo Dal Pino. Letture ricreative e istruttive per le scuole e le

famiglie. Knipoli, tip. di E. Traversari edit. 1816. In 16. di pagg. 143.

Prezzo L. 1, 50.

I proverb"! sono il dettato del

kuon senso popolare, e contengono

uliliammaeslramenli, es|>ressi con brevi

e sentt'iiziose forrnole, intorno al buon

governo moral*;, social* 1

, economico

della vita. Sono dun<|uo un ricchissirno

fondo, dal quill
1

,
chi sappia ricercarlo,

pu6 ricavare un vero lesoro di sapienza

pralira. Or di queslo lavoro ha dato un

bellissimo saggio I' illustre Dal Pino,

prendendo a dichiarare alcuni proverbii

toscani. Egli lo fa per via di novelletle,

semplici nella invenzione, foggiale se-

condo il tipo di ci6 che realm?ule

accade, ed ordinate a far risnllare pra-

ticamente la verila del proveibio, di

cui sono illuslrazione. Ollre all'tilile

morale che producono, sono non poro
da pri'giare per la scliiella cleganza drlla

forma e quel sapore di toscanila che

ne addoppiano il diletto della lettura.
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D'O.XDES KEGGIO VITO Sulla vittoria di Legnano. Discorso del

barone Vito D'Oades Iteggio all'Accademia, in commemorazione del

VII centenario della vittoria di Legnano, tenuta il 28 maggio 1816

dalla Societi cattolica promotrice di buone opere in Firenze.

Firenze, tip. della SS. Concezione, 1816. Tn 16. Prezzo cent. 40.

II chiaro barone D'Ondes Reggio 1' imperalore, fra le altre ree condizioni,

Iia saputo in poche pagine porre in mi- ponea quclla di aderire allo scisraa; la

rabile evidsnza i punti piu salienli della seconda, proclamala dalla morale, che

Lega Lombarda e della vittoria di Le- cioe, quand'anche i consoli cremonesi

gnano, dissolvendo trionfalmente, piu avessero giiirate quelle condizioni, la

che i sofismi, gli errori grossolani del Lega era obbligata a non osservare tal

tcdesco professore Ficker, ricopiati pap- giuramento, perche ingiusto e sacrilege.

pagallescamenle da'nostri dotlori gaz- Dopo di che epiloga brevemente i van-

zdtanti. Egli pruova dje cose; la prima, taggi religiosi e nazionali che 1'operato

altestala dalla storia, che cioe prima dalla Lega frutt6 alia Chiesa ed al-

della batlaglia di Legnano, se fu trattata 1' Italia.

la pace, non fa pero conchiusa, perche

ESCHBACH P. A. Compendio della vita del venerabile servo di Dio

Francesco-Maria-Paolo Libermann, fondatore della Congregazione
del purissimo Cuore di Maria. Versione dal francese del sacer-

dote Giuseppe Malberti. Roma, tip. di Bernardo Morini, 1876.

In 16. di pagg. 103.

Basta questo semplice compendio del Sacro Cuore di Maria, che diede

a concepire un'altissima stima delle tarili ferventi apostoli a quelle missioni.

eroiche virtu, c specialmente dellozelo La causa della stia bealificazione e gia

della salute de'negri, del venerabile stata introdotta; e speriamo che presto

padre Paolo Libermann: ilquale, appunto debba riuscire ad un termine felice.

per conquistarli alia fede fond& 1'istituto

FACCIA EMMANUELE Lettere ad una vergine in solitudine, pel

sac. Emmanuele Faccia di Assergi, socio di molte accademie, di-

rettore dftH'istituto-convitto san Vincenzo e del ginnasio Silvio

Pellico. Napolif tip. e libr. di Andrea e Salvatore Festa, san Biagio

de'librai, 108, 1816. In 16. di pagg. 128. Prezzo L. 1. 10.

Contcngono queste lettere savii che e una delle qualita piu efficaci per

ammonimenti ad una religiosa, per ten- invogliare alia virtu. La loro leltura sara

dere a quella perfezione,a cui sono chia- anche utile alle persone pie che vivouo

mate le vergini consecrate a Dio; e nel secolo.

sono detlati con quella unzione di spirito

11 seyuito della prcsente Bibliografia nel venturo Quaderno.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Firenze, S3 yennaio 1877.

I.

ROMA (Noslra corrispondcnza) L'opinione del Pubblicisla Bacci sopra 1'esi-

stenza di Dio, e la gnerra dei Grand! Orienti: Suoi liniori di ruine massoniche

e pensicri di fu^a: Duello del Pubblicisla coll' Arciprete Anghera: Ratio di

Garibaldi, consumato dal Dottore Mengozzi di Piazza del Popolo.

Nella disputa, o, come diceva il Dottore Azzecca garbugli, cc nella

guerra d'ingegni cosi graziosa che, a proposito dell'esistenza di

Dio, si combatte ora in Massoneria, era ben naturale che anche

Frate Bacci, nella sua qualita- di Pubblicista da lui assunta nei suoi

biglietti di visits (dei quali fece in questo Capo d'anno larga distri-

buzione a tutti gli associati payanli e non morosi della saa Rivista),

Yolesse dire anche la sua. Ma quale sia veramente la sua opinione,

benche egli ne abbia parlato almeno una mezza dozzina di volte in

lunghi articoli tra suoi ed altrui, io, a vero dire, non sono ancora

riuscito ad intenderlo. Questo solo posso assicurare, che egli da torto

a tutti. Kd in prirao luogo Frate Bacci, nel suo ri* del 1* agosto 1816,

da torto al Congresso di Losanna, asserendo a pagina 1* che .1 il

Congresso di Losanna decretando che la Massoneria di rito scoz-

zese debba fare omaggio alia dottrina d'un Principio creatore,

deterrainava, a parer nostro, tal cosa che segna la ruina dell'Or-

dine... Lamentiamo come una bcstemmia 1'affermazione di un Prin-

cipio creatore. E ci6 non gia perche sotto il nome di Principle

creature non si puo intendere chiaramente riconosciuto il Dio vero

c personale della Bibbia, come lamenta Frate Pike, ma anzi appunto

perche: i rtifTermazione d'un Principio creatore vuol dire un Dio

creatore, un Dio personale: quindi un Dio previdente e provvi-

dente: quindi il Dio dei cristiani )>. Tutto ci6 dice il nostro Pub-

blicista essere un principio massonicamente falso ed un attentato

contro la liberta di coscienza e di pensiero che pure il Congresso
di Losanna solennemente bandisce ed assicura a' Massoni )>. E pcrrio

conchiude che < pare a noi stranaraente inconcopibile che nel 1815

un Congresso massonico intcrnazionale, riunito in Isvizzera, la terra

della liberti, abbia osato imporre come fondaraento della Jlasso-

neria un principio OlosoQco (dell' esistenza di un principio creatore)
a che non tutti i Massoni possono accettare: che quindi e un porno
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di Paride (disgrazialamcntc non d' oro : che, aUrimenti, sarebbe in

Massoneria il benvenuto) ed una necessita fatale di dualismo nella

famiglia... Quel giorno nel quale per rimanere Massoni dovessimo

credere ciecamente ad un principio del quale non fossimo con-

ic vinti... quel giorno noi getteremmo la penna e diremmo con ram-

marico addio per sempre alia Massoneria . Ed essendo questa la

seconda volta che Prate Bacci stampa questa sua minaccia ipotetica,

di mandare, ossia di lasciare al diavolo la Massoneria, io non sono

lungi dal credere che egli sia ormai stufo della vita che mena o che

gli si fa menare in quella galera; la quale, com' egli mi assicura a

pagin;i 1* del n* di dicembre 1816, gli costa tanti sacrifici, tanti pen-
sieri e tante amarezze .

Che se il Pubblicista Ulisse Bacci disapprova si altamente il Con-

gresso di Losanna, molto piu si scatena contro Frate Pike. I puri-

tani del cristianesimo (dice egli a pag. 2 del n* d'agosto) Massoni

del supremo Consiglio degli Stati Uniti d'America per la giurisdi-

zione meridionale... vogliono la dichiarazione nctta che la Masso-

(i. neria creda nel Dio personale del Cristianesimo... Or se noi pro-
cediamo di questo passo dove andiamo a parare?Forse ad imporre
come doinma di Massoneria la Immacolata Concezione ed il fuoco

dell' inferno (del quale i Massoni non parlerebbero tanto spesto ac

in verita nonvi crcdessero). Ed e questa la sapienza de'nostri le-

K gislatori? Cosi si governa? Cosi si amministra? E non si pu6
dubitare che un Fraticello che mostra di aver perduta cosi la stima

dei suoi superior} non sia ben vicino a dare loro T addio definitive.

Questo vento (dice infatti Frate Bacci) che spira dal Sud di Ame-

rica non e vento di buon augurio: ed il marinaio previdente ha
a ragione di sospettare una prossima e furiosa fortuna

;
la quale

furiosa fortuna Frate Bacci ha ben ragione di volere evitare, se puo,

anche colla fuga. Se questo (asserire un Principio creatore ed un

Dio personale) non e intolleranza spinta all'estremo limite, noi (dice

Frate Bacci) noi abbiamo guasto il cervcllo. II che veramente

sarebbe una ragione pr rimanere nell'Ordine il quale. come gli

Ospedali de'matti, e fondato appunto sopra la tolleranza di tutte le

opinioni dei cervelii guasti. Noi intanto (dice il Bacci), noi prote-

stiamo come massoni scozzesi contro una cosi assurda ed antimas-

sonica intolleranza. Noi ci appelliamo (come i G'iansenisti al futuro
(( condlio) all'assemblea generale del 1878, allinche revochi una de-

c cisione che (comandando di credere all'esistenza di Dio) viola le

leggi fondamentali della Massoneria, oflende la giustizia, lede la

coscienza, distrugge la liberta del pensiero. Come Massoni italiani

attendiamo di essere illuminati dal Supremo Consiglio dei 33. Ad
K un' opera di sfacelo del Bito, ad una scuola d' intolleranza noi non
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serviremo giammai. Ed intanto sta servendo come quei fornai di

Milano al tempo della fame e della peste, dei quali narra il 31,.nzoni

che facevano vedere ai magistrati 1'iniquita del carico imposto loro,

protestavano di voler gettare la pala nel forno ed andarsene;ed
intanto tiravano avanti come potevano n. Intanto che tira avanti,

Frate Bacci chiede aiuto: u Facciamo invito alia stampa massonica di

tutto il mondo perche propugni le nostre idee: giacche so all'in-

tolleranza religiosa della Chiesa Romana si aggiunge anche 1' in-

(( tolleranza filosofica della Massoneria, questa istituzione, invece di

rendere un servigio all'umanita (mostrandosiindifj'erente persino

( all' esistenza di Dio) si sara alleata coi di lei piu fieri nemici (cioi

( cow luUi coloro che, credono in Dio) e meritera il dispregio e 1'ab-

u bandono di tutti gli uomini di senno e di cuore
,
cominciando dal

Pubblicista Bacci, uomo di tanto cuore e di tanto senno che non si

sa che cosa consigliargli; se cioe uscire dalla Massoneria per ritenere

cosi la liberta di non credere in Dio; o restarvi sottomettendosi ai

suoi superior! nel caso che avessero la bonta di voler concedere a

Dio la sua esistenza.

II pericolo in cui versa ora la Massoneria per questa controversia

deir esistenza di Dio e maggiore di quello che si pud credere. Giac-

che se si decide che Dio nori esiste, si ritirano da lei tutti quelli che

credono in Dio; cioe i piu onesti, e, quello che alia Massoneria piu

importa, i piu danarosi e filantropi. Tutta la razza degli atei infatti

suol essere disperata non meno d'idee che di quattrini. E posto che

abbiano piu quattrini che idee, amano di distribute le proprie idee

piu che non i proprii quattrini. D'altro lato se si decide che Dio

esiste, si ritireranno certamente dalla Massoneria tutte quelle orde

selvagge di facinorosi senza scrupoli, che sono 1'esercito attivo della

Massoneria, e senza i quali si vede ordinariamente che il progresso

massonico non sa avanzare di un passo. Percid i Massoni piu furbi

fecero e stanno facendo tutti gli sforzi per sopire questa controversia,

la quale minaccia la stessa esistenza della Massoneria, ed e nata

fatta per allontanare da lei o gli uomini di borsa o quelli di braccio.

Ed e curioso a vedere che appunto gli uomini di borsa paiono ora

in Massoneria esagerare aflettatamente il bisogno che sentono di

credere in Dio, appunto per liberarsi dal contatto di quella turba

disonesta e famelica di atei e d'increduli che tirano in Massoneria

al progresso piu della borsa che dell'umanita. Invece questi tira-

tori di borse, Massoni di basso stato ma di alte aspirazioni, lenti

di cervello ma lesti di mano, turba famelica di progresso che dalle

bettole vogliono progredire ai casini, e dalla piazza al Parlamento,

trovano troppo conservator! perfino i padroni di adesso; ed avendo

sempre udito predicarsi in segreto negli antri massonici che Fwwa-
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nila e I' umanitarismo significant) Yuomo e Yumano in quanto e

separate da Dio e da tutto ci6 che e spirituale, credono stoltaraente

che la prosperity materiale del loro corpo e della loro borsa dipenda

dalla pubblica manifestazione e proclamazione del loro arcano prin-

cipio: e vedendosi ora dar sulla voce dai loro superiori piu cautelati

si, ma insieme anche piu ricchi, credono di essere traditi e fanno

tanto piu fracasso quanto piu si raccomanda loro il silenzio. Intanto

la immensa maggioranza della gente onesta di tutti i partiti, o per

dir meglio la gente senza partito che e quasi tutto il mondo e che

e retta e guidata ora in molte parti di mondo da un piccolo branco

ossia camorra di settarii e di massoni insediatisi nei Governi a furia

di cospirazioni e di delitti: quest'immensa maggioranza, dico. si va

istruendo sopra la vera morale e 1'alta intelligenza di questi suoi

maestri di civilta e di progresso. non senza immenso scapito di

quella flnta aureola di carta dorata e di trasparenti da teatro onde

si era finora adornato il cosi detto Liberalismo, o la meglio detta

Eivoluzione, che ottimamente poi si dovrebbe esclusivamente dire

Massoneria: giacche io non ardirei mai di chiamarla Mascalzoneria

secondo che, del'resto, ce ne darebbe 1'autorevole esempio la Crusca

massonica dove leggo (a pagine 16 del n $ del 1* novembre della

Rimsta della Massoneria) che sono mascalzoni i sostenitori del

Vaticano in sottana ed in giubba : che vuol dire tutti i cattolici,

forse perche credono all'esistenza di Dio. Frate Bacci, che chiama

mascalzoni tutti i cattolici, ha ben diritto d'intitolarsi Pubblicista.

In parecchi altri numeri della sua Rivista il Pubblicista Bacci

continue dall' agosto al dicembre a manifestare queste medesime sue

idee e trepidazioni per 1'avvenire della Massoneria: come, per esem-

pio, nel numero di ottobre dove dice a pagina prima che vengono
dalla Francia voci che ci fanno tremare. Si dice che il Grande

Oriente di quel paese proporra 1'abolizione della formola A. G.

D. G. A. D. U. Noi consideriamo questo tentative del pari perico-

loso che quello di Charleston . Pericoloso, notisi bene, non gia

perche cosi si abolisce in Massoneria 1' idea di Dio
;
ma perche cosi

si riesce ad allontanare dalla Massoneria quelli che credono in

Dio )). I quali credenti in Dio bisogna che credano che la Masso-

neria crede in Dio : giacche altrimenti ne fuggirebbero esterrefatti.

Alia quale ipocrisia massonica giova quella formola equivoca del

Grande Architetto, vero Pulcinella servitore di due padroni: il quale
all'ateo dice: Sappi che io Architetto non sono Dio ma o la gra-

vitazione, o la materia eterna, o tutto quel resto che tu vorrai ;

ed al non ateo dice: Sappi che io sono quel Dio a cui tu credi .

E questo Io conferma espressamente Frate Bacci nel suo numero di

ottobre a pagina prima, notando che noi riteniamo che i Massoni
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di Franda vogliono abolirc K I'antica formola perche la ntcnyono

ispirata quasi esclusivamentc da un principio deistico. Di questo

not nnn siMno ancora convinti . E perche non e convinto che la

formola A tjlorln <ld Grande Architetto dell' Universo sia un princtj.i'*

deistico, per questo solo Frate Bacci la vuol conscrvata.

Del resto che tutto questo zclo del Pubblicista della Massoncria

per Tantica formola equivoca e pulcinellescgi non sia insinuate da

altro che dal principio utilitario di conservare sotto le bandiere

massonirhe quinci la partc piu onesta e piu ricca dei credent!

in Dio, quindi la partc piu manesca e piu disperata degli atei e

degl'incre.luli apparisce cvidenteraente dall' irnportanza che egli da

nel suo numero di ottobre ad una lettera di Federico Campandla
Gran Maestro onorario e Trentatre della Massoneria di Via dclla Valle.

Costui scrivendo a certe societ;\ operaie e mazziniane di Genova,

dopo annunziato loro un prossimo Congresso operaio del partito de-

mocratico e tempo, dice, che il nostro partito allontani da so ogni

a causa di screzio e dissidio. Principalissima causa di screzio nel

nostro partito e la questione religiosa. Bisogna dunque eliminarla

a dal programma. I credenti in Dio insorgeranno, perche si decapita

a il programma di Giuseppe Mazzini (Dio ed il popolo), Tuttavia la

decapitazione e una necessita. Un partito politico e un piccolo go-

verno in embrione e non ha altra forza che quella* che ritrae. dalla

comunanza ed omogeneita dei principii che ne costituiscono la

base. Per conservare questa forza bisogna separare la religione

dall1 politica e proclamare la liberta di coscienza; la quale mentre

lascia a ciascuno credente o non credente in Dio libero campo...

a ha (nolisi bene) il sommo vantagyio di riunire in una sola 6cm-

(( diera quanti concordano nei principii unitarii repubblicani, siano

a essi credenti o non credenli in Dio... Le formole di fede religiosa

devono essere sbandite perche (notisi bene) perche non essendo

accettate da tutli yenererebbero mal'umori e discordie, scindereb-

6ero il partito e lo ridurrebbero all' impolenza ed all'inazionc}).

Ecco dunque il vero motive per cui Frate Campanella suona la cam-

pana contro il Dio e Popolo del Mazzini. Non gia perche egli creda o

non creda in Dio o gl'importi molto che altri gli creda o non gli

creda; ma perche credo che coll'abolire questa quistione si rinforzera

il partito democratico che e come 1'esercito di azione della Massoneria

di cui egli e Gran Maestro onorario. Un partito (egli dice) e un'ar-

mata che combatte in varii modi. Convien riunire sotto la bandiera

tutti (jli elementi. Conviene accoglierli tutti e non rcspingerne al-

cuno. Frate Bacci il quale stampa questa lettera campanelliana

e dice che essa contiene le idee di un uomo che ha avuto prin-

cipale parte nella storia massonica contemporanea, ed ha diritto
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di essere tenuto da noi nella piu filiale venerazione
;
Frate Bacci

il quale sa benissimo che il repubblicano Campanella e insieme

Gran JIaestro della Massoneria di Via della Valle ed ispiratore e capo
del partito democratico e repubblicano d'azione in Italia; Frate Bacci

non verra piu a favolrggiarci d
r

or innanzi che la Massoneria non

s'impiccia ne di politica ne di religione. Almeno non dovrebbe im-

picciarsenc egli stesso
>

nella stessa propria Rivista. Ad ogni modo e

ora dimostrato che Tunico principio dei Massoni, nella stessa qui-
stione dell' esistenza di Dio, e il principio utilitario: e che per loro

e fattibile tutto ci6 che e utile ancorche si tratti dell' esistenza di

Dio. Quelli, in fatti, che dicono che questa si dee non gia ara-

mettere ma simulare di ammcttere, lo dicono soltanto per attirar

la gente onesta al partito. Quelli invece che dicono che non si dee

ammettere in verun modo, lo dicono per conservare nel partito la

gente disonesta. Quelli infine che dicono non doversi parlare in

Massoneria di questa questione, lo dicono pcrche vedono che da

queste question! nasce la divisione ed il pericolo di ruina della loro

setta. ]\essuno di costoro allega un motive nobile e leale. Tutti si

straseinano nel fango del piu sfacciato utilitarismo, ed egoismo. Ma
Dio castiga costoro appunto dove peccano. Giacche. mentre vogliono

escludere Dio per amore della propria pace e potenza, si vedono

nascere in casa le liti e la debolezza appunto in causa di questa

questione di Dio. Mai non si e parlato tanto di Dio in Massoneria

quanto in questi ultimi anni. nei quali i Massoni protestano ogni

giorno di non volerne parlare. Ne mai vi furono tante discordie in

Massoneria quanto in questi ultimi tempi nei quali. per amore di

concordia, i Massoni si dichiararono empiamente pronti a rinunziarc

pubblicamente cd ufficialmente perfmo alia credenza in Dio.

Queste discordie giunsero ora a tale nella Massoneria romana

che, come gi'i vi accennai, si stampano ora in Roma due giornalacci

massonici. la Voce Pelasya (tipoyrafia Reale, S. Stcfano del Cacco.

tt J) e la Rivista della Massoneria (tipoyrafia Nazionale, via Larya.
n 28) 1'un contro 1'altro armati: i quali rissano scapigliatamente
tra loro una volta al mese, ad ogni periodo lunatico, come si dice

in Massoneria, con disuguale Marte e con varia fortuna, secondo che

variamente soifia la musa ossia cornamusa raassonica in servigio ora

delFArciprete Anghera ora del Pubblicista Bacci. Ma io sono certo

che inline la vittoria toccheraall'Arciprete, secondo che Walter Scott,

nel Capo 11 delle Avvenlure di Niyel, narra essere accaduto in una

dotta controversia sorta in una bettola di Londra tra un Capitano ed

un Ministro protestante: i quali presero a disputare facendo a chi

bestemmiava peggio . Ma TArciprete (cioe il Ministro protestante)

vinse la prova contro il Capitano ossia il Pubblicista attesi, dice
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. Walter Scott, i suoi studii special* c le sue cognizioni superiori

in fatto di Teologia >>. Attest pero i suoi studii fiorcnlini nelle scuole

in Giovannino, si puo anche credere che forse il Capitano Bacci

(,C;.pitano Templario di Kilo scozzese) e in grado di battersi con tutti

x'li Ercoli. Merzarii, Abbignenti, Asproni, Sirtori, Trincheri ed altri

Anghor'i di Massoneria. Giacche non bisogna mica che 1'Arciprete

Anghera. cre.la di cssere il solo Arciprete a servizio del Grande Ar-

rhitetto dell' Universo massonico. No. Ve ne ha ancora parecchi altri

l>iii arcipreti di lui, anche dopo la morte del Canonico Asproni. Cer-

cando bene se ne trovcrebbero parecchi nel Ministero dei Culti e

della Pubblica Istruzione, nell' Araministrazione degli Economati, ed

in generale dovunque lo Stato distribuisce i suoi benefizii vacant).

Ma questa e una razza che si va perdendo: e tende a diventare fos-

sile e preistorica, grazie ai nostri Guerrieri Gonzaghi, bismarchini in

diciottesimo, grandi compromettitori, cioe cacciatori e scopritori di

questa selvaggina amante per natura delle segrete purche ghiandifere

macchie: dalle quali si lascia pero imprudentemente scovare da questi

suoi pretesi acclimalatori che riescono invece ad imbastardirla. Non

nocciono. infatti, costoro altro che a se medesimi quando sono scovati.

Ma alia Chiesa ed ai fedeli nocevano molto quando coprivano la lu-

pesca natura cogli ermellini e coi piviali. Ora non sono piii neanche

lupi; ma ludibrio dello stesso gregge massonico e parlamentare.

Ride molto infatti Frate Bacci del suo Arciprete Anghera : c lo

deride appunto pcrche Arciprete. Pretese, com' e noto, 1'Arciprete An-

ghera d'illuminare Roma con un suo nuovo Sole Oriente che egli

colloco come uno specchio ustorio in Piazza del Popolo al palazzo

Lovatti, in casa Mengozzi, volendo con esso abbacinare il Sole Oriente

di Frats Bacci in Via della Valle. Ma Frate Bacci guard6 in viso quella

cera arcipretale e la disprezzo. Gia. fin dal nurnero di febbraio 1816

a. pagina 2 Frate Bacci avea dichiarato nella sua Rivisla di respin-

gere da se la responsabilita degli atti dell' inquieto Arciprete ;
e

nel numero di marzo a pagina 14 aggiunse che 1'Arciprete dice

ci6 che non e: ad ogni alfermazione dell'Arciprete si risponde:
c menzoyna . E cosi altrove con uguali insulti fraterni. Finche nel

numero di ottobre a pagina 14 egli denunzio ullicialmente due Loggic

dipendenti dall'Arciprete Angheri costituite in Roma
; profetando

che quelli che al Grande Oriente d'ltalia hanno preferito un Arci-

c prete non possono lungamente durare. E amena davvero una Loggia
che si raccoglie sotto la protezione di un Arciprete !

Tutte queste menzioni dell'Arciprete da burla fecero, com' era na-

turale, salire la senapa al naso cospicuo dell'Arciprete Anghera: si

che afline di dimostrare (dice la Voce Pclazya arcipretale. nel nu-

mero di novembre a pagina 16) aiTine di dimostrare cm E QUESTO
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ARCIPRETE n 1'Arciprete si risolse di stampare il suo stato di servizio.

Preghiarno (dice la Voce arcipretale pelasya), preghiamo il nostro

caro confratello (i Massoni sono come le donne che quando si pre-

parano a yralfiarsi, cominciano sempre col chiamarsi cara) di

mettere da banda lo scredito di quelle notabilita che onorano la

Mussoneria ed il nostro paese ed a cui nove decirai della famiglia

dove il buttesimo (doe I' iniziazione massonica), Intendiamo allu-

dere al Potentissimo fratello Doraenico Anghera di cui per ora ci

limitiamo a trascrivere la fede di perquisizione alline di mostrare

cm E QUESTO ARGIPRETE. )> Questa fede di perquisizione e piu lunga e

piu carica di quello che io mi sarei aspettato di un Arciprete anche

Massone. Percio mi contentero di accennarne i sommi capi. Estratto

dai registri dei criinini esistenti nella Cancelleria della Corte di

Appello delle Calabrie sul conto di Domenico Anghera di Potenzani,

a di condizione Arciprete: Attentati contro la sicurezza interna dello

Stato: Bande armate: associazione illecita sotto la denominazione di

Societa evangelica: eccitazione del popolo a creare Governo provvi-

sorio ecc. ecc. La gran Corte speciale di Catanzaro pronunziando
in contumacia (yiacche il prudente Arciprete avea fugyito il martirio

o riparandosi a Malta) con decisione del 5 febbraio 1852 condanno

a il detto 'Domenico Anghera alia pena di morte col terzo grado di

a pubblico esempio. L'Arciprete pone qui sotto una nota che dice

cosi: L'esecuzione della pena di morte col terzo grado di pubblico

o esempio era in quell' epoca il laccio sulle forche: ed il paziente

a vi era portato legato, vestito di sacco nero e col cartello sul.petto

ove leggevasi : Uomo empio.
Vestito di questi meriti ed onorato di questi titoli massonici,

1'Arciprete Anghera si volge al Bacci con aria trionfante; e Dopo
cio (dice) noi preghiamo il caro nostro confratello a voler smettere

a le provocazioni per evitare scandali . Infatti, 1'Arciprete, che ha

mostrata una sua fede criminale di bande armate e simili veniali-

tadi, abborre gli scandali; e per evitarli in quest' occasione prega
il caro suo fratello Bacci a voler smettere le provocazioni. Frato

Bacci che non ha mai avute bande araiate al suo servizio e che non

e in caso di mostrare sopra questo punto nessuna fede criminale
;
sia

par la venerazione che gl'ispira quest'Arciprete vecchio si ma tar-

chiato, alto, sano, robusto e calabrese; sia, conre piu probabile, per
la fratellevole tenerezza ispiratagli da quel replicato caro intimatogli

con aria significativa dal caro vecchio
;
sia per qualsiasi altra ragione

di alta massoneria, smise subito le provocazioni per evitare gli scan-

dali minacciati di un probabile duello nel Tempio fra 1'Arciprete ed

il Pubblicista; ne pubblico piu altra canzonatura contro 1'arcipre-

tura del suo rivale e vincitore non meno a chiacchiere che a fatti.
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Or ecco come il Bacci narr6 nel suo numero di novembrc la fon-

da/ione in Roma della Massoneria arciprctale. Sembra impossibile

>'. che in questa Valle dove siede il governo stesso dell'Ordine (sfa-

sciato) possa essersi costituita una offlcina (pani(icio) dipendente

dall'Arciprcte Anghera; cppure la e cosi. Alcuni cancellati dalla

vccchia Loggia Koma e Costituente, qualche altro respinto dalle

Loggie, moltissimi qua e la raggranellati non sappiamo come,

(il come e noto: hanno (alto come yli altri del panificio di Via

(( della Valle) si sono uniti : hanno affittato una piccola saletta nel

Palazzo Lovatti in Piazza del Popolo, ove abita il Dottore Mengozzi,

ed hanno costituita la Loggia della quale deploriamo Tesistonza,

come una piaga perniciosa che rode (tulto do che manyia e perm-

cioso in MtissoncnoJ la Massoneria regolare romana. E corsa la voce

che sia balenato alia mente del signer Mengozzi Tidea dioffrirea

Garibaldi Id presidenza della Loggia... Comunque sia, il male che pu6

produrre alia Massoneria questa Loggia e molto e gravissimo.

L'idea balenata alia mente del Dottore (dico doltore perche cosi

lo chiama Frate Bacci) Mengozzi di offerire a Garibaldi la presidenza

della Loggia al Palazzo Lovatti in piazza del Popolo, cbbe il suo effetto

a dispetto del pubblicista Bacci il quale aveva scritto: Noi siamo

in grado di assicurare che Garibaldi Gran Maestro della Massoneria

(di Via della Valle) non accettera mai nessun titolo da Loggie

spurie e clandestine (del Palazzo Lovatti). Quando si tratta di un

Garibaldi, ne Frate Bacci ne altri non dee mai arrischiarsi ad assi-

curare niente. Infatti leggo nella Voce Pelasya di novembre una let-

tera di G. E. Mengozzi Trentalre Venerabile della Logyia Fede elnisca

data sotto il 1 ottobre al Garibaldi dove gli annunzia che la Rispet-

tabile Loggia madre capitolare Fede etrusca della Valle del Tevere,

Oriente di Roma (Palazzo LovaUi), all' obbedienza degli Orienti

confederati di Napoli e Palermo (nemici dell'Oriente di Roma) no-

minava nclla seduta 5 ottobre 1816 G. Garibaldi a suo Venerabile

ottoi'ario ad vitam . E subito segue la risposta di Garibaldi che

nccetta in questi termini : Alia Rispettabile Loggia Fede elrusca

Roma. Accetto con gratitudine il pregiato titolo di vostro Venerabile

ad vitam. Caprera 16 ottobre 16. Nulla e piu comico che questa

prontozza di Garibaldi nell* accettare le presidenze simultanee di

Loggie nemiche Tuna dell'altra. Frate Bacci non credeva possibile

tanta scempiaggine : e perci6 credette poler assicurare che Gan-
baldi non accettera. Ma Garibaldi accett6 subito come se si trattasse

di una pensione da ricevere e non gia di uno schiallb da dare alia

Massoneria di Frate Bacci e di Via della Valle, di cui pure egli e

Gran Maestro. E cosi si comincia a vedere che TArciprete Anghera,
forte della sua fode criminale, e nel c,.so di dare, come temcva Frate
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Bacci, dei gravi fastidii alia Massoneria di Via della Valle
;
avendo

cominciato col rubarle persiao Garibaldi con una semplice lettering

di un suo subordinatuccio Dottore G. E. Mengozzi. Questa e stata per il

Pubblicista Bacci una grande mortiQcazione, che gli ha tolta per ora

la parola. Infatti nell' ultimo numero pubblicato dalla Rivista nello

scorso dicembre non si legge piu verbo contro la Massoneria del

Dottor Mengozzi e dell'Arciprete Anghera ;
a cui il massoncino Pub-

blicista serabra flnalmente rassegnato di lasciare gli onori del campo
e i redditi del panificio.

E cosi ora la Massoneria romana e in pieno sfacelo : giacche se

poco si pigliava, prima, sul serio la Massoneria del Bacci e del Mazzoni.

quella dell'Anghera e del Mengozzi e considerata anche dai 31assoni

come una vera pulcinellata. E non e mica da stupirsi che appunto
Tada sfasciandosi in Roma ed in Italia la Massoneria dei Grandi Orienti

quando essa pare salita al Governo ed al Ministero. Cosi appunto
accadde anche in Francia nel secolo scorso, per la natura di questi

fratelli, uniti soltanto quando si tratta di dar la scalata, di fare il

colpo e di cuocere il pane. Le risse cominciano quando il pane e

cotto e si tratta di dividere spolia e le pagnotte. La discordia co-

mincio nella Massoneria italiana colla famosa divisione fra i destri

consorti e i sinistri riformatori : della quale guerra sono ora come

campioni in onorato duello di senno e di mano i Nicoteriani e i Pan-

craziani, Orazii e Curiazii, tipi ed esemplari di massonica fratellanza.

E mentre i vinti consorti si vanno segretamente mordendo tra loro

e dividendosi sempre piu, incolpandosi 1'un 1'altro del male comune,
i vincitori sinistri si suddividono e si accaneggiano intorno alle ossa

spolpate delle quasi ristorate finanze che sono ora in via di perdere
anche il quasi. Qual maraviglia che dai babbi del Parlamento e del

Governo piglino esempio i bambini Bacci di Via della Valle e Mengozzi
del Palazzo Lovatti ? Regis ab exemplo totus componitur orbis. Ma si

consolino i babbi ed i bambini: giacche Garibaldi scrive a tutti, colla

medesima penna di oca intelligente.

II.

COSE ROMAXE

1. Udienza ai pellegrini italiani il giorno dell'Epifania; discorso del S. Padre -
2. Dichiarazione di Sua Santita circa il preslare giuramento come Deputato
alia Camera 3. Enciclica all' Episcopate della Svizzera; scomunica dei falsi

yescovi vecchi-caltolici 4. Senlenza della S. Congregazione della S. Inquisi-
zione Romana, onde si lollera che i Vescovi italiani presentino le rispeltive Bollc

A\VExequatur del Governo S.Morte del Gonte LuigiMaslai,nipoledel S. Padre.

1. La mattina del sabato 6 gennaio, sacro alia solennita delF Epi-
fania del Signore, il Santo Padre Pio IX concedette udienza, nella
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del Concistoro, a gran numero di ci.ttolici ituliuni, i piu d'aitre

province, vcnuti espressamente per olferirgli loro omaggi e loro doni.

II Cornrn. \cqna lerni lesse, a pic d'>l trono, un inJirizzo pub-
blicato nel n 5 dell' Osservatore Romano, da cui leviamo il tratto sc-

guente, per l;i piena intolligenza della risposta di Sua Santita.

(( Bealistinio Padre. Al cominciare del nuovo anno eccoci intorno

a Yd, quale i figli araorosi e devoti si stringono al loro Padre adon-to

mM gionii della esultanza e nei giurni della tribol zione. Mentre in-

fatti siamo beati di contemplarvi presente, ci sentiamo trafltti nel

prof mdo del cuore ripensanJo le catene che inceppano Voi ed in Voi

la Chiesa di Gesu Cristo : e per colmo di afT'anno e di umiliazione

consideriamo che queste catene vi furono cinte dalle mani sacrileghe

di traviati (Igli della patria nostra.

I divini fl igelli percid si aggravano terribilmente sulla misera

Italia, ne la mano dell' Eterno sospendera il rigore della sua ^iu-

stizia, dacche pur troppo nuove persecuzioni e nuove calamitu si mi-

nacciano alia Chiesa dall' empio spirito della rivoluzione. Non solo

1' Italia ma T Europa e il mondo intero sono preda all' angosdoso

pres!?ntimcnto di tremende e inevitabili cutastrofi. D" ogni parte si

domanda la lace, e le tenebre si addensano piu cupe e sinistrn
;

domandasi 1' ordine, e la negazione di ogni autorita si avventa piu

audace a scuotere e di-molire le basi sociali
;

si vuole la civilta, e

questa si snatura e si sommerge sotto 1'onda furiosa delle csigenze

pagane di questo secolo corrotto e miscredente.

Or che ]3iu resta alia misera uinaniti, se non implorare da Dio

le misericordie che Egli promise alle ardenti suppliche dei cuori

contriti ed uuniliati
; implorare dall' eterno Riparatore che abbia

pieti di noi e della patria nostra; che muova in soccorso della nave

di Pietro sbattuta dalle piu furibonde tempeste ;
che colla sua onni-

potonza imponga un termine al disordine, alle ingiustizie, alle per-

secuzioni, alle lotto fratricide che conturbano e straziano la societa?

Baciato il piede al Vicario di Gesu Cristo, Tegregio Acquaderui-

gli present6 varii Signori, vonuti d'aitre parti d' Italia, che deposero
a' suoi piedi cospicue ofTerte per I'Obolo di S. Pietro e doni preziosi,

a nome di diverse Diocesi.

Dopo di che il Santo Padre, levatosi in piedi, con voce alta, limpida
e vibrata, rispose nei termini seguenti, pubblicati nell' Osservalore

Romano n 6 del 10 gennaio.

Mi associo pienamente a quanto il presidente di questa a me
carissima adunanza ha detto finora. Le mie parole non saranno che

un' eco di quelle che avete ascoltate
;
e avranno certamente questo

di piu, che per il suggello del Vicario di Gesu Cristo produrranno
il doppio effetto, di tt-nur voi sen^re lontani dal pernicioso andazzo

Strit X, vol. /, /aic. 633 23 i7 gtunaio 1677
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dei tempi present!, e di conscrvare i vostri cuori sempre aperti alia

confidenza in Dio.

Si e vero, r Italia e ridotta quale e stata teste descritta. Gli

avvenimenti rapidi. che ia questi ultimi anni si sono succeduti nella

penisoh, hanao prodotta 1' unione dei diversi Stati, i quali prima.

benche scparati, formavano quella parte d'Europa. Certanaente gli

Stati, che sono ora politicamente uniti, uniti erano anche allora, e

il vincolo che dell' Italia faceva un tutto, era il vincolo soave della

Fede e della Rt'.ligione di Gesu Cristo. Ma si penso (;,hi torbidissimo

m ilaugurato pensiero!) si penso di strappare il vincolo soave della

R;ligl>ne, e si e stretta T Italia coi lacci di una fosca politica.

K I vincoli sacri che allora univano 1'Jtalia erano viepiu forti-

ficati dal pingue patrimonio della Chiesa, che ovunque foraentava le

arti, alimjntciva il povero, e provvedeva alia dignita del culto, all'in-

crem :nto della religione, al sostegno della cristiana educazione. Ora r

depauperate il Clero, espulsi dai chiostri gli antichi benefid abita-

tori, invano ac corrono a quelle porte i poveri a domandarvi soccorso;

ch'i piu non vi trovano quei pietosi, i quali spezzavano loro ii pane,

se famelici
;

li rivestivano, se ignudi : e invece nelle piu crude in-

vernali stagioai vi si odono ora certe altre \oci, che rispondono con

le parole condannate gia dall' Apostolo S. Giacomo : Calef'acimini et

saturainini.

(( Ma nella presente unione avra forse guadagnato il commercio ?

Egli e certo che quando gli Stati itali^ni erano uniti coi vincoli della

Fede, il commercio non era ridotto a quel languore, che ora desta la

cump issione pei tanti disastri che ha sofTerto. lo non entro nei par-

ticolari : voi siete in mezzo al mondo, e ben li conoscete
;
io pero

posso aggiungere che in Roma i commerciunti vengono a dirmi, che

hanno bisogno di pane.

Ma forse avranno guadagnato i possidenti? Oh si, ditelo ai

possidenti medesimi! Nell'antica unione i possidenti di second'ordine

e anche di minor conto, si sostenevano; e sperarono che venendo i

nuovi padroni, si sarebbero adempite le promesse fatte di alleviare

le imposte. Ma al contrario queste aumentarono a segno da non po-

tersi soddisfare, e gran parte di tali possidenti videro o in tutto o in

parte sequestrati i loro patrimonii dal Fisco : flagello deplorato con

forti parole anche da certi che appartengono al cosi detto Corpo Ic-

yislativo, nei loro pubblici discorsi. Di modo che spogliati quei miseri

delle loro antiche sostanze, veggonsi nella impossibility di collocare

i figli e di mantenere onestamente le proprie famiglie. Tralascio la

numerosa enumerazione, che dovrebbe aggiungersi al poco detto (in

qui. latanto i poveri assordano coi loro clamori, e tutti gli onesti
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di-plorano hi prrsniii; .-itn, x.iono, o v. ^.uunn la hnpossibfliti di pro-

soguin
1 noil' iufausto caramino.

Quali siono le osservazioni 'he si fanno fuori d' Italia lo sa-

pranno quHli che rcggono. Ma noi, he vediamo il lugul-r. ;.s;ictto

di tanti mali, dobl)iamo fisr sapere ai roggitori. che ritr;.g<r,-:no il

piede dal pendio, che li conduce all'abisso. E fatto do dobhi : mo ri-

volgerci a Dio, prcgandolo che volga uno sguaruo raisericordioso a

rimirare le sci;.gure present!, e sosponda il flagello meritato dalle

nostre colpe. Mti al tempo ttetso dobbiamo aprire il cuore alia confi-

denza nel coniinciare di questo anno, pcrsuadendoci die quetta con/i-

denza non restera delusa.

i( Cerlo le apparenze zono contrarie : ma queate apfiarenze non si

debbono conxi lerare coma falti compiuti.
(( Pur troppo st vorrcbbe da alcuni (che pur si chiamano catlo-

lici), che si avvicinasse la Chieta allo Stato e riyuardasse com& atto

irretratlabile to usurpala giurisdizione dd Domiuio Temporal^.
In qnanto a me, ricordo i miet (jmramanti, che col divino aiulo

cerco di adenipire, senza prestare orecchio a cerli aryomcnii, sujyeriti

dalla fantasia e dall'oryoylio di teste esallate.

(( liis^ elto i yiuranwnli fatti a Dio, e suyyerisco a tulli coloro cite

voyliono yiurare lo adcm^imcnto di certe leyyi, che in parte sono con-

trarie a Dio, di astenersi da un atto. che stando cosi solo e isoluto, b

nprovevole.
In quanto a voi, dilettissirni figli. non prendete relazione con

certi spiriti, che si lasciano guidare dalla faht;.sia e daH'orgoglio, e

non dalla riflessione. Ma uniti, concordi e compatti soguitate a com-

battere con tutti i mezzi legali, per opporvi serapre agli assalti che si

ordiscono contro la Chiesa e contro la societn.

Che se un Fanciullo inerme, che la nella grotta di Betlomme

stilla lagrime dagli occhi
;
un fanciullo senza nessuno appan.to. ne di

grandezza, ne di forza, pote col solo nomo incutere spavento ad Erode,

mettere in iscompiglio la Corte, in agitazione 1'iutera citta di (jlerusa-

lemme; e perche noi ancora non dobbiamo confid tre in quosto Dio, il

quale, comunque bambino inerme, e sempre Dio onnipotrnte, e pu6 al-

zare il divino suo braccio. aiutare la Chiesa e disfare tutti i suoi nomici?

. Oh si, preghiarno questo bambino, che con un esempio novello

dimostri la sua potenza, ed intanto alzando il suo tenero braccio be-

nedica noi, e rigetti i nemici della Chiesa sua. Prcghi;,molo che nella

sua somma l>ont.\ voglia esser sempre nostro conforto e rifugio. Prc-

ghiamolo a metterci nel cuore sollecitudine e fedelt:i ml seguirlo

costantemonto. allincho, come abbiamo la croce sul n^stro potto, la

portiamo eziandio nel cuore.
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Vi benedico iatanto nelle persone, nelle famiglie e in tutti i

vostri interessi, aTmche regni tra voi la pace, la concordia, T unione,

c uiio spirito solo, di coasecrarvi assolutamente al servizio di Dio e

per quanto a voi spetta al rimedio dei mali che affliggono la societn.

Partite dunque da Roma benedetti da Dio e dal suo Vicario, bcnedetti

nel tempo e nel punto della morte, affinche siate fatti degni di be-

nedire Iddio per tutta la eternita. Benedictio etc.

2. Abbiamo recitato in carattere corsivo un tratto di questo ri-

Icvantissimo discorsp, perche in esso, di propria bocca del Vicario

di Gesii Cristo, al cospetto di centinaia di persone fededegne, sono

limpiilamente espressi gl'intendimenti del Sommo Pontefice circa la

conciliazione della Santa Sede col Governo della breccia di Porta Pia,

sulla base d'un tacito assenso ai fatti compiuti; ed inoltre si vede

spiccato un consiylio a coloro che, o per ambizione onesta, o per

amore di patria, o per desiderio sincero di giovare alia Causa di

Santa Chiesa e della giustizia, aspirano a sedere tra gli onorevoli

della Camera dei Deputati, al qiiale intento e d'uopo prestare il

giuramento che tutti sanno.

Questo tratto del discorso del Santo Padre, che niuno, speriarao,

-osera recare in dubbio essere la genuina espressione dei suoi pro-

positi e dei suoi voleri, fu inteso da tutti quelli che hanno fiore di buon

senso, come una esplicita disapprovazione delle pratiche, importune

quanto irreverenti ed imprudenti, che da certi illusi liberali-cattolici

si fanno e soppidttamente e apertamente, a voce e a stampa, a fine di

trarre la Santa Sede alia vagheggiata conciliazione, come ad unica

ancora di silvezza. E tutti i giornali, dall'Optntone alia Capitale, ca-

pirono e riconobbero che Sua Santita, ben lungi dal raccomandare
che si vada dai cattolici alia Camera dei Daputati, ne li ha a bastanza

chiaramente sconsigliati.

Vuolsi notare, per tagliare il passo per certe scappatoie frequen-
t.te da' cattolici-liberali, di cui e assai dubbia la buona fede, che,
come il Santo Padre disse, cosi fu stampato sotto gli occhi suoi qui
in Roma

;
e che, siccome fu data una solenne mentita -dll'ltalie che

credette ad una versione diversa ed inesatta e la stampo, cosi sareb-

besi, in cosa tanto rilevante, data una mentita all' Osservatore Romano.

dov'egliavesse alterato menomamentei concetti o le parole del Papa.
Resta adunque sempre degno di tutta la riverenza quello che, in

altri tempi ed in diversissime coagiunture, fu risposto dalla S. Peni-

tenzieria circa la quistione deir essere lecito, sotto certe condizioni

espresso, di coacorrere alle urne elettorali ed eziandio di ri'cercpre

i voti degli elettori per averno la nomina a depulato. Ma, chi vuole

stare davvero col Papa e secondarne le intenzioni e seguirne i con-

sigli, non ha bisogno di cercar altro, dopo il riferito discorso. Giova
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into sperarc che i oattoUci-liberati la finiranno, se sono di buona

. v dpsisti'ranao almono per civilta dal condannare come m di

iti) niorlale coloro cho, attenendosi al consiglio esplicito del I'ap.-i.

disso: sutjjerisco di astunersi, veramonte si astengono dal ini-t-

tersi nel caso di biascicare tra le labbra, senza che si odano punto
le riserve iraposte dalla Sacra Penitenzieria, quel tale giuramento.

Vogliamo augurarci che non metteranno questa volta in dubbio la

parola del Papa, e lasceranno ai devoti suoi figli la liberta di atte-

nervisi fedelmente. Quanto a noi, stiamo col Papa. Se poi Sua San-

titu, per qualsiasi forma autentica, dira : vi suyyerisco di concorrere

alle elezioni e di presentarvi candidali alia deputazione ; noi ne se-

conderemo a tutto potere il suggerimento, e niuno ci vincera nel-

1'iuipegno di fare che il suo consiglio sia eflettuato. Ma, finche egli

dice : su'jyerisco di astencrsi, noi che ci crediamo in debito di obbedire

al Papa anche quando non parla e comanda per bocca delle SS. Con-

gregazioni, noi ripetiamo ai cattolici lo stesso suggerimento. Se si

deono obbedire gli ordini e secondare anche i semplici consigli ver-

bali d'un Vescovo, come mai si potrebbe trasandare il suyyerimento

solenne del Papa, solo perche non comunicato ai fedeli per la via

<T uaa Congregazione ? Facciano pure cosi, se loro aggrada, i callo-

lici-liberali, e coutinuino anzi a stravolgere la parola di Pio IX, ed

appunto quella del mirabile ultimo suo discorso ai pellegrini

it ;limi. fmo a fargli dire che e d'obbligo il concorrere alle elezioni,

cooi'3 la travolse un loro giornale nel suo n 1 2
;
e piu esplicitamente

nel n 14 del passato gennaio, aflermando, che il Papa col dire:

swjyerisco a tutli... di astcnersi da certo giuramento, abbia incul-

cato che s'intiirvenga alle elezioni politiche giusta il responso

del la Sacra Penitcnzieria, ora confermato implicitamente dal Santo

Padre ! Noi non arriviamo, col poco nostro ingegno, ad aflTurrare

il nesso di questa deduzione, e speriamo ehe i veri cattolici lasce-

ranno i cani abbaiare alia luna, e si asterranno dalle elezioni attive

e passive, che dietro a s6 traggono un giuramento cosi esplicitamenle

riprovalo dal Papa.

3. Dalle nostre corrispondcnze della Svizzera e della Germania i

nostri Icttori ebbero sufflciente contezza dei procedimenti di quella

setta ereticale, che prima dal Dollinger e dal Friedrich, poi, sotto

la protezione del Bistnark, dal Reikens e dall'Herzog venne dilfusa

ad ammorbare in parte la Germania, la Baviera e la Svizzera, ser-

vendo di strumento al Cancelliere di Guglielmo I imperatore, nella

guerra infernale che esso va facendo alia Chiesa cattolica. La per-

secuzione ioferoci con modi selvaggi nella Svizzera, i cui Vescovi ed

il cui Clero la sostennero con fermezza da martiri.

Di che il Santo Padre Pio IX indirizzo all' episcopato di quei po-
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poll una Enciclica, in commeadazione deiroper;cto dai cattolici, eJ

a solenne con<lanna del capi e vfautori di queila empia sctta. II testo

latino di detta Endclica venae pubbiieato anche neli'Oriseruafore

Romano, n 10 del li genaaio. All" uopo, nostro basta per ora di ri-

produrre la versione del tratto in cui soao sfolgorati gli eretid

Reikens ed Herzog coi loro complici, dopo averne enumerati gli enornii

eccessi, sorretti dal potere .d'.un Governo nemico giurato di Santa

Chiesa.

Questi empii e gravi attentati, origine feconda delle piu fu-

neste consegueaze, commessi .nelle vo&tre contrude, sono stati e do-

veano essere per voi e per tutti i fedeli cristiuni, un grande argomerito

di dolore, recando essi novelle fe.ri.te alia Chiesa di Dio. Noi, in virtit

della nostra apostolic^ autorita, li condaonirtino e riproviarao aperta-

mente. Considerando per altra parte, .che la carica del nostro supremo
ministero c'inipone il dovere di difendere la fede cattolica e funita

della Chiesa universale, ad esempio dt;i nostri predecessori, ia con-

formita delle sacre leggi . canoaiche, usando die! potere che il Cielo

ci ha dato: Noi pronua/iamo, che.Ia pretesa elezione episeopale del

sunnominato Eduardo Herzog, fatta ,in opposizione alle leggi cano-

niche, e stata illecita, vana e del tutto nulla, e che la rigettiamo e-

detestiamo, come an.co.ra la ^ua sacrilega consecrazione. Quanto allo-

stesso Eduardo Herzog, a .quelli ohe hanno^av,uto la temerita di eleg-

gerlo, ,al pseudo ve^scovo Uberto Reikeas, coasecratore sacrilego, a

quelli che 1'hanno assistito e coadiuvato .nella oerioaonia della sacri-

lega consecrazione, come anche.a tutti. quelli che li hanno favoreg-

giati ed aiutati. o che, .in qualsiasi modo,.haano preso, parte per essi:

per r.autorit\ di Dio Oaniputente li scomunichiamo ed anatemutiz-

ziamo. Dichiadamo e prouunziauao che .essi debhono essere riguar-

dati come scismatici iAterajnente separati dulla comun-ione della

Chiesa. Noi stabiliamo e dichiariamo jnoltre che THerzog, eletto te-

merariamente contro Qgni .diritto, non puo esercitare giurisdizione

ecclesiastica e spiritkwle per la direzione delle anime; e che ogni
esercizio dell'ordine episeopale gli e interdetto, essendo esso stato

consecrate illecitamente. Biguardo a coloro che avrebbero ricevuti

da lui ordini ecclesiaatid, essi hanno incorso di fatto la sospensione
e sarebbero immediatamente colpiti.d'irregolaritii, se osassero coni-

piere le funzioni proprie del loro ordine.

4. D'un altro .grave documento ci e d'uopo tener parola, e re-

care qui il testo autentico, volto ia italiano, come quello che vale a

cessare ogni cagioue di aramiraziane o di s,candalo nei p.usilli, i quail
venissero a sapere che Vescovi italiani pres.entarono al Governo di

S. M. il Re Vittorio Einmanuele H ,le rispettive Balls, Pontificie di

loro creazione e uomiaa, per averne qmtt'Exequatur Regio, che:
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lamente fa ognora considorato come una usurpazione dello Stato

rontro gli inviolabili ed imprescrivibili diritti della Chiesa alia propria

liborta ed indipondenza nella sua Gerarchia e nci sacri suoi mini-

steri spirituali. Pi che ba stern, riprodurre quello che venne pubbli .ito

nell'cgregia Unita Cattolica di Torino. n 12 del 16 gennaio 1817.

a Nel passato anno il ministro Mancini, volendo gravare sempre

piii la mano deH'oppressione sopra il clero cattolico, scrisse, sotto

la data del 22 ottobre 1816, una circolare ai Procuratori del Re,

<md Kvvertirli che non venisse proposta al Governo centrale alcuna

saiizion^ alle decisioni di Vescovi non muniti del R. Exequatur, od

a quolle di autorita ecclesiastiche da essi nominate: ed avvertiva le

i'.utorit'i locali che tenessero la medesima linea di condotta. Era evi-

dent } che, dopo di aver inutilmente cercato di indurre i nostri Ve-

scovi a chiedere YExequatur, privandoli dei vantaggi temporali an-

nessi, or si minacciava di impedire loro 1'esercizio del pastorale

u!Ticio, se non si sottoponessero a quell'atto. Gli zelanti Prclati, che

avevano sopportato pazientemente ogni disagio personale, non pote-

vano starsene tranquilli quando il bene spirituale di tutto il gregge
correva grave pcricolo, e ricorsero alia competente autorita, colla

soguente petizione :

Aili sujvrema Conyreyazione della santa universale Inqiiisizione

romana.

u I Vescovi delle diocesi N. N... in Italia, ricordandosi della mas-

sima costantemente professata dalla Santa Sede, in quanto si riferisce

al sedicente Rcyio Exequatur, contro il quale essa ha in ogni tempo
forrnalmente protestato, hanno essi pare costantemente riputato come

loro stretto dovere di conformarsi nella pratica a questa massima;

e lo fecero tmto piu volentieri in quanto, astenendosi dal provocare

queH'atto, non si esponevano ad altre conseguenze che alia priva-

zione di quelle che si chiamano temporalita, ed a numerosi sacrifizi

personal! ch'erano tutti disposti a soffrire di buon animo.

Ma oggidi le nuove disposizioni del Governo, che hanno un

carattere sempre piu ostile alia Chiesa di Gesu Cristo, e tendono

direttamente ad impedire la libera e vitale azione del ministero epi-

scopale, sono causa di tJi diilicolta, che certamente ne proverra un

graudissimo danno per i fedeli confidati alle loro cure.

Egli e perci6 che i vescovi sottoscritti ricorrono alia suprema

Congregazionc uella santa ed universale Inquisizione romana, implo-

randonc le istruzioni necessarie afflne di sapere se, in considerazione

delle circostanze sovra esposte e dei rnali considerevoli che si ha

ragione di temere. essi possono rassegnarsi a presentare le Bolle della

loro nomina al rispettivo Vescovato, afflnche il potere governativo vi

iipponga il reyio Exequatur. (Seyuono le flrme.)
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Ecco la risposta data dalla Congn-gazione :

Feria IV die 29 novembris 1875.

a In Congregatione general! S. romanae et universalis Inquisitionis

habita corara E.mis ac R.mis DD. S. R. E. Cardinalibus eiusdem su-

premae Congregationis generalibus Inquisitoribus, proposita supra-

scripta instantia, ac omnibus mature perpensis, attentis peculiaribus

rerum adiunctis.iidem E.mi ac R.mi DD. respondendum dcreverunt:

Tolerari posse. J. PEI.AJH, S. r.nae et univ.lis Inquis. Nolarius.

5. Le luttuose perdite patite dal sacro Collegio nel passato anno

dovettero assai aflliggere il cuore del Santo Padre; a cui venne re-

cato un nuovo colpo gravissimo per la morte del conte Luigi Mast<i r

suo nipote, avvenuta alle 3 pom. del 9 gennaio 1811, in san Bene-

detto del Tronto. II Conte Luigi, nato nel 1814, era figlio del Conte

Gabriele fratello di Sua Santita, ed ebbe in consorte una Principessa

del Drago. Spir6 nel bacio del Signore confortato dai Sacramenti e

dai soccorsi della religione. II clero ed il popolo di Sinigaglia, sua citta

nativa, gli celebrarono spontaneamente solennissimi funerali; e sa-

cerdoti d'ogni parte d'ltalia in gran numero offerirono Messe e suf-

i'ragi per 1'anima del defunto.

III.

COSE STRANIERE

COSE D'ORIENTE 1. Dichiarazioni del Bismark e di Guglielmo I circa la po-

litica della Germania in Oriente 2. Nota del Governo turco che consente

alia riunione d'una conferenza di Plenipolenziarii europei a Coslantinopoli

3. Pratiche ufflciose del Salisbury presso I'lgnalieff i. Conferenze prelimi-

nari e loro risultati
; preparalivi della Russia pel governo della sua nuova pro-

vincia di Bulgaria ; opuscolo La situation pubblicalo a Costantinopoli 5. Co-

spirazione scoperla contro il Sultano Abdul-Hamid II 6. Dimissione di Me-

hemed-Ruchdi-Pascia dalla carica di Gran Vizir; gli succede Midhat Pascia

1. Franche parole del Sultano e del Gran Vizir al Salisbury 8. Solerzia della

Turchia nel prepararsi alia guerra; malattia del Granduca Nicola, generalissimo

Russo O.Strane pretensioni della Gonferenza plenaria contro la Turchia ed

a favore dei Serbi e Bulgari; Nota del Gran Vizir ed esposizione di fatti all*

Conferenza 10. Halt imperiale, e promulgazione della nuova Gostiluzione

per I'lmpero oltomano 11. Letlera del Gran Vizir che s'impegna al paga-

mento degl' inlcressi del Debito pubblico 12. Prolungamento deirarmistizio

fino al 1 marzo 1811.

1. Dopo 1'abboccamento col marchese di Salisbury, la SGnge di

Warzin si risolvette di rompere il silenzio, e dichiarare i suoi pro-

positi rispetto a quel viluppo di minacciosi pericoli, che da tutti scor-

gcvasi nella quistione d' Orienle. Nel solito banchetto parlamentare,
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che ebbe luogo a Kcrlino il 1 dicombre, Ottone principe di Ilismark

Gran ' n -rlli'TP. di Gmn mia. disse in sentonza: che si \nl--vaal

lutto stare in relazioni di buona amicixia. non solo cogli allcati im-

pcratori <li liussia, e d'Austria-Ungheria, ma anche coll'Inghiltrrra:

li.' si a loprerebbo tutta 1'inlluenza diplotnatica per mantenere la pace;

se pero, come era pur troppo da aspettarsi, la guerra scoppi;.ssc

fra la Russia e la Turchia, probabilmente i bolligoranti si stanche-

rcbbero presto; ed allora la Germania potrebbe ofTerire con buon

sjccesso la su i mediazione, mentre al prescnte non converrebbe

<tflTitto il dar consigli sopra ci6 alia Russia, anxi ci6 non farebbe die

csisperare quella nazione. Aggiunse che 1'Inghilterra, a parer suo,

non farebbe apertamente la guerra alia Russia a favore della Turchia,

ma tutt'al piu la farebbe olJiciosamente in quella maniera che si uso

dalla Russia a favore della Serbia. Poi si degn6 di fare un'altera

ostentazione di benevolenza e di protottorato per 1'Austria-Ungheria.

di cui fece rilevare la forza vitale nel patriotism dei suoi popoli e

nella prodezza del suo esercito. Dove e da notare che, mentre si

-in licava imprudente il dar consigli alia Russia, si giudioo di fatto,

non solo prudente e giusto, ma altresi necessario il dare alle pre-

ti-nsioni della Russia contro la Turchia un manifesto ed energico

rincalzo. per violentare questa che debba cedere a quella; di che.

finora, il piu limpido risultato fu: d'avere spinto la Turchia al dispe-

rato partito d'uaa resistenza del pari energica contro tutte le Potenze

curopee, se fla d'uopo, anziche cedere in ci6 che spetta alia integrita

del suo territorio ed all' indipendonza reale del Sultano e del suo

Governo.

Quattro giorni appresso la stftssa quistione fu trattata nel Reichstag

(Parlamento dell'lmpero); ed ii Bismark, rispondendo ad una inter-

pellanza del Richter, dimostr6 non essere ne interesse politico ne

iateresse commerciale deirAieinagna di mettersi in urto colla Russia;

dichiaro che niuno il trarrebbe a romperla con quella arnica Potenzu,

he tanto gran servigio avea renduto alia Prussia nel 1810. col suo

contegno di benevola neutralita (onde 1*Austria non avea potuto muo-

vcrsi in aiuto della Francia); aggiunse che la Russia non chiedeva

altro alia Germania, fuorche d' intervenire ad una Conferenza a be-

ncflzio dei cristiani d'Oriente; reitero 1'assicurazione che, quand' an-

che la guerra scoppiasse tra la Russia e la Turchia, non sarebbe

punto necessario che altre Potenze vi prendessero parte; e che ad

ogni motlo la Germania si asterrebbe da ogni pratica comminatoria

\>rso alcuna delle due parti n, conchiuJendo col dire che si sforze-

r-l!)c di localizzare la guerra fra quelle sole due Potenze.

Questo parlare bast6 a dissipare le apprensioni di non pochi; i

/juali credeano il Bismark disposto ad aizzare la Russia ad atti, che
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costringessero 1'Austria-Ungheria a brandire le ;>rmi; d'onde la Ger-

mania avrebbe avuto opportunity d' invaderne le province teJcschp,

di rpiornbare sulla Francia, lad Jove quests si alLeasse coinn-jM!-

terra e col i'Austria- Ungheria contro la Russia.

Queste diohiarazioni del Bismark, il cui testo leggesi nei Debuts

del 1 e dell'8 dicembre, come nel Memorial diplomatique numcri SO

e 51, ebbero poi^sanzione solenne dalla parola dell'Imperatore Gu-

glielmo I; il quale, accomiatando il Reichstag, conchiuse il suo di-

scorso, alii 22 dicembre, con le seguenti parole:

si Finora il corso dei negoziati fra le Potenze europee sulle quc-

ationi pendenti in Oriente mi autorizza a sperare, che tanto i miti

sforzi, quanto le intenzioni di reciproca condiscendenza deile Poteiize

direttamente interessate negli affctri d'Oriente, riusciranno a risolvere-

le quistioai pendenti senza che le buone relazioni che esistono at-

tualmeiite fra di loro abbianoa soflfrire. Forte della fiducia che ci ha

procurato la politica pacilica della Gcroiania, io continuero, coil'aiuto

di Dio, a contribuirvi per mezzo di una ineiinzioae araichevole

(Memorial, pagg. 849-50).

2. 3fentre cosi la Germania uiostrava di voler gettare acqua sul

fuoco, la Turchia dava saggio d'un avvedimento politico e d'una mo-

derazione in idiabile. II Gortchakoff con una sua circolare del 13 no-

vembre, riprodotta nel Memorial a pag. Ill, av.ea annunziato la marcia

delle truppe russe alia frontiera turca, rincarando la dose deile pia
atroci imputazioni contro il Goveruo ottomano. Or questo, per mezzo

di Savftt-Pascia, ministro degli alTari esterni, rispose con una cir-

colare di squisita delicatezza diplomutica, riferita nel Memorial a

pag. 816, non solo per iscolparsi. ma per annunziare la leale inten-

zione di attuare migliorie radkali, senza indugio, e cosi dar pogna
all'Europa d'un assoluto cangiamento di indirizzo neirarnministr;;-

zione interna, onde fossero salvi i diritti de'Crisiiani.

E di cio non pago, il Governo turco si arrese ad accettare quello
che pu6 riguardarsi come un intervento diretto, benche soltanto di-

plomatico, delle Potenze nelle sue cose interne; e spedi il 19 no-

vembre, una circolare ui suoi rappresentanti, riprodutta nei Debals

del 5 dicembre; colla quale Sa\fet-Pascia dichiaro, che: tssendosi

I'lnghilterra messa d'accordo coile altre Potenze europee per tentare

di risolvere le present! dillicolta con pacifico componimento, e per
mezzo d' una conferenza di Plenipotenziarii, la Sublime Porta aderiva

alia riunione di questa in Costantinopoli. Appello tuttavia al trattato

di Parigi per quanto concerne T integrity e 1'indipendenza dcll'Iia-

pero ottomano, evsprimendo la flducia che i Plenipoteuaiarii si aster-

rebbero dal proporre, discutere e decidere cosa veruna ripugnanto
all'autorita e dignita del Sultano o contraria ai vitali interessi della
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Turrhia. K f;ui si rinnov;.va hi solrnne promnssa <li nnovo. istituzioni

ali a favore di tutli indistinlMnontc i suddili dell'Impero. E qursir

promesse furono dal Ccnerno tureo lealmtTto adompiut" anche prima

si aprissc la fotv/Vrrwru. come diromo a suo luogo. ottriando una

Costituz'on^ libr ralissima da cui sono paroggiati ai musultnani. in tutti

i diritti. i cristiani d'c^ni nazione e profcssione religiosa: tanto che

r-i- drbbono srntiro grande invidia, non solo i mism Polacchi schiac-

ciati softo il fern-o talione d<'l dcspotismorusso.maperfino i Moscoviti!

3. A rodesta confrrenza doveauo premier parte soltoDto i Pleni-

polrnziarii rapprrsont; nti (h'llc Pot'nz,\ fra Ic quali fu stipulate il

I'rattato di Parigi ncl 18
v

j4, c quolli dclla (Jermania. II Govcrno fran-

vi dcstino. oliro il conte di Bourgoing. suo ambasciadore a Co-

stantinopoli. il signor di Chaudordy; come il Governo britannico

aggiunsc alPonnrevoleLord Elliot il marchese di Salisbury segretario

di Srato per le Indie. L'Austria-Ungheria diede pure un collateral?

;il suo j.mbasciatore Contc Xichy-Tasonikco; la Germ;inia si contcnto

di dcputare alia Confirm/a il suo ambasciadore baronc di Werther,
cnine la Russia rigriatirfT; e ritalia il suo Ministro conte Luigi Corti.

II Chaudordy giuiise a Costantinopoli il 29 novembre, col Bour-

going. il quale, per avere precise istruzioni dal Decazes, erasi recato

a Parigi. Alii 5 dicrmbre sopravvenne il Salisbury ;
onde si sarebbe

p tnt( subito riunire la conforenza. Ma saviamente si risolvette che

prima si dcvossero in privfite rinnioni esaminare e decidere i punfi

da trattarsi, a fine di evitare dibattimenti che avrebbero potuto.

anzichfe giovare al componimento desiderato, inasprire vie pcggio le

prindpMi parti contendenti. ed eziandio accendere ed attizzarc di-

scordia funesta fra le altre.

Falie le visile di cerimonia al Gran Vizir ed al Sultano, i Pleni-

potcnziarii comindarono ad abboccarsi fra loro, con osteutazione di

grande cordialitft e fiducia, ma gareggiamlo di astuzia per iscoprirc

ciu clu; covava sotto il velame gontile dei complimenti diplomatic!.

Era manif \sto che codesto congresso di Diplomatic! non potea

css-re altro che 1' arena di un cortese ma scrio duello tra il Sali-

'y e I'lgnaticfT. Questi du'^ campioni erano dogni di afTrontarsi

in quol campo chiuso, essendo amendue valenrissimi schermidori.

L'lgnatieiT us6 con molto garbo la malizia moscovita per cedere gra-

?iis :mente al Salisbury ttitta la condotta irficiale di-iraflare, e, a dire

cosi. l,i pr- sidcnza di quel Congresso; sovrabbondando in dirnostra-

zini di dofcrenza verso il rappresentante britannico; e ci6 al fine

manifesto di rendrrlo m illi.'vadore del successo desiderato, e <-<>si

impegnarlo a serrar davvero i panni addosso alia Sublime Portt.

J)if,itto il Salisbury dacche t.\ t'mne, I'll dicembre, li prima riunione

prelim:n:ire dei Pienip^tcnzi trii. pr.rves ostcntare uno- zdo cflicacis-
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simo per costringere la Turchia a cedere bonariamente in tutte le

cose che non fossoro, di natura sua, in troppo grave ed aperta oppo-

sizione colla sua integrita territoriale e colla sua indipendenza. E dal

canto suo 1'Ignatieff si lascid smuovere, senza troppo ripugnare, da

alcune pretensioni che apparivano esorbitanti ed impossibili ad ac-

cettarsi dalla Turchia. E tali erano: 1'occupazione della Bulgaria con

un corpo d' escrcito russo
;

il disarmament gener;ile delle popok-
zioni della Turchin

;
lo sgombero immediato delle truppe musulmane

dai punti occupati nella Serbia; il concentramento delle milizie im-

periali in alcune fortezze; una rilevante cessione di territorio ill

Montenegro in compensp della guerra da esso ben sostenuta contro

i Turchi; la rinunzia assoluta ad ogni indennita di guerra da imporsi

alia vinta Serbia; 1'obbligo di mettere, secondo il beneplacito delle

Potenze europee, Govermitori cristiani in Bulgaria; la divisione di

questa in 4 od almeno 2 distinte, province; la liberta del passo, anche

delle armate navali, pel Bosforo e 1'Ellesponto; 1'accettazione d'una

Commissione internazionale delle Potenze Europee con diritto di vi-

gilare I'adempimento delle riforme da stabilirsi; F espulsione dei

Circassi dalle province d'Europa, relegandoli in Asia dove non po-
tessero dar noia ai Russi ne esserc pericolosi pei Cristiani; e parecchie
altre cotali guarentige equivalent! allo spodestamento del Sultana

nelle province d'Europa. Ed e manifesto che, dove cio fosse ottenuto

a favore dei Cristiani d'Europa, la quistione d'Onente si riappicche-

rebbe per ottenere simili risultati quanto alle province d'Asia, dove

pure sono moltissimi cristiani, le cui grida di (More straziano il

dolcissimo cuore della Russia, e fanno languire di spasimo 1' anima

sensibilissima del signor Gladstone !

4. L'Ignatieff, cedendo in tutto od almeno in parte su questi puntu
intorno ai quali si era per lo innanzi dichiarato irremovibile, ottenne

che nelle riunioni preliminari si venisse ad un accordo dei Pleni-

pot^Qziarii circa il rnodo pratico di esigere dalla Turchia guarentige
efTicaci della sua osservanza di quanto sarebbe stipulate. II che val

qunnto dire, che la Turchia fossf! posta sotto il sindacato e la tutela

delle Potenze europee. Non c' ingolferemo nella disamina dei trentatre

articoli, che si dissero fermati nelle riunioni ulficiose e preliminari

dei soli Plenipotenziarii europei, come quelli che dovessero poi essere

sanciti nelle Conforenze plenarie a cui parteciperebbero i Plenipo-

tenziarii turchi. Le informazioni intorno a ci6 pubblictite nei giorn; Ii

apparvero tanto spesso zeppe d'incoeronze e di contraddizioni, che

non 6 da fame caso veruno. Aspetteremo pcrtanto che se ne conosoa

ullicialraente il tenore e la sanzione.

Solo pu6 tenersi per certo che i due argomenti piu dibatluti fu-

rono: 1 Se si dovesse, e come, imporre alia Turchia 1'obbligo di
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accettare 1' occupazione militare straniera in Bulgaria; 2 Sc si do-

vesse istituirc una Commissione permanente europea, sostenuta da

bastevole forza armata, per vigilare 1'osservanza delle riforme strap-

pate alia Turchia e poste sotto la salvaguardia del diritto interna-

zionale e del protettorato delle Potenze garanti.

Circa il prirao di questi punti, 1' IgnaticiT consenli che si esclu-

desse il partito della occupazione della Bulgaria con un corpo d'eser-

cito russo, come quello che certampnte sarebbe rrietto subito dalla

Turchia. a rischio di trovarsi sola in guerra contro tutta Europa. Si

vagheggi6 allora il disegno di fare che entrasse in Bulgaria, e \i

tenesse presidio, un corpo di 40.000 soldati della Rumenia; che

essendo questa un principato vassallo della Turchia a cui paga tri-

bute, non ne sarebbe oflTesa la dignita dell'Impero, potendosi dire

che questo afTidava la custodia di qualche provincia ad un suo tri-

butario e suddito. Ma ognuno capi presto che ci6 era un rincarare

la dose dell' olTesa
; poiche si costituiva cosi il suddito in opposizioue

col Sovrano, allidandogli le parti di giustiziere od almeno di guar-
diano armato. Si vagheggio poscia 1'idea, e si fecero anche pratiche,

per raandare cola un 20 000 italiani, ovvero altrettanti soldati del

Belgio; ma i Governi di questi due Stati se ne schermirono. Si c;.16

allora al partito d'un corpo di yendaruieria mista di musulmani e

di stranieri, sotto il comando di ulliciali parte turchi e parte cri-

stiaiii. Quale si fosse la ferma decisione sopra cio nelle Couferenze

preliminari, non si sa ancora. Bensi e certo che la Sublime Porta si

rifiut6 risolutaracnte alia occupazione straniera sotto qualsiasi forma,

tollerando tutt'al piu la formazione d'un corpo di gendarmeria turca

con ulTiciali da M scelti nogli eserciti di Potenze neutrali che vi

consentissero.

Circa il secondo dei mentovati argomenti, furono dibattute varie

proposte, tra le quali anche la manifestamente assurda : che ogni

commissario europeo delle singole Potenze, incaricato di sopravvcgliarc

radempimento delle riforme, fosse, per sua personate sicurezza. so-

stenuto da un corpo di mille uomini della propria nazione! Ognuno
vede che bel guazzabuglio sarebbe venuto da cosiflutta mescolanza,

nella stessa provincia, di cinque o sei mila soldati russi, tedeschi,

ungheresi, francesi ed italiani in paese musulmanu! Fa capito che

ci6 era irapraticabile, e vi si rinunzi6.

Far'i stupire sulle prime che uomini come il Salisbury, il Chau-

dordy, il Werther, e loro colleghi, si trattenessero in dis-'iitere partiti

cosi evidentemonte impratirabili. Ma e troppo chiaro chi\ se 1'Igna-

tieif se ne compiaceva per guadagnar tempo, il Salisbury vi prendea

parte per ottenere il suo scopo ;
e gli altri. fedeli all' impegno reale

od apparentc di tutto tentare per la pace, seguivano 1* indirizzo dato
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dai due campioni principal!. Ora e certo che il Salisbury fu mandate

col'i, non gii per esservi propriamente avvocato c viiidice del diritti

dei cristiaui, ma si per tutclarvi gl'iuteressi dell'Inghilterra: il cui

Covcrao, noa solo ha bisogno che si conservi la p<ice generale in

Europa, d'oude la guerra avrebbe sicuro contraccolpo nell'Asia e

nello Indie; ma altresi di spacciarsi deir opposizione del Gladstone

e della sua consorteria; facendo intanto che la Russia non sMmpos-

sessi. sotto forma qualsiasi, anche di semplice protettorato. d'un ter-

rit^rio che le agevoli poi la conquista del Bosforo e deU'Ellesponto.

IVrciu il Salisbury calco forte la ruano sulla Turchia, per potcre

csi r re dalla Russia che aon andasse piu in la.

Per altra parte I'lgnatiffT ottcnne che divenisse quistione di tutta

1'Europa contro la Turchia quella che era tutta opera propria della

sola Russia, sommovitrice di Jla ribellione dei Bulgari. dei Serbi e

dei Bosniaci, e protettrice dei fiero Montenegro; di che si ha una

stupenda dimostrazioue, che non ammette replica, in un opuscolo

d' origiue uiUciale, pubblicato a Costantinopoli in lingua francese,

sotto il tit )lo La situation. In questa scrittura, riprodotta testuj;!-

ment<; nel Memorial Diplomatique n 2 del 13 g<nnaio 1811, a pa-

gine 23-21, e svolta con mirabile liippidezza, tutta la triima dei

soppiatti maneggi della Russia e delle ingiuste condiscendenze di

una diploiatizto interessata, a' danni della Turchia, contro il diritto

delle genti e contro tutte leggi inlcrm.zionali.

Fu vcramente meravigliosa la disinvoUura (ci asteniamo d>.ll'usare

il t rrnine piu appropriate a tal procedere). con cui i Plenipotenziarii

nelle loro conferenze preliminari vennero discutendo e deliberando

sopra 1'ordine da darsi al Governo delle province turche d'Europa,

ne piu ne mono che se non esistesse la un Governo ed un esercito

turcuIE con pan disinvoltura intanto lo Czar disponeva della Bul-

garia come di roba sua. Erano giA designati, come puo vedersi nei

Dcbats d 1 11 dicembre, il Governatore e gli ufficiali pubblici russi

per raratnifcistrazione di quella sua provincia. II Times annunzi6: gli

ulliciali che dovranno stabilirsi in Bulgaria, effettuj;ndosi 1'occupa-

zione di essa per parte delle truppe russe, gia sono nominati. 11

priacipe Tcherkassy ha gia in pronto il disegno di rifurma con la

It.'gge agraria da applicarsi. La Politi&chv- Correspondent, YAllcge-

mrine-Zdtuny ed il Tayblatt scesero a' particolari. e riferirono di

163 ulliciali civili gia add >tti al Quartier Generale drl Granduca Ni-

cola Rischeneff, per compiere subito Torganamento amministrativo

di q'idia provincia III T herkassy e fainoso cd esecrabile del pari

per la condotta da lui teuuta nell' effettuarc simile impresa nt-lla

inTelicissimu Polonia, dopo che 1' umanita e la religione del Governo

russo vi ebbc affugato nel sangue. per T ultimo solle\amcnto. il fiore
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di qii'-lla n. zioni- im>s;a a fcrro e funco! <;ii nlii ftitti di rodoto

rampione dHIa ci.ilt'i pn.lVssala dalla S.//-/M Itu^ia sono tali. come

vi'di'-j ncl citato fnglio d<M />//>/.<. da far presa^ire alia Serbia. ; lla

Riinmtia >d alia Bulgaria la sorte d<-lla Polonia, se la Turchia soc-

eonilirn alia pn-pot
%nza militare della Russia.

5. Mcntre cosi si giocava a scacchi iicllc conferenze prrliminarj,

>' M disponeva d< 11 1 pelle dell'orso chc non solo nnn e morto. ma
forte c rogli unghioni ben a'lilati. avvenne a Costantinopoli un fatto,

che non si puo adegiiatamentf* spiegare. se non si risale, come a sua

rausa, all' influenza dell'oro spedito dolla Russia e distribuito prr

mano del Comilato panslavista. Abbiatno riferito a suo tempo chc

il fratdlo primogonito del presente Sultano Abdul-IIamid II, 1' in-

IVIic Mnrad V, era impaz/.ito, e perci6, deposto dal trono, era re-

ga1mfnte custodito. nel palazzo iraperu.le di Tscherrgar. -Serai sul

Bosforo. in compagnia di sua madre e delle sue donne. Or ecco cbe,

per astio d' una di queste, malmenata da un Etmuco, il Govrrno venne

infurmato per filo e per segno d'una cospirazione sul punto di ottc-

nere 1'eflVtto inteso, di trafugare cioe Murad V, vuoi ad Atrne, vuoi

ad U-ssa : c quivi. bandito solennemente che raai non era st;ito dc-

monte e che perci6 era st;.t- illegale la sun depnsizione. si sarob-

bero r.nnnllate come irreligiose tutte le riforme fatte sntto il (j'o-

verno di Abdul-Hamid II, e si sarebbfro chiamati alle armi tutti i

ff' It'li Musulm ni a difesa dell' Main e di Murad V. Essendovi in

Turchia un forte partito di wcchi turchi che profcssu queste idee,

era evidonte che sarebbe cosi scoppiata una guf.rra intrstina fra i

Musulmani <l'lla vccchia e della nuova Turchia; di che avrebbe age-

volato assai 1' opera della compiaceutc diplomazia a tutto servigio c

profitto d'-lla Santa Kutsia.

Scnza perdere un mom^nto, si vdo a Tscherajjan, vi si sorpre-

sero i cospiratori gii ivi introjotti, e vestiti da donna, ndl'atto del

coriferire colbt Sultjirn Valid/', maJre del deposto come del regn;.n(e
S ilt;mo. Fu di ci6 scritta uaa particolareggiatii corrispondenza al ! a

Pnliii*i'lic Corrcsponhmz di Berlino, che fu tradotta ncl!'0,>8cri'(i/ore

lioni'ino n9 283 del 17 dicembre 1876. La Sultana Valide confrssd

ad Abdul-Hamid II ogni cosa. scolpandosi coiramorematerno pel suo

primogenito. I cospiratori, fra i quali eraao due greci, due Pascia,

alquanti Uleina ed un europeo, furono carcerati, e non se nc scppe
altni. II <l')\t i rno pruilentvmcnte mando vietare ai giornali di_Cosl;.n-

tiii't[)oli che se ne parlasse o scrivesse nulla.

Un altro attentato dovea compiersi al tempo stesso, doe 1 ueri-

sione di Midhat-Pascia. per mandate del Comitato slavo; ed il Ho-
ver-no turco n'ebbe avviso da con designazione dogli , >

sini, che furono arrestati, 1'uno a Pera, 1'altro a Kadikoi; e questo
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secondo oppose si dispcrata resistenza, che fu d'uopo di molti gen-
d;irmi per poterlo domare; dopo di che egli, per salvarsi da peggio.

fece amplissirne rivelazioni. E non e a dire qual impressionc risen-

tisse il Governo turco al ricevere dall'Ambasciata russa un formale

ri<
ihiamo a f,ivore di codesti due si< arii, con istanz.t che fossero subito

lib^rati. perche forniti di passaporto russo!

6. A mano a mano che nelle conferenzo preliminari si era fermata

qnakhe determinazionc positiva intorno ai punti delle yuarentiye da

imporsi alia Turchia, il marchese di Salisbury ne dava contezza al

Gran Vizir Mehemed-Ruchdi Pascia. Questi, vedendo sempre piu ar-

run'arsi la matissa, mal disposto a concession} cosi esorbitanti, nicnte

propcnso alle riforme liberali disognate e preparate da Midhat-Pascia

presidente del Consiglio di Stato, paventando del pan uno seoppio

di patrioltismo musulmano e le soverchicrie delle Potenze europoe.
si ricord6 d'essere vecchio, e si risolvette d'uscire a tempo, sano e

salvo, da si brutto pecoreccio. Laionde egli presento la sua dimissione

al Sultano, che I'accetlo. Alii 19 decembre fu letto, nel Palazzo della

Sublime-Porta, un Halt imperiale, che confcriva a Midhat-Pascia la

carica di Gran Vizir; e questi si die subito a rinforza -e il Ministero

con alcuni colleghi di tutta sua fiducia, e dichiarati partigiani delle

riforme liberali e costituzionali anche a favore dei cristiani.

7. Allora parve che fosse tempo d'incalzare piu energicamente le

pratiche per estorcere dal Governo le piu esorbitanti concession!;

ma si ebbe a rii-onoscere che il nuovo Gran-Vizir. Midhat-Pascia, non

era me;i fermo del suo predecessore sul rifiuto di condiscendere in

cio che offdndesse 1'integrita territoriale dell'Impero, i diritti sovrani

e rindipcndenza del Sultano. Furono concordi le corrispondenze dei

giornali piu autorevoli d" Inghilterra, di Francia e d'Alemagna in ri-

ferire, che, alle istanze pressanti e quasi minacciose di Lord Sali-

sbury il Sultano avea risposto: Non sarei piu sicuro della mia li-

berta e della mia vita dal momento che io avessi accettato le vostre

proposte; e dove io pure mi arrendessi a tanto, scoppierebbe subito

ma rivoluzione in tutto I'lrnpero, rivoluzione da paventarsi troppo

piu che la guerra! II vecchio Mehemed-Ruchdi-Pascin, piu ricisa-

mente, avea risposto: Vediamo bene che ci si vuole tagliar il collo;

ma quand'e cosi, tanto vale che lasciamo agl' interessati I'incomodo

di renderci questo servi^io ! Alle reiterate iasistenze del Salisbury,

Midhat-Pascia die sottosopra la stessn risposta, ma ammorbidita dalla

cortesia delle forme diplomatiche, mostrandosi pronto a ttitte le con-

cessioni possibili a favore dei cristiani, colle riforme piu vaste e li-

berali della pubblica amministrazione, purche nulla si pretendesse,

che, implicitamcnte od esplicitamente, oflendesse la maesta del Sul-

tano, 1'indipendenza reale del Governo e 1'integrita
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8. <,i:jf.sl" fr.iiirh,' dii-hiar.-./iuni dicdf IM argomento <li piu gi

rill 'ssioni ;ii IMiMi^'itfnz .irjj europei, che smisoro alquanto del tono

minacdoso con cui. sf sunn verari If notizi ; concordi arrivate di la,

da\ano alle proprif istanze quasi la forma d'un ultiiinthiin. Tanto
pii'i

che le risposi pun ..li-ratf del (Iran Vizir erano avvalorate dall'alacrita

con cui esso procedctte ai preparativi di guerra. Chiaro appariva che

questa sarebbe mossa dalla Russia passando a traverse la Rumenia, che

anch'essa si metteva in assetto bollicoso, owero per la Dobrutscha.

Furono dunque organizzati due eserciti turchi, amendue sotto il co-

mando supremo del Senian-Kkrain Ab lul-Kerim-Pascia. Ad uno di

questi eserciti, denominate del Danubio, fu preposto il bravo Eyoub-
Pascia che con tanta valentia avea inflitto disfatte sopra disfatte ai

Sorbo-Eussi presso Alexin itz; c gli fu comtnessa la difesa della Bul-

garia, della linea del Danubio e delle piazzc di Widdin. Rustchu^h e

Silistra. collegate fra loro da altre minori fortezze. tutte largamonte

approvvitfi"!! tt<i d'armi c muni/ioni da bocca e da fuoco, e di grossa

guarnigione; tantoche a WiMin sj raccolsero 21 000, ed a Silistra

21.000 jomiui, ed altrcttanti a Varna. L'altro esercito, sotto il diretto

comindo di Abdul-Kerim, col Quartier Generale a Scioumla, e desti-

nato a toner testa ai Kussi sui B tlcani, dove loro venisse fatto di

valicare il Danubio ed impadronirsi di quella parte della Bulgaria
che e al di li di quol fortissimo baluardo miturale.

Dalla parte dei paesi, in cui da 18 mesi erasi sostenuta la lotta

contro il sollevam?nto dci ribeili e contro la r/uerra o/Jidosa della

Russia, pare che il Governo turco non tema piii gravi pericoli. Im-

perocche egli non solo sguarni quasi di truppe 1'Erzegovinu e la

Bosnia, ma eziandio richiara6 la m tssima part-i delle mili/.ie entrate

sul territorio Serbo, contentandosi di lasciarvi forte nerbo di soldati

a presidio di Alexinatz e delle posture strategiche piu importanti. E

questo pote fare senza temerne danno, poiche 1' esercito serbo-russo,

perduti circa 45,000 uomini tra morti, feriti, prigionieri e disertori,

non e piii in grado di tentare una nuova invasione della Bulgaria;

tanto piu che i volontarii russi in gran parte ne abbandonarono le

file, dopo che 1'esperienza loro ebbe provato che ivi e piu da perdere
che da guadagnare; sicche, se per la Rurnenia non entrera in Serbia

un forte corpo d'eserdto regolare della Russia, da questa parte i

Turchi non patiranno grave molestia.

Ma anche sul Pruth 1* esercito russo, che avea il suo Quartier Ge-

nerale a Kisoheneff. non istava bene in pronto per la invasione. Le

fro li dei f >rnitori e la qualita dei luoghi rendeano assai malagevole

Tapprovvigionamento delle vettovaglie. Le lunghe marciate ed il

freddo intensissimo gli cagionavano perdita d' uomini e di cavalli in

Bumcro poco minore di quel che sarebbero costate le battaglie.
Serie I, vol. I, fate. 639 24 97 gennaio 1877.
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Le raalattie, soprattutto Ji tlfo e di dissenteria, estcnuavano i reg-

gimenti e gli squadroni.il trasporto delle artiglierie, la istituzione degli

spedali, I'organarmnto dei earapi sotto povere baracche di legn-amfi,

fango, e paglia, onde si consumava il poco che si trovava sui lunghi,

prendea gran tempo e bisognava intanto colmare i magazzini di Odessa,

che voleasi premunir da un assalto deila poderosa armata navale <ki

Turchi. Per giunta il Granduca iVicola, fratello dello Czar e generalis-

simo dell'esercito del Su 1, cadde pericolosamente malato, tanto che

trattavasi di dargli un successore. Qieste el altre cause influirono a

fare che rignatieif hsciasseal Salisbury la cura <li recitirenel drammi

diplomatico le parti au-stere, e ripigliasse per se quelle d'agnello man-

sueto. Fu detto che al Granduca Nicola si voile dapprima dare per
successore il Granduca Michele suo fratello, capo dell'altro esercito

d'Asia, gia raccolto nel Caucaso sulle frontiere dell'Armenia; e che

egli se ne schermi, allegando la conoscenza che avea del Caucaso e

la niuna perizia dei luoghi su cui dovrebbe condurre la guerra in

Europa. Si tratto allora d'incaricarne il Granduca ereditario; ma si

capi che era un cimentarne Tavvenire, qualora un esito iufausto git-

tasse qualche ombra d'incapacita sul faturo Czar. Corse voce
;che

qucl coinanJo fu ofTerto al tedesco generic Uanteuirel, pcrche ^scritto

anche alFesercito russo; ma che dal Bismark e da Guglielmo I gli

fu negata licenza di accettare. L'augusto infermo si riebbe; poi ri-

cadde, dicesi, peggio di prima. Onde anche si accrebbe nel Governs

russo la voglia coma la necessity di temporeggiare.
9. Non ci farebbe maraviglia che da tali motivi fosse ispirata la

condotta dei Plenipotenziarii, si durante le loro conforenze prelimi-

nari, e si nelle plen:irie, delle quali la prima ebbe luogo il 23 di-

cembre, intervenendovi, come rappresentinti dolla Tarchia, Savfet-

Pascia ministro per gli affari esterni ed Elhem-Pascii ambasciadore

a Berlino. La presidenza di cotale riunione plenaria de' Plcnipoten-
ziarii fu, secondo le costamanze diplomatich^, data a Savfet-Pascia.

Appena erasi ci6 fatto ed aperta la scduta, che un tonare prolungato
e fragoroso di grossi canaoni diode a Savfct-Pascia Toccasione di

mettere, in eerto rao.lo, gentilmente dn parte tutti i lavori delle con-

ferenze preliminari. Imperocchea quel rimbombo egli si Iev6 e diss^ :

Signori! Le salve d'artiglierie, che udit'i, annunziano la promul-

gazione d' una Costituzione che cambiera tutto lo stato della Tur-

chia. )> Era un dire: torna inutile che mi mijttiate innarizi proposte
di rifonne e di guarentige a favore de'cristiani di queste o quelle

province; posciache colla nuova Costituzione gia e ottriato a favore

di tutto e per tutti i sudditi dell'lmpero, senza distinzione di nazio-

naliti o religione, troppo piu che non credete ! Crediamo che allora

I'lgnatieff abbia perduto ogni illusione sopra 1'eiiioacia di uno scon-
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l,i Itii. n )n raolto prima. diretto a Mebemed-Raohdl Pa sett in

ii ti-rinini: i (^lando vi ehiedo un gatto, voi in'oU'rite un cane,

quaiido ln> bisogno di un cane, voi m'oilVite un cavallo; e quaiulo

per un cavallo, voi mi csibite un cammfllo. Deli, per Mao-

liniain >la. c quando voglio un gatto, datemi un gatto e non

parllamo d'altro! II Govcrno turco non si Iasci6 smuovere dallo

sco >giuro, montre 1' IgnatieiT' gli chiedeva il yatto sotto forma d'un

iibb.m-Iono della Bulgaria, gli presento il camindlo sotto forma d'una

Costituzione liber;, Ibsiina sul tipo della inglese! l)i che rignatieff

iivra do.utoprovarc non poca stizza, vedendo fare si poco capital*' del-

1'altorezza oo;i oui, poche settimane prima egli diceva: La Turchia

potn ban lire died Costituzioni, se cosi le piace, che non mi rimo-

ver'i dal mio proposito, e voglio ben altro che Costituzioni liberali!

Senzu scomporsi pel garbato annunzio di Savfet-Pascin, la Con-

ferenza pn.'Scnto ai Pl< nipotenziarii turchi un sunto dei punti, sui

quali essi er.^nsi posti d'accordo nelle Conferenze preliminari e spet-

tanti alle pretese riforme e guarentige. Qucsti punti, il cui testo

ul'ici.Ie fu riprodotto nel Journal des Debate del 13 e del 14 gen-
naio 1811, furono pubblicati nel Murniny-Posi di Londra, e sono

tr^ntitre. < di tal tenore, che paiono a\er avuto un solo intento:

quello ciot'-. di chiedere alia Turchia tali e tante cose, che la loro

discussione dovesse trarre in lungo le pratiche, e cosi dar tempo alia

liussia ed ai suoi com^lici per torminare gli apparecchi di guerra.

Nun irnporta punto recare il testo ed il sunto di codesto lunghis-

simo e particolarizzato lavoro; perche. a przzo a pezzo. pli stessi Ple-

nipoteozi.irii, che 1'avevano messo assieme. lo d< molirono quasi in-

teraraente. I Plenipotenziarii turchi lo ricevettero con tutto garbo;
fecero rilevare che bis gnuvano di tempo per esaminarlo, benche gia

ne conoscessero per filo e per segno anche le minime parti; e quella

prima riunione si sciolse.

Cio che dovette saper piu d'amaroai Turchi fu la strana preten-

si'm.' oho cssi dovessero, non pure sancire, ma premiaru la ribellionc

<lella Serbia ed accettare il giogo del la""tutela dei Governi europei.

con guareutige di quella fatta che le seguenti: 1" La Turchia sgom-
brera .dal turn'tori preso alia Serbia, lasciandovi intatte le fortezze,

iinzi ceden lole il forte del piccolo-Zvornik sulla riva destra della

Drina; 2' Ccili'r'i al Montenegro parecchi distretti. parte nell'Erze-

:iia e parte nell* Albania, onde quel paese abbia tutto il comodo

<li approvvi^ionarsi per mare, e rinfurzati i suoi conlini; 3" D..ra a pa-

rt i-< hie province Governatori cristii.ni; il cui uflirio durera, ciii(|iif

iinni. e la cui scelta sara sottoposta al gradimento dclle I'otcnze euro-

pee: i" Inoltrr si soggcttcra al sindacato d'una Coramissione europeii

di vigilanza intorno al modo con cui si effettueranno le riforme c
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guarentige. Di questo tenore erano bon vcnticinque dei 33 f- pi di

riforme proposte alia Turchia. Questa li rifiuto, senza pur ammetterne

la discussione, tutti venticinque, consentendo a disaminare gli altri

otto, che non ofTendevano, ne I'integrita dell'Impcro. ne la dignita

e Tindipendenza del Sultano e del suo Governo. Vero e che molte e

rilevantissime mutue concession! si vennero poi facendo dalle due

parti nelle successive riunioni plenarie. Ma, se la Diplomazia avesse

voluto attenersi alle leggi della verita\ e della giustizia, e non gia a

quelle del puro interesse, che paiono essere le sole da essa rico-

nosciute e praticate, la Turchia non si sarebbe trovata nella eondi-

zione d'un reo convinto a cui si tratta solo di applicare la pena.

Imperocche Savfet-Pascia. fin dalla priraa conferenza plenaria del

23 dicembre, presento ai Plenipotenziarii una Nota espositiva dei fatti.

e della condotta della Russia, ond'e provato che su questa ricade la

colpa dei fatti avvenuti da due anni in qua a danno dei cristiani. Di

questa Nota leggesi il testo nei Dcbals del 15 gennaio 1811.

10. Uscendo dalla sala e dal palazzo in cui erasi tenuta la prima
conferenza plenaria, i Plenipotenziarii trovarono tutta Costantinopoli

imbandicrata e messa a festa, per la promulgata Costituzione. Vf.-n-

nero riprodotti testualmonte dal Memorial Diplomatique, n 1 <k-l

6 gennaio 1817, a pag. 8-11, tanto Ytia.ll imperiale quanto il di-

scorso del Gran Vizir Midhat-Pascia nell'atto di promulgare la no-

vella Costituzione, di cui abbiamo ragionato in questo nostro volume

a pagg. 129-41
;
edil cui testo occupa, nel citato Memorial, dieci fitte

colonne di carattere minutissimo. Ond'e evidente che tal documenta

non puo trovar luogo nel ristretto spazio di questa nostra cronaca.

Ma i lettori ne avranno sulTlciente contezza dal sunto telegraQco che

ufiicialmente fu spedito da Costantinopoli il giorno stesso in cui, con

pompa solennissima, esso fu promulgate dalla Sublime Porta.

L'lmpero e indivisibile. II Sulti.no e il califfb dei musulmani

ed il sovrano di tutti gli ottomani; le sue prerogative sono quelle

dei sovrani costituzionali deJl'Ocddente. I sudditi dell'Impero sono

chiamati ottomani, e la loro liberta e in\iolabile. L'idamismo e

la reliyione dello Stato. Sono garantiti i privilegi religiosi delle

comunita e il libero rsercizio di tutti i culti. Sono inoltre stabilite

la liberta della stampa, la liberta d'insegnamento, Tistruzione pri-

maria obbligatoria, il diritto di associazione, il diritto di petizione

alle Camere, 1'eguaglianza di tutti dinanzi alia legge, 1'ammissione

ai pubblici impifghi senza distinzione di religione, la ripartizione

uguale delle imposte e la loro riscossione in virtu d'una legge (che
e una condizione sine qua non), la garanzia della propriete e 1'invio-

labilita del domidlio.

a Le attribuzioni dei tribunoli saranno definitive. Nessuno potn\
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re tolto dai suoi giudici n.-.turali. Lc udicnzc saranno pubbliche,

riasnmo avra il diritto di difosa c le sentenze saranno pubblicate.
-

II Ministero non ha alcuna ingerenza nogli aflari giudiziarii Le

confische, i lavori personal! obbligatorii e la tortura sono pruibiti.

1 Ministri sono responsabili. I Ministri accusati dalla Ca-

mera sono giudicati da un'Alta Corte, composta delle notabilita giu-

di/iarie e amministr; tive.

I pubblici funzionarii non possono essere revocati senza un

motivo legittimo. Essi sono responsabili. II fatto di avere ricevuto

degli ordini da un superiore non li obbliga se quest! ordini sono

contrarii alia legge.

Vi sono due Camere : quella dei deputati e quella del Senato.

II Sultano comunica colle Caraere per messaggi. Le Camere hanno

la liberta di voto e di emettere la loro opinione. II mandato im-

perative e proibito. L'iniziativa delle leggi appartiene ai Ministri

e alia Camera dei deputati. Le leggi approvate dalla Camera, e

rivedute dal Senato, ricevono la sanzione imperidle. II Senato ha

il diritto di respingere le leggi contrarie alia Costituzione, o di rin-

viarle alia Camera. I deputati sono inviolabili. La Camera vota

le leggi per articoli e il bilancio por capitoli.

I giudici e i pubblici funzionarii sono inamovibili.

E costituita una corte de'conti. I suoi membri sono inamo-

vibili, salvo una decisione della Camera. Questa corte presentera
alia Camera, alia fine di ogni anno, una contabilita fluanziaria com-

pleta.

L'amministrazione provinciale e stabilita sulla piu larga base

di decentramento.

I consigli general! e municipali sono eletthi.

La Costituzione non puo ricevere alcuna modificazione senza il

voto dell'una e dell'altra Camera, sanzionato dal Sultano.

11. Questo paciDco rivolgimcnto compiuto in Turchia fu ricevuto

con derisione dai suoi nemici, i quali aflYttarono la piu assoluta

incredulita circa la buona fede del Governo liberate di Midhat-Pasctt,

riputandone illusorie le promrsse, impossible la ofTMtuazione della

('ostitiiziftnp: e destinata soltanto a gabbare le Potenze europee, per
rne i colpi, questa trasformazione deH'intimu organismo dcllo

musulraano.

Ed e oggim;.! certo che, se la Russia ed i su<! complici piu o
mono dichiarali non lasceranno al Governo di Abdul-Hamid n(' tompo

'ogua onde possa avvalersi per attuare le bandite liforme, co-

li'.sta Costituzione rimarra lettfra mortii: come non e dubbio che
Ira circa il pagamento degl' interessi del Debito pubblico. ..i

qualo .Midhat Pascia torno ad impegnarsi solennemente, facendo pub-
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biicare l-i lettera seguente diretta, il 29 dicembre, alia Banca otto-

mana di Costantinopoli.

K La Turchia, innugurando il regime Costituzionale, dovcva ne^-

cessarfomente prroccuparsi, ?mri tutto, di' metlere le sue leggi in

armonia coi prineipii delle sue novelle istituzioni. La legge 6 otto-

bre -1815, che ha portato il turbamento nella economia finanziaria

df'U'linpero. indebolenJo il suo credito ed offfendendo il sentimento

P'ibblieo di giustizia e di lealta, deve essere considerata sin d'oggi
com interamente abrogfita, e il Governo si riserva di pnesent,:re

alle Crimere, ^pprna esse saranno riunite e dopo di averno fatto parte

ai suoi creditori. un progetto di legge proprio a dare la migliore

soJdi>f<.zione possibile ai diritti e agl'interessi dei detentoi'i del De-

foito pubblico, ed a tutelare 1'onore dell'lmpero.

La raentovata leggr del 6 ottobre 1815, che ora e abrogata, riduceva

il pagaraonto dogl'interessi ad lina sola met'; in moneta, mentre por
Taltra meta si d;;va una nuova cartella colla rispettiva rendita; ma la

guerra mossa di'lla Russia, per mezzo della Serbia e del Monti negro,

tulsc alia Turchia ogni mezzo e la possibilita di sodisfare anche agli

impegni mantenuti diilla legge del 6 ottobre 1815. Resti a vedere se

la Iiussia vorra contentarsi di lasciare alia Turchia ii tempo ed il

mo lo di pagare o indennizzare almeno in parte i suoi creditori.

12: Fin dalla prinia riunione della Conferenza. plenaria fu mani-

f'Sto che non poteasi conchiudere nulla neipoehi giorni che resta-

vano fmo allo spirare deH'armistizio. la cui durata era prefissa al

1 gennaio 1811. Fu dunque stipalato un prolung;imento di questa

tregua, si che le ostilita, se dovranno ricominciare, restano inter-

rotte fino al 1 marzo.

Diremo in altro qaaderno dei guai della Serbia; dellt 1

pretensioni

d i'Jla Euraenia, sotto il protc-ttorato del Bismark, ad un
?

assoluta in-

dipendeuza; delle traversie del Tchernajeff e deH'agitazione da lui

suscitata a Praga, ond^ebbe lo sfratto dal Governo austro-ungarico;

dol risultato decisivo delle pratiche fatte dai Plenipotenziarii euro-

pei nella Conferenza di Costantinopoli. per un componimento di p..ce.

Qui basti accennare che, udito il consiglio e preso il voto di

circa 200 dignitarii e notabili. compoaenti il Gran Consiglio di Stato,

che tutti unanimi rifiutarono le ultime proposte della Couferenza,

il Gran Vizir Midhat- Fascia, per mez7,o di Savfet-Pascia, le ricuso

come inaccettabili perche ripugnanti all'indipendenza dello Stato ed

alia dignita del Sultano; onde la Confereoza vsi sciolse e gli Ainba-

sciaJori delle Potenze anch'essi partirono da Costantinopoli, lascian-

dovi Incaricati d' AITari, e senza a^er conchiuso nulla.



315

IV.

7USS/.1 (.\ns'r<i t-nrris^ondenzu) (ill Slroussberg della polilica
- 2. I d-ie

ranipi drlla stampa. 1 parligiani i|> II. i g i.-rra e gli iiinici della pace 3. La

Kussia, alia lin del conli, die cosa vuolf? 4. La Coslitn/ione turca e lo

Sdirriai russo 5. Iiidirizzi preseatati all* bnperatore 6. II principin d'uina-

nila appliciito al Caucaso e alia Polonia 1. Costaiitinopoli e gl'toglesi.

1. II processo Stroussberg, le cui interminabili discussion!, ripor-

t; ; tr da tutti i giornaii. hanno rivelato abu.si di fulucia senza rscmpio,

riusci per qualehe tempo a di*trarre la pubblica attenzione d;lia

qucstione if Orii nt\ La cosa e tanto conosciuta e risale a tempo
cosi reinoto, che noa v'e aflatto bisogno di fermarxisi sopra ; ba-

stera solo rammeatare in poche parole la soistanza del procrvso.

Traltavasi del fallirnento fatto per otto milioni di rubli dalla Biinca

coraraerciale d- i prestiti in Mosea, i due direttori della quale rini;;-

sero con\inti di essere stati comprati dal dottore Stroussberg, co-

gnominato il re delle vie ferrate. I due direttori aiiticiparono a co-

stui t.tto milioni di rubli, ricevendone a titolo di cauzione, priina.

dut-mila vagoni, e poi della carlo, di nessun valore. I soli reclami

l'..Ji azionisti formavano nove volumi. II lato piii curioso di Q :JC-

st';: flare si e che il reo principale, il dottore (in marioleri;,) Strous-

sbrrg, condannato in prima alia deportazione in Siberia, fu subito

dopo esiliato, &ipete dove? in Prussia, sua patria: appunto come,
si'condo la favola, i giudiui coudann ,rono il luccio ad esser grttalo

a llo stagno. Ci6 peraltro non toglie che al re delle \ie ferrate fos^e

ignoininiosamente strappata di capo la sua corona d'oro. A questo

procosso colossale, che somministr6 in pass.-ito ampin m-iteria alia

stampa di tutta quanta lEuropa, nessuno oggi piu pensa: e contut-

tocio il mondo assiste, senz'addarsene, a speculazioni del tutto siraili

e operate in piu vaste proporzioni, sebbene in un ordine different?.

Ai tempi, iufatti, in cui viviamo, le combinazioui politiche funno gran-
demente risovvenire delle speculazioni di borsa e di certe operizioi-i

fin.-iitziari(\ Si parla di creare nu>vi Stati, come si parlerebbe di fun-

dare una socii-t'i p<T azioui : si danno in accomandita le insurrezioni

ioir iotandimanto di fame suo pro; si stipuhmo atti ne'quali il con-

traente prinripale non comp;.risce ailatto; si abusa di pn.'stanoiue,

d'uomiui di paglia, come fece appunto lo Stroussberg. Preda dei sen-

sali e oggi 1'Oriente; e assai impacciato si troverebbe il tribunalo

cui fosse deferito I'incarico di deQnire c;6 che accade in qurllu
banca politica. V e stato chi ha detto, e con ragione, che la cu-

piiligia domina sempre i principii la dove si tratta d'un pingue bot-

tino da spartire. Ci6 si vedra al momento della caduta dell' Impero
ottcmano, la cui leiita agunia e cosa da mettere spavento. Gli av-
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voltoi coronati si aggirano intorno al rnoreute per poi contenders!

i branded del cad ivere. A chi touchera il pezzo migliore? Alia Rus-

sia, all'Inghilterra, all' Austria? Ecco a che si riduce la questiorio

orientate!

Come ben s'intende, dirimpetto ad aflare di tanta iraportanza le

frodi d'uno Stroussberg non s ;no che colpe veniali, e 1'Europa ha

ben ragione di non oocupursi piu dell' ex- re delle vie ferrate, per
cmsacrare tutta la sua atteazione all'afTare turco. Ora, se quest' at -

tenzione e altrove intensa, in Russia essa e la malizia del giorno
nel significato piu esteso della parola.

2. V h.inuo quivi due correnti principal} d'opinione, due campi
1' uno air altro avversi

; gli uni predicano la crociata, gli altri sono

per la pace; tutti poi s'aceordano a credere che, se la guerra di-

venisse inevitabile, sarebbe in supremo grado popolare. II Goloss

si dichiara per la guerra e si colloca in prima fila tra i partigiani

di essa. Ben lungi dal paventarne le conseguenze, che potrebbero

per la Russia esser disastroe, egli intuona in onor suo un pornposo

ditirambo
;
e ispirandosi ad un tempo agli scritti del Proudhon, del

Megel e di Giuseppe de Maistre, va enunaerando i vantaggi che dalla

guerra deriverebbero al paese, vantaggi ch'ei sostienc dover essere

ben altrim^nti considerevoli che quelli dell' ultima campagna di Cri-

mea. (( Noi siamo, egli scrive. profondamente convinti che le perdite

m iteriali della guerra futura saranno centuplicatamente compensate.

Essa fura fare alia Russia un gran passo nella via della civilt-'i (!);

ridestera 1' assopita energiu delle forze reali; risuscitera ne'cuori

de'Rassi la fede in se m idesimi, e insegnera loro a non fare asse-

gnam^nto che sulle proprie forze. Lo intenda bene la Russia, ne si

lasci sedurre dalle sirene diplomatiche. I giorni della Turchia sono

contati; 1'ora della liberazione degli Slavi e ormai sonata. Si affretti

adunque la Russia a compiere la missione assegnatale, or sono cinque

secoli, dalla storia, e mostri coll' esempio non esservi azione piu su-

blime che quella di dare la propria vita per i fratelli, conforme c'in-

segna il Dio d'amore e di pace.

II foglio del sig. Rraiewski insiste sulla necessit-i di farla finita

il piu presto possibile coirimpero ottomuno, e suir impossibility in

che trovasi la Russia di rinunziare alia sua missione storica. che e

quella del Messia promesso ai p >poli slavi dei Balkani, e della quale
la forza delle cose rende inevitabile 1' adempimento ;

ne lascia di met-

tere in rilievo Fopportunita che offrono le presenti circostanze per

compiere la distruzione dell'Impero ottomano, opera incominciata gia

da parecchi secoli e non mai perduta di vista. Noi francamente aOler-

miamo, scrive il Goloss, che, stanti le disposizioni in cui ora si trova

la societa europea, ne I'lnghilterra ne 1' Austria ardirebbero dichia-
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raro la guerra ;,lla Russia, se qu^sta solennemcnte proraettesse di

rion avcre altra mini che 1'uflVancamcnto dogli Slavi. Ad ottener tale

intcnto. ncssuna occasionc potra mai presentarsele piu favorevole di

qucsta. Al moracnto in cui scriviamo, la guerra generate e impossi-

hili\ essendo la Russia Tunica Potenza d'Europa che stia salda sulle

sue basi e sappia do*e va: lo che non puo diisi delle altre Poterize,

<M)si discordi tra loro e cosi prudent! che non vorrebbero certo ;.rri-

schiare un nuovo Sebastopoli (nn. 291 e 292).

Altri organi del partito bcllicoso tongono un linguaggio assai piu

esplidto, piu millantatore, piu provocante; ve ne ha perfino di quelli

che spingono le cose tant'oltre da fare arrossire i pubblicisti piu

moderati, piu concilianti e anche piu assennati. Quindi e che sarebbe

il massimo drgli errori il pron lore le iattanze del partito guerresco

per 1'espressione dcll'opinione pubblica. c il renderne responsi.bile

1'intera nazione.

I partigiani della pace tnw.no poco fondate le ragioni del Goloss

e de'suoi consorti. Essi non credono nella missione storica della

Uussia
;
att^soche la lotta contro 1' Islamismo sia stata la missione

di Carlo Martello, di Ferdinando il Cattolico, d3l Sobieski, e non gi i

d'lvan III o di C .terina It
a

col suo principe Potemkino e col suo

proyvtto (jrc.co and; to in fumo. E il motivo per cui quel famoso pro-

getto fece fiasco, si fu che la Semiramide del settentrione voleva

abbracciar troppo. Non solamente essa voleva fondare sulle ruine

della Porta un Inapero greco avente a capo il granduca Coskmtino,
<; dichiarare al tempo stesso la Rumenia indipendente; ma si appro-

prio altresi una parte della Polonia. Lo smembramento di quest'ultima
condann6 la Russia a un'allfaiiza forzata con la Prussia e con 1' Au-

stria, sue compartecipanti, nel tempo stesso che le chiuse per sempre
la via di Costantinopoli. Mediante Tannessione della Polonia, la Russia

entra come una bictta nel terreno della Germauia, la quale comprende
benissimo I' importanza di quest'angolo strategico. Ne la Prussia ne
T Austria tollereranno giammai che la loro vicina orientale si annetta

altrosi le province della Turchia, senza parlarc delle altre Potenze,
tra le quali 1'Inghiltcrra. Se la Russia non si fosse appropriata la

Polonia, essa avrebbe potuto estendersi dalla parte di Costantinopoli:

dopo Tannessione della Polonia. per6, la triplice alleanza e per lei

inevitable, e la conquista di Costantinopoli impossible. Si ebbe di

cid una prova nella Campagna di Crimea.

(Jli stessi organi partigiani della pace mostransi poco disposti

ail attribuirc grande importanza alle manifestazioni dell'entusiasmo

nazionale. In Inghilterra cotali manifostazioni sono ben altrimenti

libore ed influenti; contuttocio non provano che ^1'Inglesi nutrano

maggiori simpatie per gli Slavi del rneyzogiorno che pei Russi.
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3. Del rimanente, se pol passato era possibile spingcre il Go-

verno ad avore Costantinopoli per obbieltivo reale di ogni sua azione.

ora che 1'Imperatore ha solennemente dichiarato di non pensarvi af-

fatto, non potrebb'essere piu questione della presa di quella capitale.

Uno scrittore conosciutissimo, uno storico che, con Feloquenza e

1'ardore onle si e reso chiaro, avea predicate la crociata contro i

carnefici dei Balgari, confessa egli stesso cho la questione di Co-

stantin ipoli non e per anco matura; che ne Li Russia ne 1'Inghil-

terra potrebbero irnpossessarsene separatum onto, ma si potrebbero
farlo di comune accordo. In questa.occasione il sig. Hovniski. che e

1'autore a cui allulo, si scaglia con quanto ha di forza contro Fln-

ghilterra, e le rinfaccia di non cercare nella questione orientale, da

vera mercantessa qual ella e, che un interesse di bottega.

So dunque la Russia non mira a Costantinopoli, che vuol ella mai?

La risposta a siflfatta doraanda e uscita teste dalla bocca piu autore vole.

Ci6 che lo Czar dichiara di volere. si e il miglioramento della sorte di

tutti i cristiani della penisola'del Balkan, ma un miglioramento reale,

sicuro, guarentito ;
e perche questo sia tale, egli domanda come gua-

rentigia 1'occupazione delle province insorte o con le proprie o con

le truppe delle Potenzi neutrali. II miglioramento della sorte dfgli

Slavi richiede una riforma radicale dell'arnministrazione turca pre-

sente, un' autonomia amministrativa di quelle province. Se la Russia

intervicne, non e gia perche le popolazioni delle dette province ap-

partengano alia stessa razza e professino la stessa religione della sua.

neppure per ombra
;
ma gli e unicamente perche gemono sotto un

giogo intollerabile, inumjino; gli e per mettere un termine a'loro

patirnenti.

Nessuno per ATerita vorrebbe negar fede a cosi nobili sentiment!,

se la condotta che tiene la Russia a riguardo de' suoi proprii sud-

diti, segnatamente Cdttolici, non desse fonJamento a piu d'un dubbio

in contrario. Essa chiede per gli Slavi oppressi la piu larga auto-

nomia. Sta benissimo, potrebbe dirlesi; ma in che dovra consists e

quest" autonomia? Posto, com' egli e certo, che essa la intende nel

senso russo, si tratterebbe dunque dell' autonomia stessa della Po-

lonia. In tal caso, nulla di piu semplice : basterebbe spedire a Yar-

savia una Commissione internazionale accompagnata da delegati tur-

chi, la quale ed i quali imparerebbero tie visu sulla faccia de'luoghi

ci6 che nei paesi dello Czar s'intenda per Uberta, dei crisliani, per

yiustizia, per umanita, in una parola tutto cio che i Russi trovano

meritevole di esser preferito all'mtegrita e all* indipendenza della

Turchia. Illuminati che fossero a questo riguardo, i commissarii do-

vrebbero domandare alia Conferenza riunita in Costantinopoli, se cio

che dalla Russia si propone c quel che dalla Conferenza stessa si
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IITJI p^r la Kosnia e per la Bulgaria. II provvedimonto e scm-

plr-v. c pratico. Pu6 darsi che, diotro tali iuf irmazioni, la Conferrnza

en da pivft'iibih dnmandare per la Polonia una lilieila come in Titr-

<>A</. Anche da cio sorgerebbero discussioni, ma non sarebbero piii

di parole: il che sarebbe pure un vantaggio.

1'occupazione della B >snia e dclla Bulgaria da parte

di Poton/.e neutrali, senza per questo riminziare al principle d'occu-

,
la Russia sapeva meglio di ogni altro che ne il Belgiaae la

a avrebbero aoceUato onore si dispendioso. L' Italia nan avoa

nerameno i rae/.zi di sobbancarvisi ;
e quauto alia Francia, e cosa evi-

Uente che, se fosse stata richiesjta, avrebbe opposto un riciso riliuto.

La Russia dunque era certa, che a lei sarebbe toccato I'.i.raUitj

c6mpito, e fors'anco all'Austria se le riuscisse a trarla d;jlla.sua. Co-

muuque sia, la raobilituzione dclle truppe rende quasi indubitita 1' oc-

cupazione della Bulgaria da parte delle truppe russe, voglia o non

voglia il Sultano. Si parlava altresi, come di cosa probabile. doll' oc-

r.uparione della liosnia da parte dell" Austria.

La ciroolare di Savfet-Pasci'i, miuistro degli aflari esteri, in 11-

sposta al prindpe Gortchakof, e un docuraento pieno .di .buon senso

e di modera/ione. Gli argoraenti del Ministro turco si riducono al

sn<?uente dilemma : la Russia non ohiede roaluipnte che il miglir:-

ramento della sorte delle popobzioui slave, e allora e inutile 1'oc-

tupazione militare ;
ovvero ha in mira : altre cose, come lo pi-ova, la

mobilitazione delle truppe, e allora la sua dichiarazione manca di

lealtn. La Cancelleria di Pietroburgo non si sgoraenterebbe, senza

dubbio, a replicare categoricajaente ; ma preferisee, a quanto si idice,

spingere la cortesia fino al sileuzio .^ssoluto. Essa forse trova ohe

non ragionerebbero in modo diverse da quello idi Savfet-Pascia i

cliilomatici di san Giaconio. ai quali non puo non attribuire 1'idea

dt.-lLa Costituzione turca, caldeggiata da .Midhat-Pasci'i, eggi gran Vizir

e viacitore de' suoi avversarii.

4. Questa carta spiace in modo singolare al Governo russo, che

la caratterizza come una ooflamedia, unisatlerfugio e perfmo un in-

sulto. Esso vorrebbe caricurla del suo disprozzo, ma gli atta'-chi c"i

un eepediente cosi ingegnoso e fatto segno nclla sttimpa russa tanto

uiliciale quanto liberale, mostra che i suoi piani ne rimangono gran-
iemeiite sconcortati. Certo, la nuova Costituzione potrebbe non esser

altro che un'astuzia di guerra, un tranello, fcinto piu ch'essa tion

feruao lo cheriat o il prinoipio fondaiaentale deU'islamismo, che ac-

corda ai rausulmani la preceJenza sui cristiani. .Ala anohe qui la

Russia si fa un grave torto ohiedendo riforme piu aerie e piu ra-

tiic;ili, essa che ;mantiene una legislazione nan meno iniqua, quale
bi e quella che non rioonosce altro culto privilqgiato se flon il cuJto
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che dice ortodosso; essa la cui Chiesa e sola a godere del dritto

di far propaganda, dritto interdetto sotto le pene piu severe ad ogni

altra religions. Perflno a'suoi proprii sudditi la Russia nega la piu

sacra delle libert'i, quella della coscienza; conciossiache la legge vieta

loro assolutamente di cambiare la religione ufliciale. Siffutte dispo-

sizioni non hanno nulla da invidiare allo cheriat turco, e aggiunger6
che in uno Stato cristiano sono anche piu degne di riprovazione.

Piu illusorio ancora comparisce ai Russi 1'espediente degl' indi-

rizzi di fcdelta al Sultano o delle proteste collettive contro le riforme

che la Porta e decisa ad accordare in favore dei cristiani slavi. Uno

di questi indirizzi, infatti, sarebbe stato ricoperto in Bosnia da piu

csntinaia di firme, tra le quali quelle di cristiani. Quanto alle proteste

pubbliche, esse provengono piii specialmente dai Greci fanariotti, il

cuj odio contro i Bulgari uguaglia, se non lo supera, quello dei mu-

sulmani. Nessuno ignora il modo onde si fanno gl' indirizzi e le pe-

tizioni, e in che conto debbari tenersi. Che la frode, 1'intrigo e la

pressione vi abbiano gran parte generalmente dappertutto, e che lo

stesso avvenga pure in Turchia, e cosa da non recar meraviglia. Se

non che, le recriminazioni della stampa russa vengono a ricadere

con tutto il loro peso sul Governo stesso dello Czar
; imperocche cia-

scuno rammenta benissimo 1'uso da esso fatto del sistema degl'in-

dirizzi nelle province occidental! e in Polonia, si nel 1 839 come 1'anno

passato, nell'afTcire dei Ruteni-uniti di Lituania e di Chelm. Tanto fu

1'accorgimento e tanta la destrezza con che il Governo russo pose
in opera un siiTatto

'

sistema, che, grazie a'suoi indirizzi. la Chiesa

greco-unita non esiste omai piu in Russia, e, cio che piu moata, la

sua accessione alia Chiesa scismatica e stata dichiarata perfettamente
libera e spontama.

La stessa spontaneita ha ispirato la maggior parte degl' indirizzi

che tutte le province dell'Impcro, con alia testa la nobilta, fanno a

gara a presentare all'Imperatore per esprimergli la lor divozionc.

Egli e un fuoso d'artiQzio letterario, curiosissimo a vedersi.

5. Da tutte le parti scaturiscono gl' indirizzi, i piu de" quali sono

altrettante parafrasi delle parole pronunziate dairimperatore Ales-

sandro a Mosca. Ve ne ha pero di quelli che presentano un colore

locale. La nobilta di Iver, per esempio, prega Dio a far si che S. M. Im-

periale ad Jiti all'Europa la via conducente alia soluziune dei conflitti

secolari con 1'Oriente, e si chiama pronta a dare la vita per Tesaltazione

della fede oitodossa e per la di/'esa della patria (quasiche la Russia

fosse sul serio minacciata dai Turchi, o questa avcsse loro dichiarata la

guerra!) La nobilt'i di Novgorod, dopo aver ricordato che Novgorod
fu la cuna dello Stato russo, assicura che, al primo segnale, essa

eorrera a schierarsi nelle prime file deir esercito., ed esprime la
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filuda cln- i sacrifizii Ltti dagli Slavi del scttentrionc per la sanla

causa assi -ureranno i diritti d'uoino agli Slavi dd mezzogiorno, fra-

t Hi suoi secondo la fede ed il sjinguc. La deputazione di Pietro-

Iwrgo parla dottamente della missions storica assegnata alia Russia,

e sogvciunge: che la nazione russa vuol solo sottrarre alia intera

distruziuae gli abitanti del paese, dal quale i Russi ricevettero un

tempo il lume dell'Evangelio. Qu^st' ultima asserzione, coiitradetta

dalla storia, non d;i una grande idea della scicnza posseduta dalla

noMlti di Pietroburgo relativamente alia mitsione slorica della sua

p.tria dildta. I rappresentanti di Kalvuga tengono un linguaggio

del tutto topico: Sire, la priraa parola di V. M. ha costretto la Porta

a ringuainare la spada. Noi preghiamo Iddio perche la vostra seconda

parola costringa la Turchia a non sguainarla piu mai contro i nostri

fratelli secondo il sangue e la fede. Se pero la nostra preghiera
avesse a rim mere inesaudite, il Dio degli eserdti metta allora sulle

vostre labbra la terza parola: Sorgi, o Russia, e marda contro il ne-

mico ! E la Russia intera si levera, come un sol uomo (!), ofTYendo

cosi al mondo una prova di quanto possan produrre tre parole del

suo Sovrano-liberatore, prescelto dalla Provvidenza a compiere la

grand' opera di liberazione dei popoli Slavi opprcssi. Neppure i

Cosacchi potevano rimanere indietro, siccome quelli i cui antenati

han sempre guerreggiato contro il musulmano
; quindi dichiarano

che tutli quanti sono si slanceranno nella mischia per la maggior
gloria dello Czar, per la difesa della lor patria diletta e per la santa

causa degli oppressi fratelli.

Fra tutti gl' indirizzi pero, quello che merita speciale menzione

si e 1'indirizzo del clero cattolico di Vilna, portante un'impronta sui

generis che lo distingue essenzialmente dagli altri. Eccone, quasi per

intero, la traduzione fedele. Le indimenticabili parole pronunziate
da V. M. nel centro della Russia, le notizie che giungono continua-

mente da tutti i puati della Gran Russia, nostra patria diletta, e che

esprimono la cordiale simpatia della nazione verso i fratelli nostri

in (.Jesu Cristo, gli Slavi d'Oriente (!), oppressi dalle orde selvagge
dei musulmani, non potevano lasciarci indifferent!, noi che profes-
siamo la religione cristiana di culto cattolico, e siamo pur membri
d''lla gran le. farniglia slava. La nostra simpatia non solo non rimane

al disotto dell'entusiasmo manifestato dalla nazione, ma infiamma

li piu i nostri cuori d'un santo fuoco, si per riguardo allo scopo
sublime che la ispira, si perche alcuni de' nostri fratelli di fede han

somministrato occasione a voci sinistre, diffuse anche dalla stampa,
che cioe tutti i cattolid romani si mostrano ostili al movimento che

spiiige i nostri fratelli russi verso la causa slava in Oriente. Egli e

pi-Tci6 che noi, pastori della popolazione cattolica romana del primo
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distretto di Minsk, protestiaino contro una opinione eotanto oltrag-

giosa ai sentimen ti piu santi del cristiano, e dichiariamo in faccia

al mon-lo che. nulla avendo di commie col nemioo (?) dflla tn nquillit-'i

pubblica e senza partecipare in veruna guisa alle malevole ;ispirazioni

dei pensunti alia leggera, sacrificheremo di buon grado e 'beni e vita,

se gli avvonimenti e il sacro volere di V. M. chiedano da noi un simile

sacrifizio. per Fonore della Russia e dellainostra con trad a (la Russia

Bianca), non meno che per la difesa della reli^ione eristfcina (vale a

dire dello scisma?). L'indirizzo termina oon assieurare S.M.della loro

fedelta flno alia tomba. Basta dargli >una semplice Mtura per-ri-

eonoscere a prima vista lo stile dei nostri vecchi-cattolici di Vilnp,

cosi degaaraente rappresentati dal prelato -Gilineki e dai consonti di

lai. Gli scribi Qascondono a gran fatica, 1'odio oJe sono animati eontro-

i Polacchi, e mostrano cosi che il loro pretcso zelo per la religione

crisliana di culto yreco-xlavo non e che farisaismo. e la loro simpatia

per i fratdli della ponisola balkanica non piu che un simula-cro di

eaTit; cristiana.

Quanto ai Polacchi, essi pure han presentato un indirizzo che ha

colmato di giubilo i nostri fogli e ofctenuto piena approvazione in tutto>

1'Impero, nel tempo stesso che ha dato occasione a una protesta vi-

vissima della gr^n maggioranza dei Polaochi. 1 Polacchi di Varsavia

possono, n m v' ha dubbio, attsstare le loro sincere simpatie verso

gli Slavi oppressi dalla Turchia,:ma non possono approv;;re in rotito

aluao la politica russa> liberatrice in paese straniero e persecutriee

in casa propria.

6. II principio d'uinanita che il Governo FUSSO fa sonure si alto,,

diehiarandolo come motive principale del suo interrento in Turchia

e ponendolo al di sopra dei motivi destmti dalla comunanza di re-

ligione e di razza, o dalla forza dei trattati
; quel principio, io dico,

fa naturalmente pensare al modo ond'e applicato in Russia ai sudditi

dello Czar. Tenni proposito. in ultra occasione, dei.torbidi scoppiati

nel Caucaso tra i montanari dolla Svaneziu lib era. II iius^ii wir (il

Mondo russo) riferisce nel suo numero 266 che i : m;.liiitrsi
,
come

per eufemismo si chiamano, sono avvenuti nd villa <jgio musulmano
di Ralde. La torre in cui gl'insorti si erano rinchiusi in numero
di 21 fu presa d'assalto dalle truppe e incendiata. D^gi'insorti, cinque

perirono nelle fiamme, nove furon fatti prrgionieri e tradotti dinanzi

al consiglio di guerra; gli altri riuscirono ad <jvu ; { t -re, uta furono poi

arrestati. Due di essi furono strangolati, molti oondannati ai lavori

forzati in Siberia; la torre rasa dalle fondam^n'ta. Ecco in qual moJo
il Governo uraanitario dello Czar dissipa i sem;>li i m -lintnsi che

nasuono tra lui e i suoi sudditi. E notisi non essr questo che ua

episodio isolato: la cooquista del Turkestan ofFre una dunga -serie di

atti assai piu atroci e che uon la cedono in niente agli orrori com-
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messi in Bulgaria dai bachi-bouzouks musulmani. II signer Skuylrr.

\isit6 quel paese, ce ne ha Jasriato un rucconto de'piu desolanii.

d'gno risrontro drlla sua Memoria intorno al m.-issacro dri Uulgari.

Villaggi intrri vi furon distrutti, non con altro scopo che di jiret'cnire

In ivsistenza.

Li I'olonia cattolica continua ad essere il teatro delle persecu-
/i<mi. Ultimamente 1'amministratore della dio esi di Gitomir e rettore

del seminario della citta di questo nome, Adamo Kruszinski. fu im-

provvisamcnte arrestato e mandato prima a Kiev, poi a Simbirsk. II

delitto del venerabile prelate consisteva nel riliuto forma le d'intro-

durre nel culto cattolico la lingua russa, rifiuto irnpostogli dalla co-

scienza e dal dovere. Quasi cio non bastasse, 1'esilio dell'intrepido

difensore della causa di Dio fu seguito dalla soppressione del seminario

e dalla dispersione degli alunrii, che vennero mand.tti in altri istituti.

Quanto iigli sventurati Ruteni-uniti, de'quali esiste tuttora un nuraero

considerevole, vien d,.ta loro la caccia dappertutto non altriinenti che

a bestie feroci. Quelli di loro che sono stati internati nella provincia

di Kherson, distretto d'Elizavedgrad, veggonsi condannati ad una

cstreraa miseria, e rimangono sotto la vigilanza ddla poli/.ia. Ogni
soccorso spirituale vien loro negate, e ai preti di rito latino e fatto

divicto d' amministrar loro i sacramenti. Altri sono stati mandati

nell' intorno dell'Impero, senza che riesca neppure sapere che cosa

ne e stato. Qui si costringono a mantenere la guarnigione, che li

spoglki del rimanente di loro sostanze; 1?\ si tolgono loro i figli per

farli battezz re dal papasso scismatico; altrove si obblig;;no i con-

tadini ad andare alia chiesa ortodossa v. In una parola, quegl'in-

felici sono vittime dappertutto del piii ributtante arbitrio; e di cio

si ha una prova recentissiraa in un nuovo regolamento giudiciario

ordinato a conoscere dci pretesi delitti de' Ruteni-uniti, quali sareb-

bi'ro per esempio la sottrazione del fanciulli al battesimo degli sci*ma-

iici, la tumulazione dei cadaveri senza il concorso del papasso, ecc.

Allorquando si pongono a confronto tra loro le condizioni dei

cattolici in Russia e in Turchia. allorquando si pensa alle ruine ac-

cumulate in certe contrade dell'Impero degli Czar, allorquando si

I
;i mente a tanti conventi soppressi, a tante parrocchie chiuse, a

tanti cattolici ficcati a forza ncllo scisma, a una Chiesa intera (quella

dei Greci-uniti) del tutto abolita, e a tanti preti cacciali in bando o

prigione, e'riesce impossibile il non invidiarc la sorte dei cristiani

posti sotto il giogo musulmano, di quei monaci, per esempio, del

monte Athos, che sen vivono tranquilli e rispettati da quei barbari

musulmani. Sono, infatti, ormai quattro secoli che il monte Athos si

trova sotto ^a dominazione ottomana, e mai e po'mai non 6 stato mi-

nacciato o turbato da quei padroni tenuti per barbari. Giammai i

Turchi non ban pensato a immischiarsi negli affari interni di quei
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solitarii o a disturbare 10 loro abitudini religiose; giammai non han

tentato d'impor loro I'uso della lingua turca, ne tampoco di stabilirvi

un ininareto qualunque. Sotto questo rispetto, la liberta come in

Turchia non e punto una frase destinata a far efFetto, e molto raeno

un paradosso.

7. Altro fatto che somministra materia a riflcttere si e 1' opposi-

zione che gl'Jnglesi hanno fatlo palesemente, e vi e tutta la ragione
di credere che seguitino a fare piu occultamente, ai disegni della

Russia. L'Inghilterra e paese di liberta politica per eccellenza
;

talche

se essa attraversa i disegni dello Czar, e spinta a cio non tanto da mire

d'interesse particolare, quanto dal timore'che le spira la possanza mo-
scovita. piu forse in Asia che in Europe. Lasciando da b;,mla ogni altro

motivo, la stampa russa si scuglia contro lo spirito in supremo grado
mercantile ond'e gaidata la politica inglese nella questione d'Oriente,

e la rende responsabile di tutti i disastri ioccati agli Slavi del Balkan,

come pure di tutti i colpi di Stato esoguiti, sottu la sua direzione,

dal Governo turco. A sentire i pubblicisti russi, 1'Inghilterra non

aspira a verun acquisto territoriale in Turchia, a veruna conquista r

essa non desidera ne impossessarsi di Costantinopoli, ne occupare

1'Egitto o le isole
;
sola una cosa essa vuole, il mantenimento dello-

statu quo. La Turchia e il morcato per ecccllenza dell'Inghilterra,

la quale vi esercita il monopolio in un modo non praticato in nessun

altro luogo; la molla, quindi, delia sua politica in Oriente e I'inte-

resse commerciale. L'Inghilterra ha in mano tutte le forze utali della

Turchia, e se riesce a mantenere lo stalu qua, cioe la dominazione

dei musulmani sull' elemento cristiano, la sua influenza si fura sempre

maggiore. Si direbbe ch'essa tende a fare della Turchia una secon Ja

edizione delle Indie orientali, ma senza occupazione militare, senza

imposizione ulliciale di tributi, senza stabilimento di relazioni uffici;ili

di vassallaggio. E facile allora il comprendere come ne Costantino-

poli ne 1'Egitto sieno robbiettivo della sua politica interessata. A che

serve aspirare a una parte quando si possiede il tutto? Col dirigere

e patrocinare la Porta, TlngMlterra tiene tra mano e 1'Egitto e la

via delle Indie e tutto il rimanente. Cambiare lo statu quo e lo stessa

che distruggere la propria potenza commerciale in Turchia, e lo stessa

che trafiggerla nel piu vivo del cuore. Gl'Inglesi possono, si, aver

simpatia pei Russi, ma a patto che questi lascino intatta la questione

della tariff a. II primo prossimo e se stesso; ecco la divisa d'Albione.

Queste ed altre considerazioni che hanno fatto per si gran tempo
i giornali russi, mostrano da qual parte provengano gli ostacoli ai

disegni di quel Governo. Quanto all'Austria, nessuno ignora ch'essa

e incatenata alia triplice alleanza. e che la buona intelligenza con le

sue due gri.ndi vicine, Russia e Prussia, e per lei Tunica condizione

di salute, il suo (o be or not to be (essere o non essere).
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ALLA

SOCIETA DELIA G10VENTU CATTOLICA ITALIANA

Ai diletti Figli Giovanni Avquaderni, Presidcnte, e allintero Con-

s'glio superiors dalia Societa ddla gloventii cattolica italiana.

BOLOG.NA

PIO PP. IX.

Diletti Figli, salute ed apostolica benedizione.

i\on senza rammirico siamo venuti in cognizione che vi hanno

dissensioni fra voi, diletti Figli ; poiche alcuni, sedotti dalle dot-

trine dei fautori della conciliazione, opinano, dalle umili opere fino

ad ora intrapresc, doversi rivolgere 1'animo ad altre piu alte, e a

studjar modo di sedere in Parlamento per poter cosi giovare ai pia

gravi e gencrali interessi dclla Chiesa; altri invece, meraori di

essersi riuniti in societa per venire in sussidio alia Ghiesa, pen-

sano doversi attenere alia via designata dall' ecclesiastica autorita,

e proseguire precipuamente nelle opere gia intraprese col consiglio

e coll'approvazione della medesima autorita, fino a che questa

Ifilcctis I'tliis loanni Acquuderni, Pravsidi, lotiquu Consilio suj/cnort
Societatia iuventuLis caf/w/.'cae.

PIUS PP. IX.

Dilecti Dili, Salufem ct apostoli.-arn beaedictioncm. Non sine moc-

ntn- ii'-ccpiiniis, dilecti filii. esse inter vos c^ntentiones; cum alii

illi-cti doctriiiis fiiutorura conciliationis arbitrentur. ex humilioribus

ptis operibus animum iara ad altiora erigendum esse, conver-

irn:lumque ad occupan-la publicorum conventuum subsellia, e quibus
ili val'at gr.ivioribus ct yeneralibus Ecclesiae negociis: alii vero

nn.'inorcs, se in subsi.liutn couluisse Eccksiae. censeant, tenendam

sibi cssc vi,,m ab ccclcsiasticii auctoritati; designatam. ct pa provc-

la M!J {lulissii'iuiii rssc. quac. ipsa suadente aut probante, susce-

]>
runt, donoc I>;K|'MII ;:ti'-tM:it;is aliicr a^'-ndum suailcat. him vero,

Se it X, i'( /, fate. '40 V5 6 f'bbraio l77
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dichiari doversi agire in altra maniera. Ora, poich6 questa autorita

non ha per anco definite se sia lecito, ed in qual modo, special-

mente nei Nostri Stati, ingerirsi nei pubblici affari, non possiamo

in alcuna maniera approvare 1' opinione di coloro, i quali, preve-

nendo il giudizio della sacra autorita, giudi' ano doversi andar

innanzi a questa anziche seguirla. La quale opinione, al presente

per lo raeno inopportuna, per cio ancora dispiace, che, non senza

ragione temiamo che Satana siasi in questo caso trasfigurato in

angelo di luce.

Ed in vero, se ponete mente all* indole delle opere dalla vostra

Societa intraprese, scorgerete che esse intendono o alia sana istru-

zione della gioventu, o ad alimentare la religione nei popolo, o a

preservarlo dalle insidie degli errori, od a conservare alia cristiana

educazione del medesimo i leviti redenti dalla militare coscrizione,

od a chiarire e difendere i diritti della Chiesa e di questa Sede

apostolica, o a provvedere alle necessita del divin culto e dei sacri

ministri; o ad altre cose, che giovino a consoiidare la fede, ad

accendere la carita, a promuovere la pieta, a fomentare le virtu,

ad allontanare i pericoli, e ad infondere coraggio nelle avversita.

Questo salutare proposito, iniziato da pochi, e percio rivolto da

cum haec auctoritas nondum definiverit, liceat ncc ne, et quo pacto,

praesertim pro ditione Nostra. publicis se ingerere negociis; probare

profecto nequimus illorum consilium, qui sacrae auctoritatis placitum

antevertentes, earn potius praeeundam, quam sequendam existimant.

Quod sane consilium, nunc saltern inopportunum. ea etiam de

causa disciplicet. quod non immerito vem.mur. ne Satan se transfigu-

raverit, hoc in casu, in angelum lucis. Et sane, si mentem adiiciatis

ad indolem operum a Societate vestra institutorum, ea spectare vide-

bitis, vel ad sanam iuventutis institutionem, vel ad fovendam religio-

nem in populo, vel ad ipsum avertendum ab insidiis errorum, vel ad

s^rvandos christianae eius education! levitas a militari conscriptione

redemptos, vel ad explicanda tuendaque Ecclesiae et huius Aposto-
licae Sedis iura, vel ad occurrendum neccssitatibus cultus, sacio-

rumque ministrorum, vel ad alia, quae fidem confirmare. caritatem

incendere. promovere pietatem. viitutes alore. subm<n-ere pmcula et

animum addere valeant in adversis. Salutare autem hoc consilium a
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principio a pochc opere, ronost'ete gia per esperienza essere riu-

srilu tarito grato a Dio, che, cull a benedizione della Ghiesa, in breve

tempo fecondato ed accresriuto di sempre nuovi inorementi, si e

dilatato per tutta Europa, e anche ad altre estere regioni, con

somrno profitto delJa religione e delle anime; e ha fatto sorgere

quelle varie Associazioni, le quali da'nno si bella mostra dello spi-

rito cattolico, e confermano cos: sodaraente tra i popoli 1'unita re-

ligiosa.

Queste cose non potevano di certo piacere al nemico di Gristo

e del genere umano, che percio dappertutto oppose tante difficolta

alle opere iniziate da quelle Associazioni, e contro gli associati

suscito calunnie, persecuzioni ed oltraggi. Ma non potendo con

tiitto questo n6 smuovere, ne vinrere la costanza di quelle e la

vostra, cangiatosi in angelo di luoe, semina scisme fra di voi per

dividere le forzo, e vi propone un bene maggiore, per distogliervi

da quello che ora operate. Che se voi seriamente esaminerete

questo bene supposto, vedrete facilraente come non sia ne agevole,

ne certo a conseguirsi. Stanno tuttodi innanzi agli occhi di tutti

i risultati delle pubbliche elezioni e gli atti dei Parlamenti delle

paucis iaitum ct aJ pauca pro^terea porrectum opera, adeo plucuisse

Deo experimini, ut Ecclesia benedicente, brevi foecundatum et novis

semper auctum accessionibus, totem breyi porvascrit Europam et

exteras quoqu^ regiones, in amplissimum religiosao rci et animarum

emolumftntum, variasque illas societates cxcitaverit. quae spiritum

catholicum tarn belle refurunt unitatemquo rclij,
rios;im in populis t. tm

valide confirm^nt. Haec certe arridere nequibant Christi et humani

generis hosti, qui coeptis idcirco huiusmodi consociationum tot ubi-

que di.licultates obvertit, earumque sodales Culumniis. insrrtati- uibus,

contumeliis, laccssivit.

Cum tamon per haec omnia constantiam earum et vestram IHT

labefactare posset n^c commovere, iam in lucis angelum conversus,

schismata inter vos serit, ut vires dividat, altiusque proponit bonum.

ut ab eo, quod agitis, recedatis. Quod sane suppositicium bonum.

nee obvium, ncc certum facile e.xistimabitis, si illi ment'in serio

a liiciiitis. O.unium quotiiJie versantur ob oculos publicorum electio-

nam exitus et acta publicorum cuetuum apud exteras nationes. E
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estere nazioni. Dai primi conosciamo come per lo piu vengano

preferiti uomiui perduti agli onesti; e dagli aitri, come ad onta

die cattolici illustri e di grande autorita tra il popolo, difendano

egregiamente la causa della giustizia, vengano di frequeute sancite

leggi per tal modo ostili alia Chiesa, che, se ella non fosse opera

divina, parrebbe dovesse totalmente perire. Si vuol dunque ante-

porre ad un certo un incerto vantaggio, e tanto piu dubbio, in

quanto che si ha a combattere non gia con un errore deile menli,

ma con la ostile volonta del maggior numero dei votanti, ardente

di odio contro la religione.

Del resto, 1'ossequio dovuto alia sacra autorita assolutamente

richiede che le Associazioni di laici non pretendano di trarla ai

proprii intenti, ma procurino di seguire in tutto i suoi document],

per non deviare dalla retta strada. Niuno potra poi approvare che,

col pretesto di piu nobili frutti, si tralascino come di niun conto

quelle opere, le quali, promosse pel vero bene delle anime, richia-

marono molti dall' errore, molti ne preservarono, e raffermarono

con piu stretti vincoli'l'unione fra i popoli; e le quali poggiano

sull' esempio di Gristo e dei Santi, che non esitarono di dare la

vita per la spirituale salute degli uomini. Esortiamo dunque voi

prioribus autem discimus. perditos. ut plurimum honestis pr
et ex alteris, licet catholic! praestantes magnaeque apud populos

auctoritatis, iustitiae causaaj egregie tueantur. passim saneiri loges

Ecclesiac adeo irifensas, ut, si ipsa diviaum opus non essct, subver-

ten la plane vidsretur. Certae igitur utiiit iti incerta praeponitur ;
et

eo mngis anccps, quod non cum errore mentium sit confligendum,
sed cum hostili pleroruraque suITragatorum voluat-ite religionis odio

succensn. Ceterum. ohsfquium sacrae auctoritati d-'bituni omnino po-

&tdlat, ut laicae consociationes non illttui in suam sentciitiara trahrre

nitantur, scd ut ipsius monita sequi studcant, ne a tuta recti semila

deflectant.

Nemini vero probabitur, quoJ, o>)tenta nobilioris fructus, ea, mi

villa, deserantur opera quae in verum animarum bonum invecta,

multos ab errore revocarunt, rnultos servarunt, arctioribusque vin-

cilis unitatis obstrinxerunt populos ;
et quae Christ! sanctorumque

exemplo nituntur, qui pro spiritual! hominum salute aniraam ponere
non dubitarunt Hortamur itaque vos universos, ut decipi non sinatis
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tutti a non lasciarvi sedurre dai consigli di pseudo sapienti, a per-

scvcrare fermi ncl vostro proposito, ed a procurare che non sieno

scisme fra voi; ma siate tutti perfetti nello stesso spirito e ncllo

stesso sentimento. II Dio della pace e della carita vi assista colla

sua grazia; vi ritorni e confermi la vostra concordia ed unanimita,

per la sua gloria, per 1'esaltazione della Chiesa e per la vera uti-

lita dei fedeli. E frattanto, auspice del favore di lui
%
vi sia 1'apo-

stolira benedizione, la quale a pegno della iVostra paternabenevo-

lenza compartiarao con tutto 1'afFetto ad ognuno di voi, diletti figli,

ed a tutta la cattolica Societa alia quale presedete.

Dato a BomM, presso S. Pietro, il 29 gennaio 1871, nel 31 anno

Id A'ostro Pontificate.

Pro PAPA IX.

a psoiulosapiontum consiliis, Qrmique perseveretis in proposito vcstro,

ct curetis, ut schismata non sint in vobis; sitis autem omnos per-

1'ccti in coilem sensu et in eadem sententia. Deus pacis et carilatis

vobis adsit gratia sua, vestramque concordiara et unanimitatem re-

stituat et confirract in suam gloriam, Ecclesiae proveclum, et verain

fi lelium utilitatem. Ac interim favoris eius auspox sit vobis aposto-

lica bonedictio, quam patern;se Nostrae benevolontiae testom vobis

sinjftilis, dilecti filii, totique, cui pracestis, catholicae Consociationi

peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 29 ianuarii anno 1811.

Ponlilicatus iS'ustri anno Iricesimoprimo.

Pius PP. IX.



LA BIS'JUSSIONE PARUMENTARE

BELLA LEGGE SOPRA Gil ABUSI DEL GLERO

I.

Dopo otto giornidi animata discussione, la legge sopra i pretesf

abusi del Clero, proposta dal Mancini e peggiorata dalla Commis

sione, venne sancita nel Parlamento italiano con 150 voti favore-

voli e 100 contrarii. Quando comparira nel pubblico questo nostro

articolo, 1'anzidetta legge si trovera probabilmente approvata

eziandio dal Senate, il quale in Italia non e che semplice ombra

della Camera dei Deputati, ed avra forse ricevruta anche la sanzione

sovrana, tanta e lafretta cheil Ministero pone a vederla in eserci-

zio. Mentre il paese invoca provvedimenti, che lo alleggeriscanct

almeno in parte dai grandi mali che solfre, e il brigantaggio in

Sicilia rainaccia dichiamarci addosso un intervento europeo, simile

a quello che i fatti della Bulgaria provocarono per la Turchia
;

i

nostri Governanti non iscorgono maggior pericolo per la salute del

regno, che 1'azione del Clero; ne credono miglior mezzo per la

comune prosperita, che reprimere con severe leggi 1'audacia sa-

cerdotale. La legge dunque, prima che vegga la luce questo nostre-

articolo, sara forse gia sancita e promulgata.

E, poiche 1'mfallibilita, che nel Pontefice sotto 1'assistenza divina

e dai nostri legislatori chiamata assurda, in loro, per assistenza

non sapremmo dire di chi, e prerogativa ragionevolissima; noi ci

vedremmo esposti ad un processo per parte del Fisco, se osassimo

scriver sillaba in dispregio della prelodata legge.

Volendo dunque cansare questo pericolo, ci appigliamo al partito

di riportare semplicemente alcune delle cose, che gli stessi De-

putati dissero di questa legge nella discussione previa al loro suf-

fragio; il che certamente non e vietato. Cosi questo nostro scritto
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piuttosto storiro, che filosofico; e invece dei nostri ragiona-

raenti, non fara altro rhe riferire quelli che furono fatti dsgli Onore-

voli di Montecitorio, senza quasi aggiungervi cosa alcuna per conto

nostro.

II.

II primo vizio, notato dagli oratori che parlarono centre la legge,

si fu rhe e ssa non era assistita da alcun motive, rhe ne giustifi-

casse 1'urgenza.

II primo problema, disse il deputalo Indelli, la prima inco-

gnita per me, dopo Ja presentazione del progetto speciale, che oggi

discutiamo, fu Ja seguente: Per quale ragione il Ministro Guardasi-

gilli ha distacrafa una pagina dal progetto del Codice penale e

1'ha presentata di urgenza alia Camera? necessario, io pensava,

che vi sieno state delle gravi ragioni, dei fatti cosi gravi, che il

Ministro ha dovuto credere di non aspettare rhe la discussions

della co dificazione generate delle penalita fosse venuta innanzialla

Camera. Ebbene queste ragioni le ho cert-ate; le ho cercate nella

relazione che precede la legge presentata dall'onorevole Ministro,

le ho cercate nella relazione ampia ed elaborata del relatore della

Com missione; ma le mie ricerche ntn hanno avuto alcun risul-

tato'. Nel medesimo senso parlarono altri Deputati.

Due anni fa il Ministro Vigliani diresse una circolare al Pro-

curator generale della Corte di appello di Roma
;
nella quale spro-

nando i pubblici ifficiali a vigilare e reprimere gli abusi del Clero,

aggiungeva: o Sebbene a me non consti che alcuno dei supposti

inconvenient! siasi verificato. Noi non vogliamo notare la con-

tra ddizion manifesta, rhe qui vi ha a prescrivere repressione, pur

confessando non esserci alcun fatto che la richiegga. Si sa che il

buon Ministro s'indusse a tal atto, per aggraduirsi il Bismark,

che in quel tempo teneva un po'di broncio all'Italia. Era stato un

brutto esempio quello di Pilato ed Erode, che si riconciliarono in-

sieme, a spese di Cristo. Ma noi non vogliamo qui parlare di questo.

Quello, che vogliamo solamente notare, si 6 che, per confessione

esplicita del Ministro della Giustizia, fino a due anni fa non erasi

1
Aiti ufficiali, Tornata del 19 gennaio, pag. 698.
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verificato nel Clero alcun inconveniente, che anche a senno di esso

Ministro meritasse coercizione. Or che cosa 6 accaduto in questo

mezzo tempo, Ja quale costringe il nuovo Guardasigilli a proporre

d'urgenza una legge repressiva ? Nulla. Mi pare (disse a"cconcia-

mente il deputato Masino) mi pare che sia stato ampiamente pro

vato, ne sia stato disdetto, che nessun dato, nessuna statistica,

nessuna manifcstazione, in quelle forme varie che piglia 1'opinione

pubblica, sia venuta a dimostrare non solo 1'urgenza, ma 1'oppor-

tunita di questo progetto di legge
T

.

II Mancini nelle poche parole, che premette al suo progetto, dice

che cotesta legge e vivamente sollecdtata dai voti del paes. Se per

paese egli intende la setta massonica, a cui forse ne ha fatto pro-

messa, la sua asserzione puo esser vera. Ma se per paese intende

1'Italia, la sua asserzione 6 una solenne menzogna. Non solo tutti i

cattolici, i quali certamente sono rimmensa maggioranza del paese,

rna anche la parte, certamente numerosa, dei cosi detti liberali

raoderati, e stata unanime a riprovare la presentazione di questa

legge. Cio si rileva dalla lettura dei pubblici fogli, i quali in

Liberalismo son riputati gli organi, pei quali officialmente i voti

del paese sogliono manifestarsi. Se si eccettuino i soli giornali

venduti al Ministero, tutti gli altri che parlano con indipendenza

ed hanno qualche valore, non hanno fatto altro da piii di un mese

che gridare all'inopportunita e all' ingiustizia di questa legge, non

omettendo eziandio di spargervi sopra buona dose di ridico.lo. Cosi,

per citarne alcuni, la Perseveranza di Milano, la Liberta, T Opi-

nione, il Fanfulla di Roma, il Pungolo di Napoli, e va dicendo.

III.

II secondo vizio, che molti Oaorevoli notarono in questa legge, si

fu di essere legge di eccezione, e pero contraria ai principii di li-

berta. Essi osservarono che sebbene, per evitar le apparenze, essa

nomini in gonerale i ministri del culto
, nondimeno in realta non e

diretta che contro i soli preti cattolici. Per questi essa costituisce

nuovi reati, sancisce nuove pene e gravissime, fuori della legisla

1 Alii ufficiuli, Tornala del 20 gennaio, pag. 115.
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zione comune, ordina una d'versa procedure, deferendo la rausa

ai giurati, mrntre secondo il Godice vigcnte i reati punibili rol

r.ircere e rolla multa sono di competenza del magistral togati.

Ond'essa e Icgge odiusa a chiunque ha sentimento di liberta e di

romiine cguaglianza.

L'ex-prete Abignente, per difendere la legge da quest' accusa,

rispose che 1' eccezionalita di essa e giustificata fatt'ecceziorKdita

del soggetto; giacche il Clero costituisce un ceto a parte. $ una

kgge di eccezione! II relatore a questo ha risposto, e mi pare che

la risposta sia percntoria. Con lui vi domando: Non e un ceto di-

verso dagli altri ceti il Glero? Ebbene si fa una legge pel Clero,

come c'e una legge pei militari, pci negozianti, pei commercianti,

per gl' industrial! e via discorrendo '.

Era naturale che contro il Clero perorasse un apostata del Clero.

Ma quanto all'essere perentoria quella risposta, e tutt'altro. In

essa primieramente apparisce la cohtraddizione dei liberali. Quando

si tratto della legge sulla Leva, a cui si voile assolutamente assog-

gettato il Glero, i contraddittori di essa obbiettarono Yeccezionvlita

appunto del soggetto, la cui condizione ripugnava al mestier del-

le armi. Si rispose che il legislatore non poteva tener ronto di ci6
;

ma che considerava in tutti indistintamente la qualita di semplice

cittadino. L' p.ccezwnalita del soggetto allora non valse; qui vale!

Allora ^eccezionalita del soggetto non poteva giustificare un'ecce-

zione benefica; qui giustificaun'eccezionedannosa! Ed ^naturalis-

simo. Perocche nell'equita liberalesca, quando si tratta di un favore,

1'essere il Clero un ceto speciale nol rende capace di privilegio;

quando si tratta di aggravio, il privilegio e ottimamente applicato.

In secondo luogo vuole avvertirsi, che il far leggi speciali per

un ceto speciale puo competere allo Stato, quando quel ceto come

tale fa parte dell'ordine civile e politico; sicche lo Stato possa

determinarne i doveri. Gosi fa leggi riguardo ai militari, ai magi-

strati, ai commercianti. Ma la bisogna va tutto altramente, quando

il ceto, di cui si tratta, in quanto tale, esce fuori della cerchia

politica, ed appartiene ad un ordine distinto e diverso. Ora il Glero,

1 Atti ufficiali, Tornata del 11 gennaio, pog. 641.
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in quanto Clero, non ha che far collo Stato, e appartenenza pura

mente religiosa, costituisce il ministero sacro, soggetto alia sola

Ghiesa. La Chiesa per conseguerua e solamente quella, che colle sue

leggi ne determina e ne regola e ne giudica le azioni. I chierici sol

come cittadini appartengono alia societk civile; e in quanto tali son

governati dal diritto comune, che riguarda i cittadini come tali. II

voler far leggi, che riguardano il Glero in quanto Clero, suppone

un errore gravissimo: quello cioe di riguardare i Ministri del San-

tuario, come ufficiali civili o come esercenti una profess ione di

puro ordine civile, non altrimenti che il medico o 1' avvocato.

Ma in tal caso dovrebbe esso Stato assumersi rincarico di de

terminare in particolare Tufficio sacerdotale. fi questo T argomento

che oppose il deputato Martini. Dopo aver egli notato che la legge

riguarda propriamente i ministri del culto cattolico, cosi prosegue:

Per sapere dove 1'abuso incominoia, bisogna sapere dove 1'uso-

finisca. E data 1'indole di quella Ghiesa, considerati i doveri die

essa impone ai proprii credenti, i sacerdoti cattolici vi diranno che

il limitare quest' uso, quando per esso non si offendano le istitu-

zioni civili, e ne piu ne meno che determinare la cerchia, nella

quale possono muoversi le coscienze, ne piii ne meno che assegoare

conflni alia fede. Volete negarlo? Volele confortare di argomenti

la vostra negazione? Ma entrate gia nel ginepraio, del quale io

parlava poc'anzi, vi mettete in disquisizioni nelle quali non siete

competenti. Quando lo Stato pretende delineare quei limiti, egli

sostituisce, volere o non volere, la propria autorita alTautorita

della Ghiesa. E questo e irrazionale; irrazionale anche maggior-

mente in uno Stato che si regge a liberta T
.

Eper chiarire le cose anche pia praticamente, il Martini ag-

giungeva: Aitri dice: questa e una legge di difesa. Ma perche

ci sia una difesa legittima, c'e bisogno di un principio di usurpa-

zione. Ora 1'usurpazione dov'e? State nei limiti del vostro mini-

stero, noi dicjamo al prete, che riGuta I'amTiinistrazione dei sacra-

menti
;
ed il prete risponde: ci sto. Per dimostrare 1'opposto, per

chiarire fin dove finisca la giusta ragione del suo rifiuto, bisogna

1 Alii uffidali, Tornata del 11 gennaio, pag 6H.



DEI.I.V I K.I, I M.I-IU 1. 1 I U;l-l hll M.KRO 395

chiarire duve finiscall pi rcato. Puo essere die il Guardasigilli lu

sappia ;
io modestamente confesso che non Jo so '.

IV.

Piu festivamente il dcputato Indelli raostr6 il ridicolo, a che la

legge conduce da questo lato. Benche il tratto sia lungo, non dis-

piacera ai nostri lettori leggerlo per disteso. Egli dunque parlo

cosi : (( Qual e 1'abuso e qual e 1'uso, che puo fare un prete del stio

ministero? Io ho letto le discussion! del Senate; sono andato con

la lanterna a cercare dove si fa consistere 1'abuso e dove 1 uso, e

non 1'ho trovato in nessuua parte. Rimane una questione sottilis-

siraa. E chi deve decidcrla? La Ghiesa o Io Stato ? fton la Chiesa,

perch6 voi non ammettete la supremazia della Chiesa. Dunque Io

Stato, perche ammettete la supremazia dello Stato sulla Cbiesa.

Questa 6 la vostra logica.

a 3Ia dunque dobbiamo dcciderla noi la questione, e trovar 1'uso

e T abuso ? E allora 6 necessario che il Ministro Guardasigilli si

coaverta veramente in un Goncilio ecumenico, che egli faccia di

Munte Gitorio la continuazione del Goncilio Vaticano, e ci dica

quale sia la morale cattolica che debba essere insegnata dai mini-

stri del culto, e fin dove essi possono arrivare, da una parte nella

spiegazione dei dommi, e dall'altra in quella del catechismo. IVon

ci e rimedio; perch e uua conseguenza del vostro principio. Se

voi dite in una parola che per la supremazia dello Stato, siete voi

^he dovete giudicare dell'abuso; dovete specificare nel Codice che

cosa e I abuso. Se non Io specificate e Io abbandonate al magistrato*

questi andra navigando ad orza e decidera secondo le proprie opi

niuni... II magistrato cattolico dira in un modo; il magistrato che

prnsa diversamente dira in un altro.

a Se 1'abuso eil punto di partenza, il dolo dell'agente, vediamo

il punto di arrivo, che e il danno. Guardate come e piii grazioso

coti-sto. Voi fate dipefldcre il rtyto, sapete da che? J\on gi& daJla

sua origine, dal fatto dolose, ma dalle conseguenze accidentali che

produce. Gosicche se un ministro del culto compia un fatto, ed

un altro ministro del culto iompie Io stesso fatto, e 1'uno turba

1 Alii u/JHu/i', pjig. C.{2.
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secondo voi la coscienza, e 1'altro ha la fortuna di non turbarla

(vedremo che cosa e questo turbamenlo; a meno che non sia vi-

scerale), il primo sara colpevole e 1' altro no, mentre hanno com-

piuto lo stesso fatto... Voi non avete specificato n& potete specifi-

care in che modo si turba una coscienza. Ed allora, vi domander6,

ditemi che razza di reato e il vostro? Volete saperlo? 1'arbitrio.

lo ve 1'ho indovinato...

Dunquc vi domando: come e possibile immaginare una legge

di questo genere, e come e possibile di farla eseguire? Voi intanto

dovete portarla dinanzi ai giurati. E se non ci fosse una legge sulle

guarentigie, ci andrebbe anche Pio IX
;
anzi sono sicuro che 1' av-

vocato Mancini sarebbe allora il difensore del Papa (si ride) '.

V.

Di qui gli oratori anzidetti si aprirono ii passo a mostrare la

tirannica violenza, a cui questa legge conduce. II sacerdote catto-

lico nell'esercizio del suo ministero non pu6 fare a meno di uni-

formarsi alle leggi -del Vangelo e della Chiesa. Se facesse altri-

menti, incorrerebbe grave peccato, e, dove trattisi di sacramenti,

cziandio sacrilegio. Ora puo ben darsi il caso che uniformandosi a

queste leggi il sacerdote cattolico venga a turbare la coscienza

pubblica liberalesca o la pace di qualche famiglia. Che dovra fare

in tale distretta il mal capitato prete ? Tradire il proprio dovere,

per isfuggire alia carcere ed alia multa? contentarsi di stare

due anni prigione, e pagar mille lire, per serbarsi fedele a Dio ?

Poniamo caso, si presenta al parroco per contrarre matriraonio

un giovane ed una giovane, tra i quali passa alcun impedimento

dirimente, stabilito dalla Chiesa ma non riconosciuto dallo Stato.

Puo il parroco contro coscienza prestare 1' opera sua? Intanto quei

giovani ban gia fatto il cosi detto matrimonio civile, son firmati i

capitoli, tutto e apprestato per le nozze, e il rifiuto del parroco

reca un vero scompiglio in ambedue le famiglie. Sara in virtu

della legge imprigionato il parroco e condannato alia multa di

mille lire?

1 Atti uft'. Tornala del 19 genn. pag. 699.
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Del pari, un sacerdote nega I'ammimstrazione del sacramcnti

ad un cotale, che bestemmia il domma dell'infallibilita pontificia ;

ovvero dissuade una sua penitente dallo sposarsi ad un uomo empio
ed immorale, che agogna la dote della donzella. Sara egli chiuso

in prigione e costretto a rifare i danni del pretcndente deluso,

perche ha operate secondo il proprio dovere? Si rispondera, come

di falto fu risposto, che a tal uopo soccorre la giusta estimazione

dei giurati ;
i quali, considerando dall'un lato i duveri del sarerdoU4

,

e dall'altro le esigenze delia coscienza pubb!ir,a e della pace do-

mestica, sapranno tracciare i liraiti che separano 1'uso dall'abuso.

Ottimamente, ripiglia qui spiritosamentc il Fanfulla : I giurati

colle loro assoluzioni hanno saputo tante volte tracciare il confine

che divide 1'omicidio permesso dall'omicidio vietato, die proba-

bile sappiano anche definire nella loro aita sapienza dove finisce

il pnte e comincia il citUdino '. Oltreclie i signori giurati po-

tranno ben essere per la piu parte o protestanti o ebrei o liberi

pensatori ;
e questi dovran giudicare fin dove si stenda 1' ufficio c

il diritto del sacerdozio cattoliro?

Ma senza questo, qui non si tratta di cio che definiranno i giurati,

ma di cio che delta la coscienza del sacerdote. La legge pone que-

sla coscienza in un terribile bivio : val quanto dire tra il macchiarsi

di fellonia, mancando alle leggi della Chiesa
;
e lo squallor della

carcere, con la pcrdita dell'avere.

Xe si dka che da tal sindacato vengono esclusi gli atti di puro

ministero spiritua'e. Impcrocche il Man^ini ne! citare alcuni fatti,

che non si poterono puaire per man-'anza di legge (e cio affine di

mpstrare la necessita del suo progetto), reco appunto esempii di

questo genere. Di fatto ecco gli abusi del C'ero, ch'egli allego: La

risposta della Sacra Penitenzieria in ordine alle disposizioni richie-

ste per potersi assolvere coloro, che erano incorsi nella scomunica

per aver elFettuata o favorita 1'invasione dei dominii dclia S. Sedc;

Tinterdetto posto a una Ghic^a da un Vescovo nella Si'-ilia; la se-

poltura ecclesiastica negata da un parroco al fratello d'un ammi-

raglio italiano; i Sacramenti non voluti amministrarc da un altro

parroco al fratello di un palrizio veneziano; la proibizione fatta a

1 Luivdi 22 gcnnaio 1811.
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Monsignor di Giacomo da un Arcivescovo di celebrar Messa e con-

fessare nella propria diocesi 1

. Onde, secondo queste dichiarazioni

del Guardasigilli, in virtu della sancita legge, i tribunal! cidli po-

tranno punir questi abusi, e per conseguenza giudicare quali di-

sposizioni si richiedano o no nel penitente per essere assoluto
;

quando il parroco deve o no amministrare i sacramenti e dare la

sepoltura eeclesiastica; quando un Vesrovo p6 interdire o no la

celebrazione del divin sacrifizio. Non e questo un attribuire all'au-

torita politica la supreraazia in materia ecclesiastica? Ne oio dee

recar meraviglia; giacche il deputato Maiocchi si lamento che il

Governo italiano non avesse fin qui imitato i nostri mi, i quali

coltivavano il seniimento religioso come coefficiente dell'umana

yrobita, wa consideravano il loro Ponteftce rome funzionario dello

Stato. E ne reca per ragione che e impossibile concepire un im-

pero efficace sul corpo degl'individui come delle moltitudini, senza

avere la direzione dello spirito *. Si consoli 1'Onorevole: a questo

ha cominciato a provvedere il Mancini colla sua legge.

VI.

Ma bene spcsso come fara il Groverno ad applicare questa sua

legge? Facciamo il caso che un pretofobo (e tra i liberali ne sono

tanti) accusi un sacerdote d'averlo, neH'udirne la confessione, isti-

gato a maledire 1'Italia, e disprezzarne le leggi. Chiamato il sacer-

dote a dare ragione di se, vi dira che, atteso il sigillo sacramentale,

egli aon puo rispondere a nessuna delle vostre interrogazioni.

Che farete voi allora? L'assolverete? Con ci6 verrete a dichia-

rare che la vostra legge conchiude poco. Per contrario lo condan-

nerete? Farete con cio un atto di somma ingiustizia, ed aprirete

un'ampia via alia calunnia. Niun prete sara piu sicuro del fatto

suo. Ogni mascalzone, tanto che il voglia, potra danneggiarlo nella

liberta e nella borsa.

Dalla confessione passiamo alia predicazione, che e un'altra

parte principalissima del ministero sacro. Gome farete voi a sapere

se i predicated abusino o no della loro parola? Ordinerete che

1 Alii uff. Tornata del 20 genn;iio, pagg. 723 e seguenli.
* Alii uff. Tornuta sudiletta, pag. 140.
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niuQO preJiclii, senza sorivere prima il sermone, e preseutarlo al

Questore, acciocche sia esaminato. Ma lasciando stare la ridicolag-

gine di questa disposiziom*, il predkatore potra sul pulpito dir cose

clie non erano nello scritto. Vi converra dimque mandare in cia-

scuna Ghiesa dove si predioa v
e nella prossiraa quaresima saranno

tante) un delegate di pubblica sicurezza o altro ufficiale civile ad

ascoltare diligentemente la predica. L'espediente non e cattivo;

perche cosi si avrii 1'agio di far udire un po'la parola di Dio a

tanti, che in altra guisa non 1' udirebbero. E chi sa che non sia

stato questo il secreto pensiero del Guardasigilli. Gomraosso dagli

scandali della Questura di Torino e dai poco dissimili di tante altre

pubbliche amministrazioni, il Mancini avra detto tra se: troviamo

un mezzo per obbligare una parte almeno dei nostri impiegati ad

intervenire alle prediche, senza aver 1'aria di ofFendere la liberta

di coscieaza. II mezzo piu acconcio gli sembro il sancir questa

legge; e J'averla proposta come urgente neH'approssimarsi della

quaresima, ne potrebbe essere indizio.

Ma lasciando le celie, le conclusioni a cui vennero non pochi

Onorevoli coi loro discorsi, furono che questa legge e un fuor

d'opera, e contraria ai principii di libsrta, e invasiva delle coscienze,

e ingiusta verso una parte grandissima di cittadini, apre I'adito al-

1'arbitrio, 6 d' impossible esecuzione. Essa fu definita: una legge

di ostilita verso il Giero catto!ico, di rappresaglia, di aggressione.

E notate che gli oratori, i quali parlarono in questo senso, non

erano clericali; ma per contrario, tranne il Burtolucri ed il Masino,

tutti gli altri si dichiararono razionalisti o liberi pensatori.

VII.

Gli oratori, che parlarono in favore della legge, non ebbero a re-

care nulla di solido per ribattere i predetti argomenti. Essi non fecero

altro che battere la campagna, straparlando di ogni cosa, di storia,

di teologia, di diritto canonico, di relazioni tra la Ghiesa e lo Stato,

ed insistendo sulla necessita di tutelare il potere civile contro Je

usurpazioni clericali, e combattere la Ghiesa cattolica, siccome

nemica della civilta modcrna e della loro Italia legale. Allri, come
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1'Abignente, fece il panegirico della forza, ehe ha la pcrsecuzione

bone adoperata; altri, come il Cordova, disse che la formola Ca-

vouriana libera Chiesa in libero Stato s'intendeva non della Ghiesa

universale, avente a capo il Papa, ma della Ghiesa provinciate che

e dentro lo Stato; e per mostrard la sua erudizione recito a spro-

posito due strofe di Orazio, cominciando cosi : Caelo tonantem

ay&ivfaw Lvem. Non s'accorse il buon latinista che sostituendo

audiviaius al credidimus] sbagliava il verso, giacche la seconda

sillaba di audivimus e lunga, e distruggeva Targomento a simili

adoperato dai Venosino. Prima di citar versi latini, vadano a stu-

diare la prosodia, altrimenti faranno ridere.

L' unica cosa in che si mostrarono valentissimi questi signori,

fu la bestemmia. Ne citeremo alcune, per edificazione di quei libe-

rali, che non intervennero alia discussione e non hanno letto gli

Atti uffieiali della Camera. L'Abiguente disse. Ho tale idea della

nefandezza della rcligione del Vaticano; che se potessi, 'a distrug-

geroi di un colpo '. II Bovio disse che il genio italiano e 1'ati i

sm.o
2

,
e chiamo furioso S. Domenico, astuto S. Ignazio, incredulo

leone X, spergiuro il Santo Padre Pio IX 3
.

II Pierantoni, nel suo stultiloquio, buffoneggio contro gli Ordini

religiosi, contro i Papi, contro la Chiesa, contro lo spirito e Fin-

civilimento cattolico. Quasi non trovo lodi, che pei soli eretici e

pei soli birbanti. A difendersi poi dall'accusa d'essere cattivo sto-

rico, disse che egli leggeva libri non permessi dalla Congregazione

dell'Indice; senz'avvedersi che cos; confessava di attingere a cattive

1 Alii tiff. pag. 680. L'Abignenle, come nolammo, 6 un ex-prete. Or non ci

lia essere pin detoslabile in questo mondo, che 1' cx-prete. L'.cx-prete ha un odio

satanico contro la rcligione, che egli ha tradila; c molestato dai rimorsi del suo

Iradimenlo, cerca un sollievo nulla beslemmia.
* Anche coslui voile moslrare la sua peri/ia nella lingua latina, recitando cosi

tin verso alcaico di Orazio: Ddicta maiorum immc.rite, rornane, lues. IS'cl 'he

t-nmmise due spropositi: Tiino di giuistare il verso, 1'allro di adoperare 1'avverbio

Jinmerile, il quale non e latino. Orazio avea scritto:

Delicla maiorum immcrilus lues,

Romane, donee lempla refcccris etc.

In latino poi avveibialmunte si dice immcrilo, non immerile.
3 Atti uff. pagg. 691 c seguenti.
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fonti. Del resto ben gli rimprovero il Bortolucci, che il suo discorso

non era slato allro che: Verba, Verba, praeivreaque nihil
1

.

II Gairoli chiamo setta clericale il Cattolicismo, e defini i voti

religiosi il pih colpevidc dn siti i'lii'.

Ma sopra tutti si segnalo il Petruccelli. Quest' empio, di foggia

pulcinellesca, avcndo imparato alcuni tratti d'isturia, che inter-

preta a modo suo, li rimescola quasi in ogni suo discorso, conden-

do'i sempre di alcuna nuova bestommia
3

. Egli disse che la Ghiesa

fu sempre sovversi\a, e dopo il 20 settembre e divenuta idrofoba.

Gliiamo nefando e fatale principio la liberta della Ghiesa. Affermo

che il domma cattolico maledice Ja liberta, proscrive Ja scienza

e considcra come peccato ogni sviluppo mentale. Disse che da

Urbano II a Pio IX e dottrina ortodossa nella Ghiesa che uccidere

un eretico non e omicidio; e soggiunse: Farei un volume, se

vokssi registrare tutte le duttrine antisocial)', immorali, perverse

della Ghiesa, dei Santi Padri, del Vaticano
4

. Chiamo CalifFo

d'Occiderite il Santo Padre, e con buffonesca impudenza, gli rivolse

queste parole, bestemmiatrid in pari tempo di san Pietro: Tu,

come il tuo antecessore san Pietro, menti, menti, menti. Dalla

dignitosa Assemblca si sent! esclamare: Benissimo*. Fece poi

questa giunta alia derrata : I deiitti della Ghiesa hanno una fiso-

nomia speciale, sui gn<'ris, direi spettrale. La Ghiesa e una forza

invisible', ma forza e. Male fa, bisogna punirla. E dalla Chiesa

passando al Papa, disse Clemente XIV, nato frate, agi da genti-

luomo; Pio IX, nato gentiluomo, agisce da frate,.. Se vuol essere

rispeltato, rispetti... Se della Roma d'ltalh non e contento, se ne

vada nel centro dell'Africa; perch^ cola solo i fetisci, se non sono

1

4tli o/f. Tornata del 22 genn. pag. Hi.
2 Alii nil'. Tornala d-.-l 23 ge^n. pag. 792.
3 In lode della sua coguizione slorica, basli nolare <|;ieslo trallo: La Svizzcra

fa il Suoderbuod per cacciare i Gesuili o schiaci'iarc il despotismo (/4/fj'u/]
F

.p.659).

II S .ii'l Tbiiiid (lega speciale) fu per coritrario 1'ullcanza die slrinsero Ira loro i

Cantoni catloliei pur ritenere con se i Gcsuili e difendere la liberta canlonalc

d.jl di-spotismo dei radirali. Cos! p'ire atlribuisoe la Magna Carta d'Inghillerra

all'itp ra d'-'prolesUinli, i qnali sorsero tre secoli dopo.
4 Alii uff. pag. 661.
5 Alti u/y. pag. G<i2.

,
(. /, fate. 640 28 ftbbraio 1877
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mangiati sono adorati
l

. Ecco i legislator! della Gattolica Italia!

Non avrebbero i cattolici di tutto il monio il diritto di farsi sen-

tire, per insegnare a costoro il rispetto dovuto al Capo della loro

religione?

VIII.

II Bortolucci nel suo eloquente discorso ricaccio in gola a quest!

empii tutte le loro bestemmie, e ricordo loro che essi col combat

tere la religione scalzavano i fondamenti di quell' ordine civile,

che pretendono di assodare. Raddrizzando poi la storia, capovolta

dal relatore, mostr6 come le lotte lunghe ed acerbe tra la Chiesa

e 1'Impero non derivarono da sentimento ambizioso di dominio

universale, che prevalesse nella Chiesa, com'egli avea stoltamente

affermato; ma sibbene derivarono dalla cupidigia dell'Impero di

voler sottoporre a se la Ghiesa, nelle materie spiritual!, come ap-

punto vogliono far ora gli Onorevoli di Montecitorio. I grandi

Papi del mcdio evo furono i sostenitori della liberta della Ghiesa,

e insieme con essa della liberta dell' Italia. Riafacciando poi al

Pierantoni le sciocche accuse lanciate contro la Ghiesa nella sua

irriverente e bugiarda relazione, gli fe'sapere che la Chiesa

in tutti i tempi fu madre e nudrice delle scienze, delle arti e del

piu eletti ingegni, e che il Papato salvo 1' Italia e il mondo daila

barbarie
2

. Gli ricordo che per sparlare del Sillabo, bisogna

almeno capirlo prima. E poiche una voce menziono la condanna

del progresso, fatta da esso Sillabo; Si, le rispose; il Sillabo

condanna il progresso, ma il progresso nel male. Pretendete voi che

il Pontefi.ce dichiari buono e quindi si concilii col progresso del-

1'onorevole Martini, il quale vuole una morale senza religione?

Pretendete voi che la Ghiesa dichiari buono e si conci'ii col pro-

gresso dell'onorevole Abignente, il quale intende di dettare la

morale civile al clero ed allo stesso Papa, e condanna il cattoli-

cismo nella persona del Papa medesimo? Pretendete chela Ghiesa

si concilii col progresso, vagheggiato dall' onorevole Petruccelli

della Gattina, il quale chiama irriverentemente 1'augusto e santo

'

Atli uff. pagg. 831 e 832.
2 Atli uff. png. 104.



DKI.LA I.EOGK Sol'KA Gil VIM SI DEL CLBRO 403

vcgliardo del Vaticano r.ol nome turchesco di Califfb; e che di tutte

le istituzioni cattoliche vorrebbe fare un auto da-fe all'empio griJo

di Voltaire: Ecrasons Vinfame? Pretendete che la Ghicsa ed il Papa

si conciliino col progresso dell'onorevole Trinchera, il quale nnga

ogni religione e nun ammette altro diritto ne altro potere, che quello

dello Stato, con a lato la liberta assorbente tutti i diritti? Preten-

dete in fine che la Chiesa ed il Pontefice si conciliino col progresso

lucreziano dell'onorevole Bovio? Ovvero col progresso dell'ono-

revole Marziale Capo, il quale non e rontento dell'abolizione del

potere temporale, ma vuole anche 1'abolizione del potere spirituale,

per trascinare da\anti ai tribunali il Pontefice, come in forza di

questa legge, se passera, vi si tradurranno i sacerdoti, i parroci, i

Vesrovi? Ah signori, se questa e la civilta, se questo e il pro-

gresso, con cui voi intendete che la Chiesa si concilii, pretendete

1'impossibile, e dovete convenire che la Chiesa ha ragione
1

.

Venendo poi alia legge, dimostro come essa non e necessaria,

e inopportuna, e antiliberale, e ingiusta, da ansa all'arbitrio. In-

somnia ha tutti i caratteri contrarii a quelli, che dovrebbe avere

una legge. Essa propriamente non e legge, ma uno sfogo di odio,

un assalto, un editto di persecuzione contro il Sacerdozio Cattolico.

E cio in un regno cattolico, sotto una Costituzione, di cui il primo

articolo proclama la religione cattolica religione dello Stato !

IX.

A queste si evidenti ragioni il Ministro Mancini in un suo discorso

(dai giornali fu-definito il piii infelice dl quanti ne furono da lui

pronunziali) non seppe contrapporre altro di sostanzioso, se non

che la legge era persuasa da un motivo politico, e che era il

principio delle altre che dtvevano venire appresso in ordine a ri-

vendicare i diritti dello Stato, menomati dalla troppa liberta con-

ceduta finora alia Chiesa. Cio basto a persuadere i votanti.

Dal quale linguaggio assai chiaramcnte si comprende che questa

legge non 6 altro, cLe il primo passo che fa il Governo italiano sul

4 Alti u/f. piig. 105.
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sentiero Bismarkiano di persecuzione contro la Chiesa. Da lungo

tempo la Prussia fa pressionc sul Governo ita'iano, perche a lei

pienamente si conforrai nclla politica ecclesiastica. II Mancini vuol

finalmente contentarla. Ma se dalla Prussia viene ai nostri Gover-

nanti 1'esempio delta tirannide; dalla Prussia viene altresi al nostro

Clero 1'esempio della fortezza. Quivi il persecutore ha mcsso in

opera, tranne il supplizio (non consentito dai tempi), ogni piu cru-

dele argomento per espugnare 1'animo dei sacerdoti di Gristo: le

confische, le catene, gli esilii. Ma ogni suo sforzo e caduto in vano.

I Vescovi, i preti ban solFerto con gaudio la rapina dei loro beni,

le processure, le carceri, ogni sorta di reo trattamento; ma n:un

atto di debolezza si e potuto estorcere da loro. L'intrepidezza in-

domita ed il valore, con cui hanno resistito alia forza brutale che

li opprimeva, hanno riscossa 1'ammirazione del mondo intero, e

resteranno monumento perenne di gloria nei fasti della Ghiesa. Per

contrario il Bismark e i suoi satelliti non hanno finora riportato

altro, che 1'onta, presso ogni persona onesta, di barbari sovereMa-

tori, ed il rimorso nella propria coscienza d'ingiusti e crudeli.

Una simile vergogna, gli stessi rimorsi saranno la porzione di

queste nostre misere soimie del despota alemanno. Per opposto i

militi di Gristo troveranno compenso ai loro patimenti neU'enco-

mio de'buoni e nella certezzad'imitare cosi il loro Duce e Signore;

ii quale, proposito sibi gaudio, susiinuit crticem. Essi ripeteranno a

se medesimi quelle parole dell'Apostolo Paolo: Exhibfamus nos-

metipsos sicut Dei ministros, in multa patientid, in tribulationibiis,

in necessitatibus, in angusliis, in plagis, in carcmbus, in se:li-

tionibus, in laborious, in vigilUs, in castitate ,<
in scientia, in

longanimitate, in suaritate in Spirita Sancto, in charitattt non

ficta, in verbo veritatis, in virtutv Dd, per arma iustitiae a (Li-

stris et a sinistris
1

.

1

2, COR. VI, 4-1.
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XXVI.

Se nell'apprensione dei sensibili comuni v'abbia mat falsita

In quella guisa die alle semplici apprensioni si attribuisce e

si rivendica la dote di verita, sebbene non la verita propriamente

competa loro, ma soltanto una sua partecipazione; nel modo me-

desirno si suole discutere, non diciamo contro agl'idealisti, ma

anche tra i filosofi piii assennati la questione, se le percezioni sen-

sitive vadano qualche volta viziate di falsita. E se ne arrecano con

forza le ragioni del pro e del contro : perocche i fatti sembrano

pur talora convincere il senso di menzognere; e i filosofi mentre

non osano assolvernelo senza riserva, in ispecie quando trattasi

dell'apprensione degli oggetti suoi sacondarii, di mala voglia poi

s'inducono a condannarnelo: bene avvisandosi che non mai senza

qualche pericolo dell'edificio si smuovono le pietre dei suo fonda-

mento: e tale 6 1'apprensione sensitiva riguardo al complesso dclle

nostre cognizioni. Per buona sorte le imperfezioni di quella, altre

essenziali cd altre accidentali, non sono di natura si indtterminata,

ne dipendono da circostanze si incerte, che torni difficile, non che

impossible, di mantenere, anche confessandole, intero il credito

che per naturale inclinazione concediamo ai sensi. Vuole bensi la

ragione che si ponga una singolar cura a non confondere gli og;

getti delle varie operazioni; dipoi, che la sensazione presa da se,

qual e nel bruto, termine supremo di conoscenza imperfettissima f

il cui ufficio e compito, ed ottenuto lo scopo, prima di approdare

ad alcun vero; si distingua dall'apprensione qual e neH'uomo, or-

dinata alia cognizione ddla verita, e che vuolc considerarsi in

unione colle potenze superiori ;
le quali per disegao di natura

debhono e possono sopperire ai difetti di lei. Finalmente non ogni

imperfezione, che s'incontri nell'apprensione sensitiva, si avra a

1 Vedi fasc. 638, pagg. 151-109.
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coafondere colla difformita dall'impression dell'oggetto: la quale

sola potrebbe giustificare il biasimo di falsita. Giacche se 1' ima-

gine sensitiva in tanto dicesi vera, in quanto riproduce 1'oggi-tto

confonnemente all* impressione che ne riceve; esigel'argomento

dei contrarii che ella non si dica falsa se non qualora riesca dif-

forme dail' impressione.

I sensi appariscono talora fallaci anche nel rappresentare gli

oggetti loro proprii: e in prova che eglino siano veramente tali si

udira citare la sensazione di amaro che provasi dagl'infermi nel

gustare cibi, siano pur dolci e saporosi; o il colorarsi gli oggetti

in una data tinta per vizio morboso dell'occhio; e 1'inganno del

tatto, sulla cui fede il volgo giurerebbe che certe fontane sono

gelide la state e tepide d'inverno, mentre serbano, tutto 1* anno,

costante la medesima temperatura: ed altri esempii cotali in buon

numero. Ma di preferenza si accusano come soggetti ad abbaglio i

sensi neli'apprensioiie dei sensibili comuni, perche piii evident!

ne sembrano le prove, e le discolpe, per difetto di chi le espone,

non sempre del tutto convincenti. Se si parli di figura, o di gran-

dezza, ed ecco la vista ti da per rotonda una torre che e angolosa,

per piano un oggetto che e rilevato : e quanto egli piu si avvicina

si discosta, tanto lo raffigura maggiore o ininore, fino ad appren-

dere le stelle come punti menomissimi, e la luna e il sole come

dischi di pochi palmi in giro. Si ha per cosa ammessa che, a per-

cepire la distanza, valgano e la vista e 1'udito. Or si provino due

persone a definire, adoperandovi ambedue que' sensi, quanto alta

sia posta una campana che suona dai palchi superior! della sua

torre : e miracolo sara se nel riferire cio che apprendono, non di-

scordano di parecchi metri: indizio manifesto che 1'occhio el'udito

ingannano 1'uno dei due osservatori per lo meno. E passiamo per

era sotto silenzio il rappresentarcisi dalla vista, dall'udito e dal

tatto ora come quieti gli oggetti che si muovono, or come in moto

quelli che riposano: e il vedersi sopra Forizzonte il sole, prima

che vi sia sorto e dopo che ne e gia tramontato
;
con tutti quegli

altri spostamenti cagionati dalla rifrazione e dalla riflessione della

luce, che la vista, in cambio di correggere, fa suoi, proponendoci

1 suoi oggetti sprofondati nello specchio, rovesciati nel margine
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drib! ar [uc, trasportati perfino dalla terra nell'aria; o se nontanto,

smussi pero di luogo e alturati di figura troppo piii spesso ch il

volgo aon s'immagina. E 1'orecdiio imitando I'incostanzadell'ocdiio,

perche 1'azione del suo oggetto ubbidisce a somiglianti leggi, non

ci fa spesso sentire il corpo sonoro in posizione lontauissima dal

vero? Buon avvocato poi vorrk essere senza dubbio chi sapra con-

ciliare colla verita il vedersi e 1'udirsi come esistente 1'oggetto die

piu non esiste. Putevasi forse palliar comunque un tal difetto agli

occhi degli autichi, che non 1'apponevano se non all'udito, dov'e piu

scusabile. Ma come spacciarci dal raso dimostratoci dagli astronurni

e dai fisici, secondo i quali, impiegando la luce molti anni e secoli a

pervenirci da alcani astri, noi per altrettanto tempo continueremrno

a vederli splendere la nel cielo, dopo che fossero annientati : ed

anche al presente nelle variazioni del loro aspetto scorgiamo non

do che avviene oggi in esse, bensi gli sconvolgimenti in loro av-

venuti, sa Dio quanti secoli addietro?

Fatti si numerosi, varii e stringenti a danno della costante vera-

cila del senso non si possono disaminare convenevolmente ne tutti

insieme, ne al confronto degli stessi principii. Gominciando p^r-

tauto dall'apprensione dei sensibili comuni, non e punto oziosa

1'osservazioue del Suarez; il quale proponendosi la questione se il

seaso s'inganni mai nell'apprensione di quegli oggetti, vuol messo

innanzi tratto fuori di
'

controversia, che la sensazione e sempre
immune da falsita almeno nell'apprendere un qualsiasi de'sensi

bili comuni, preso assolutamente 1

. Vuol dire il Dottore esimio che

quaad'anche 1' imagine sensitiva non avesse il pregio di riprodurre

in particolare la grandezza deH'oggetto, noi conosreremmo pero

sempre per suo mezzo gli oggetti corporei come estesi. Delia qua!

dote essenziale vedemmo gia data dall'Angelico la ragione nel-

1'assioma che dove 1'agente e corporeo, deve la sua azione farsi

sotto estensione. S'intende poi senza piu che codesta estc-nsione

appresa dal senso, e quella del soggetto e non delle sole qualita

sensibili. Perocch6 siccome gli accident! non sussistono, se non per

1 C-n-a scnsihile commune a'molulc sumptum n>n poto/ fall! .<t<-js//s-;

<-./; /( ir i>nrlr. non videnliu' dift'erre sens ib He pruitrium et commune.

,Si.\ii. DC An. lib. Ill, nip. 10.
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la sussistenza prestata loro dalla sostanza, cosi senza di lei non

hauno estensione: non quasi che di natura loro fossero inestesi;

ma perche come abbisognano della sostanza per avere una reale

esistenza, rosi ne abbisognano per avere 1'estensione che nella reale

esistenza e loro essenziale. Per la qual cosa, checchessia delle altre

particolarita, 1'apprensione sensitiva non c'inganna almeno mai nel

rappresentard il suo oggetto come una cosa corporea e reale.

Ella va del pari esente da errore nel percepire la distanza as-

solutamente presa, cioe nell' apprendere come non solo estrinscci

ma staccati dall'organo i suoi oggetti. Due sono i sensi che godono

senza dubbio di questa proprieta, doe h vista e 1'udito: benche

talora anche ai tatto si ascriva la facolta di percepire cosa da cui

lo divide un corpo incapace di produrre da se notevole impres

sione, e che investendosi quasi dell'azione dell
1

oggetto, fa 1'ufficio

di mezzo che la trasmetta. Gosi diciamo di sentire, palpando la

durezza e la figura di un corpo invoito in un panno ;
e sentiamo

insieme che esso non e immediatamente contiguo all'organo. Ma

Delle imagini della vista e dell'udito codesta singolare proprieta

e certa, spiccatissima e costaute; la cosa veduta rappresentandosi

sempre fuori dell' occhio e staccata da lui, e similmente il corpo

sonoro, fuori dell'orecchio. Del che e vano cercare ne la ragione

ne la spiegazione in leggi o in analogic della natura materiale. A

noi sembra che questa dote sia da ridursi a quelia, per la quale

le rappresentazioni degli altri sensi propongono come estranei a

se gli oggetti loro : e ragionando di do a suo luogo, facemmo os-

servare che una siffatta virtu era comune a tutte le potenze co-

noscitive, secondo il modo della natura di ciascuna: e che dovea

derivarsi, come lontanissima da ogni analogia materiale, dalla

intrinseca eccellenza di facolta e di qualita immateriali, come

sono le conoscitive : essendo conformissimo a ragione che alia no-

bilta genericamente superiore nell'essere, corrisponda una pari

superiorita nell'attivita. Ora il rappresentare come da se distante

1' oggetto non e che un grado piu perfetto di quelia efficacia che

pu6 rappresentarlo come estraneo ma contiguo ;
la quale trovasi

nelle imagini del tatto e del gusto. Del rimanente una tal virtu e

presupposta eziandio dal modo onde 1'oggetto esercita la sua azione,
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riue trasmellondola per un mezzo interposto e non rccandola esso

a coutatto dell'organo: e della stessa disposiziono delTorgano
almen della vista puo dimostrarsi che sta in armonia, quanto ne

e capace una cosa material, con quell' iraraateriale carattere delle

sue imagini. Gosi si avvera die 1'apprensione scnsitiva infallibil-

mente conosce non pure la sustanza corporea e la sua grandezza

e figura assolutamcnte prese, ma, colla stessa riserva, anche la

distanza : e che pero questi sensibili comuni sono per tal riguardo

da pareggiarsi coi proprii oggetti di ciascun senso.

Non cosi subito apparisce come quoi medesimi sensibili comuni

si apprendano sompre con verita anche nella loro determinatezza.

Qui e pertanto da richiamare come 1' unico riguardo sotto cui essi

divengono oggetto di seju&tfohe, e il modificare 1'azione dei sen-

sibili pruprii: di che, quante volte 1' imagine sensitiva riproduce

1' oggetto proprio com'e modificato dal sensibile comun^, e!Ja ha

quanto basla per chiarnarsi fedcle nel rappresentarlo eziandio de-

terminatamente
;
ne puo ridiiedersene una determinatezza che im-

plichi il confronto con una data unita di misura. Ma ommessa tal

commisurazione a lui sproporzionata, il senso per necessita di na-

tura segue 1'azione in tutti i suoi gradi e rambiamenti. Se la di-

stanza modifica 1'azione del corpo sonoro colla confusiono de'suoni

c coll'mdeboHrsi della voce; e quella del corpo luminoso o colorato

col determinare 1'angolo dei raggi visuali, che partendo dai due

occhi convergono nel punto veduto, col confondersi dei lineamenti,

collo sbiadire e trascolorare e appannare delle tinte per 1'interpo-

sizione dell' aria: Tudito e la vista, a misura che la distanza cre-

scendo o scemando diversamentemodifira 1'azione, modificano ognora

1'imagine fedelmente, ne v'ebbe mai chi ve li coglicsse in fallo.

La grandezza, in quanto cade solto alia vista, non determina I'azione,

come gia notavano gli antichi, se non per 1'angolo formato dai

raggi, che partendo dai contorni dell' oggetto, convcrgono nell'oc-

rhio. Ora quell' angolo lascia evidentemente indeterminata la gran-

dezza della base, se gia non fosse determinate 1'altezza della pira-

mide, cioe la distanza dell' oggetto: e ugualmente indcfinita la lascia

per se 1'occhio, roriformandosene tuttavia 1'imagine esattamente a

raisura deil'angulo sotto cui si effettua 1'impressione. L'esigere di
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piu sarebbe pretendere che una potenza passiva si determinasse

indipendentemente dall'azione dell'oggetto.

Essendo queste discolpe tanto spontanee ad affacciarsi e tanto

irrecusabili ad accettare, e" pur degna d'essere investigata la ra-

gione, che pote indurre uomini di non tardo ingegno a mantenere

do nulla di meno, contro la semplice apprensione dei sensibili

comuni, 1'accusa raossa loro di falsita: e percorrendo i fatti che

se ne allegano in conferma, si avra da riconoscere che se i medesimi

non hanno efficacia per comprovare 1'accusa, rivelano pero in questa

classe di sensazioni una imperfezione non leggiera e vicinissima a

quel vizio. Ella consiste nel darsi caso, che due oggetti diversis-

simi fra loro, compensandosi a vicenda le modificazioni dell'azione

cagionate dai sensibili comuni, vengano a produrre una medesima

impressione; onde e che 1' imagine sensitiva dell'uno lo rappresenti

per 1'appunto come rappresenterebbe 1'altro. Un pianeta piu pic-

colo della luna e piu vicino, ma proporzionatamente men lucido,

si percepirebbe dall'occhio con un' imagine non punto dissimile da

quella che ora ci rappresenta il nostro satellite
;
la variazione della

distanza e della grandezza (sotto la quale pu6 comprendersi anche

1'intensita della luce) contemperandosi cosi, che identica ne sarebbe

1'azione di quei due corpi celesti. L'arte del colorito, supposto il

buon disegno dei contorni, tutta intesa ad illudere il senso della

vista, imitando gli elfetti della natura: e vi riesce si bene che

pochi tratti di chiaroscuro si fanno vedere sgusci e modanature e

ornati a rilievo la dove non e che il piano d' una tela o d'una pa-

rete: e perfino il meccanico d'un teatrino sara da tanto di ottenere

che gli orecchi del pubblico apprendano nel momento opportuno

lo stroscio della pioggia cadente e il lontano romoreggiare dei

tuoni. Che siffatla rassomiglianza fra le imagini di oggetti diJfe-

renti fra loro sia una imperfezione, non puo mettersi in dubbio:

ma da lei alia falsita corre troppo gran tratto. vorremo chiamar

falsa la percezione di un'arcata di violino, perche un identico suono

puo trarsi ancora da un clarinetto? e quella d'un lumicino veduto

la notte sulla sommita di un tetto, perche sotto un' identica appa

renza ci si mostrerebbe anco una stella? Una cosa e che non v'ab-

biano in natura qualita sensibili si precisamente determinate nel
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loro effVtto, di<; I' impressions dell'una non imiti quo.lla dell'aHra:

fil altro e clie il senso non si confurmi all'impressione che egli

rioeve.

E pure questa medesima imperfezione ne in quanto tocca la

semplice apprensione, e solo di questa ragioniamo iinora, ne per

1'influsso che puo avere sugli atti di altre potenze, non ha a pezza

1'importanza die le si vorrebbe atlribuire. Per convincersene, si

osservi essere comune a tutte le potenze conoscitive il produrre

alcuni atti die sono perfetti nel loro gen-re; ed altri, che sono

imperfetti. Fra i concetti intellettuali ognuno di noi ne ha dei

diiari e distinti e degli oscuri e confusi; e simile differenza v' e

fra le apprensioni della fantasia o senso interno, e fra quelle dei

sensi esterni: piu o meno imperfetta dovendo riuscire 1'imagine,

a misura che 1'unione dp.ll' oggetto coila potenza per raancanza o

d'attenzione per parte di questa o di manifestazione per parte di

quello, si discosta piu o meno dal grado e dal modo voluti dalla

natura. Vi sono certi limili entr.) i quali 1'azione della luce e del

suono si proporziona al senso destinato a riceverla: oltrepassati

questi si produrra bensi un' imagine, ma fisicamente imperfetta

come prodotta fuori delle naturali condizioni. Ora noi diciamo che

quella identita di sensazioni nella percezione di oggetti differenti

non si verifica di legge ordinaria, quando 1' apprensione e perfetta

nel suo genere, chiara e distinta, ma solo quando e imperfetta,

oscura e confusa. Ma v' e di piu. Ogni potenza conoscitiva rivolta ad

un suo oggetto, tende ad esso con naturale inclinazione cosi, che

non e soddisfatta se non le e dato di conoscerlo chiaramente. Cosi

pure avviene alia facolta sensitiva: di cui i sensi esterni sono quasi

altrettante diramazioni, e Tinterno e come centro e sede principale.

Pereio vediamo che se la sensazione e iraperfetta e confusa, il senso.

interno non soddisfatto dell' imagine dell' oggetto che gli vien tra-

smessa, perche non e proporzionata alia sua capacita recettiva,

non per virtu di alcun ragionamento ma per inclinazione di natura,

giovandosi della virtu motiva cerca diadattar 1'or^ano cosi che ri-

ceva meglio 1'azione dell' oggetto; onde ricavarne, se e possibile,

un'imagine piu spiccata. Anzi talora vi applichera eziaadio un altro

senso, come vediamo farsi ancor dai bruti, per esempio dai cavaIJi
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e dai cani, che drizzano i'orecchio Ik dove fissano I'occhio, o non

paghi d'aver veduto il cibo, lo fiutano prima d'abboccarlo; dandoci

con cio a divedere che il senso interno abbisogna di formare una

imagine complessa di due chiare percezioni, la quale poi deter -

mina i movimenti dell'istinto: nel qual caso avremo a dire che la

stessa percezione chiara ottenuta con un senso e da riguardarsi

come insufficiente a cio che esige la facolta sensitiva per rima-

nere appagata. Si giudichi ora se quella imperfezione del roinddere

in una le imagini di diversi oggetti non torni pressoche a nulla,

mentre non ha luogo, d' ordinario, se non negli atti del senso, per

cosi dire, incompiuti e supererogatorii, poich& riguardano 1'og-

getto collocato oltre alia sfera naturalmente proporzionata alia

loro virtu: e mentre la stessa facoltfc sensitiva e di sua natura cosi

condizionata da non acquietarsi in loro.

Abbiam detto che quella imperfezione non s'incontra d' ordi-

nario nelle percezioni chiare e distinte. Di fatto il vedere come

rotonda una torre angolosa c'interverra quando per la lontananza

per la scarsezza di luce la visione e confusa, ma non mai quando

per la giustezza della distanza richiesta dall' occhio e per la con-

veniente copia di luce, e ben distinta 1' imagine formatane dal senso.

Contuttocio concederemo di buon grado che qualche volta le ima-

gini sieno chiare quanto pu6 desiderarsi
; diguisache il senso se

ne appaghi, ne provi 1'inclinazione di unirsi di piu all'oggetto suo;

e pure F imagine si rassomigli perfettamente a quella di un og-

getto diverso. Non negheremo, per esempio, che si veggano da noi

distiatamente il sole ed altri corpi celesti e anche terrestri se sono

luminosi: la cui distanza rimanendo ignota, 1' imagine, quanto alia

grandezza, li uguaglia ad altri di gran lunga minori: e un chiaro-

scuro ben eseguito mentirh con buon successo un bassorilievo anche

a chi lo mira da vicino; ne nulla vieta che uno stesso suono si pro-

duca da due istrumenti di diversa natura; o, secondo la disposi-

zione deH'aria o del luogo, giunga identico all'orecchio da diverse

distanze. In tali casi adunque un essere meramente sensitivo, un

bruto, non avrk mezzo di far distinzione fra distanza e distanza,

fra grandezza e grandezza, tra figura e figura: e volendo aggravare

1 termini, si potra dire che egli apprende allora gli oggetti grand!
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.roll, i lontatii come vicirii, i piani come ri! vati. Lo avranno

perciu i scnsi iridotto in errore? Nun ccrto, poiche Fen-ore nun

dimora die nel giudizio, e il bruto non ha da giudicare. Sar& al-

m^no falsa quell' apprensione? Gia fu dimostrato neppur questo

putersi asserire. Conchiudercmo dunque die tutto rutesto vizio

delle sensazioni si riduce ad una imperfezione negativa ossia al

difctto di distinzione, in forza del quale un bruto non puo qualche

rara volta discernere le condizioni dell'oggetto appreso. Ne tal

:1 IVtto ha nulla di sconveniente in lui. Poich6 essendo la cono-

scenza sensitiva nel bruto tutta ordinata agli usi della vita animate

e al conseguimento del bcne sensibile, ella sara quale ha da essere,

3c il bruto per lei riesce a discerncre gli oggetti in quanto e me-

stiere per procacciarseli se utiii, evitarli o combattcrli se nocivi.

Importava a lui il ravvisare alia figura e alia grandezza i nemici,

i figli, la preda; ed estimare la distanza di questi e d'altri oggetti:

e 1'azione delle qualita sensibili fu dalla natura sottoposta a tali

leggi, che lo guarentissero da abbaglio in simili casi. Nulla gl'im-

purtava di distinguere la distanza o la grandezza del sole, e la

natura non doveva inutilmente escogitar nuovi mezzi e fornirlo di

qualche altro senso per procacciargli quell' oziosa cognizione.

Gosi ci e lecito di ragionare quando nel la percezione dei sensi-

bili comuni non si considera se non 1'atto dell' apprensione tutto

da se e senza relazione alle potenze superiori di cui sono dotati i

soli esseri ragionevoli. L'accusa di falsita non potendo allora si-

gnificare altro fuorche difformita deH'imagine sensitiva daH'ira-

pressione fatta nella potenza, e facil cosa dissiparne pure il so-

spetto. 31a la bisogna va un poco altrimenti se le apprensioni si

mirino nell' uomo, che appoggiandosi su di esse, viene formando

all'occasione varii giudizii sulla figura, grandezza e distanza delle

cose percepite. Nel qua I caso consistendo la falsita, o per dir

meglio la fallacia, neH'indurre di leggieri a qualche giudizio er-

roneo, e comune sentimento degli uomini che i sensi non isfuggano

del tutto a siffatto rimprovero: ed in ispecie per quella loro im-

perfezione d'indeterminatezza che poco stante descrivevamo. Impe-

rocch6 occorrendoci ogni di cento fiate di dover pronunziare di

tali giudizii, ognun di noi fin dai primordii della ragione viena
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componendosi certi dettami fondati sopra di un' induzione spesso

imperfetta, ne'quali stabilisce che a tale o tale apparenza debba

corrispondere tale o tal altra misura di grandezza o di distanza.

Supposto il qual precedente dettatne, se una sensazione venga per

un raro caso a presentarci sotto la medesima imagine un oggetta

diverse, ella c' induce senza piu in errore. Tanto piu fondataraente

poi 1'accusiamo allora d'inganno, in quanto per gli usi della vita

siamo costretti a contentarci di dettami sperimentali comunque

dedotti, e delle apprensioni anche confuse ed oscure
;
essendo im-

possibile che quelli dalla pluralita degli uomini si foggino a rigor

di regole filosofiche, e che le apprensioni si ottengano sempre do

tate di pan chiarezza. Percio scrivea 1'Angelico, esservi nella

sensazione la falsita solo in ordine al giudizio che dalla formazione

di certe imagini consegue, in quanto cioe da tale apprensione na

turalmente segue un tale giudizio
r

. Vero e che tal connessione

solo largamente puo chiamarsi naturale. Che sebbene la ragione

non possa ne debba in tutti quei giudizii cercare una piena evi-

denza, avrebbe per6 da contenersi, quando ella non v'e, dentro i

limiti deH'opinione. II che sia detto eziandio in ordine alle altre

occasioni di eirore che le sensazioni presentano per altri capi.

Enumerate le quali, si mostrera come non ci mane/hi modo di for

mare all' uopo de' giudizii sperimentali non solo probabili, ma d'in-

dubitata certezza.

XXVII.

La fahita nell' apprensiont del moto

Fra gli abbagli che si prendono nel tacciare di false le sensa-

zioni, assai frequente e quello di non considerare a bastanza quale

sia il vero oggetto dell'apprensione, quando ragionasi del moto,

che vedemmo essere uno dei sensibili comuni. Di qui pigliano

tutto il loro vigore le accuse che per questo capo si appongono

alle percezioni, segnatamente della vista e del tatto: e potrebbero

1 Secund,um hoc quod (SQHSUS) san*ibUe appwhendit, non cM ihi

nl fnlsitas proprie, serf soltim sociindmn ordinem ad iudicium, quod ex for-

maHone praedicta consequitur : pruut scilicet ex apprehensions t<di naium

est seqai'tale iudicium: S.-Tiios. De veril. Q. I, a. 11.
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con egual diritto volgersi contro all'udito che, a suo modo, con

varie modificazioni della sensazione, rapprescnta il tramutarsi che

fa il rorpo sonoro da uno ad un altro luogo:ecosi udiamo il pas-

sare di un sasso o d'una palla che ci fischii all'orecchio, e J'allonta-

narsi delle voci e 1'avvicinarsi dei passi di chi per le tenebre o per

altro impedimento ci e fuori della vista. Ma in quei due primi sensi

quanto e piii distinta la percezione del moto, tanto 6 piu manifesta

1'apparenza del proporci talvolta le cose altrimenti da quel che

sono. Non v'6 chi non abbia talora osservato che, movendosi egli,

la vista o il tatto gli rappresentavano in atto di muoversi gli og-

getti circostanti, che tutti eran fermi. Sporgendo il capo o una

mano fuori di una carrozza della ferrovia, il tatto riferisce che

una corrente d' aria viene ad invegtirlo, mentre 6 il suo organo

che va ad investire 1' aria tutta tranquilla. La vista poi, in cambio

di correggere 1'errore, 1'aggrava col precipitoso e assurdo fuggir

di case ed alberi e campi con tanta vivezza d'iraagini, che se fug-

gissero davvero non potrebbe la cosa piu dawero rappresentarsi.

Altre volte le cose sembrano, contrariamente al vero, muoversi

non tanto rispetto a noi, quanto le une relativamente alle altre.

Quante volte movendosi uno stormo di nubi a velare la luna, 1'oc-

chio di suo arbitrio, togliendo una parte di moto a quelle, ne fa

dono a quel corpo celeste: siccM vedi ambedue gli oggetti andarsi

ad incontrare e tjapassarsi e poi dilungarsi a vicenda con pari ve-

Jocita? Potrebbero agevolmtnte moltiplicarsi gli esempii di siffatte

illusioni; ma tutti ricadono in uno di questi due punti: del rap-

presentare come posta in moto o rispetto a noi o rispetto ad altre

parti dell'oggetto totale dell' apprensione alcuna cosa, che e in

quiete. Or v'ha egli falsita in tali rappresentazioni? II volgo so-

stenuto dal naturale giudizio sta in forse sulla risposta da dare:

gl'idealisti mantengono che si; molti savii filosofi sciolgono il

nodo distinguendo fra il moto apparente ed il reale: quanto al se-

condo, toller ano che si dica falsamente rappresentato; quanto al

primo, lo negano. E s' appongono bene, senza dubbio : ma perche

tal dottrina non lasri aperto 1'adito alle repliche dei sofisti, ella

deve dichiararsi il piii che si possa, nettamente.

L' Angelico, bench6 non abbia trattato di questo argomento se
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non se di passaggio, pure ne colse con mirabile giustezza il purito

capitals, la dove formolo la ragione e il modo, onde i sensibili co-

muni si percepiscono dal senso. Le qualita sensibili, cosi egli,

muovono il senso secondo le dimension! e secondo il sito. Onde

altrimenti lo muovono secondo che sono in un corpo maggiore o

minore e secondo che sono in diverso sito: vale a dire o vicino o

lontano e nel sito medesimo o in diverso '. E in questa guisa i sen-

sibili comuni fanno differenza neli'immutazione dei sensi. Rite

niamo questa furmola nella sua interezza: giaccheda una menoma

mutazione recatavi, con fare del moto e della quiete come tali un

oggetto di sensazione, sorse la difficolta poco meno che insuperable

di liberare dalla taccia di falsita le percezioni pur ora allegate.

L'Angelico colla consueta precisione insegna oggetto secondario

del senso essere il sito che la cosa percepita occupa rispetto ai-

1'organo o ad altra cosa che con lei si apprende; e non gia il moto

o la quiete per se. E con piena ragione: dappoiche i sensibili co

muni in tan to cadono sotto il senso, in quanto modificano Tazione

degli oggetti primarii ossia delle qualita sensibili; e il moto e la

quiete non modificano 1'impressione per cio che son moto o quiete,

ma in quanto importano mutazione o medesimezza di sito. Laonde

se avviene talora che il moto dell' oggetto non ne muti la posizione

rispetto all' apprendente, perche ambedue si muovono di conserva.

1'azione delle qualita sensibili non ne soffrira mutazione e quei

movimento dell' oggetto non si apprende piu dal senso. Cio fu av-

vertito gia dal Suarez e confermato col volgare ma evidente esem-

pio di chi, navigando, ne col tatto puo discernere il moto della

nave; n6 colla vista, se non le si presenti fuori della nave medesima

un punto fisso, rispetto a cui quel moto cagioni un mutamento di

posizione *. II che e si vero, che neppure il nostro proprio moto o

1
Qualities scnsibiles movent scnstim corporaWer el silualiler. Indc alder

movent secundum quod sun! in maiori vcl minori corpora, el secundum qu 'd

sunl. in dioi'.rso sila, scilicet wl propinquo vel rcmoto vel eodem vd divarso.

S. THOM. DC, An. II, lib. 13.

2 Si tudus simul cum re movealur, motum non pcrcipil; vcluti, cum n<

vdiimur, quam licet lanyamus, ipsum tamcn motum vi praedicti tucl<ts n Jii

si'ntimus... Sic qui existil in navi, eiu motum non vidvt nisi distnntiniii

videat vd approximalionem ad corpus fixum. SCARKZ, DC, An. lib. Ill, cap. .S.
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la quiete non sentiamo altrimenti che alle medesime condizioni.

Giisl r,hi naviga non sente ne il procedere che egli fa colla nave, no

il fermarsi con lei; e per Ja stessa ragione non apprendiamo ne

dobbiamo apprcndere quel rapido movimento, onde ci aggiriamo

ogni di intorno all' asse della terra ed ogni anno intorno al sole.

Essendo pertaiito indubitato che il sito dell' oggetto nella sua

varieta o medesimezza e forraalmente quel sensibile comune che va

sotto norae di moto e di quiete, sono da richiamare due principii, che

non pure la metafisica ma la semplice osservazione naturale c'inse-

gna: il primo, che la posizione o il sito di checchessia e una condizion

reale propria della cosa situata: onde 1'oggetto realmente e non

per sola considerazione della mente, e situato a destra o a sinistra

e sopra o sotto e vicino o lontano a chi 1'apprende. In secondo

luogo pero quella real condizione non 6 determinata da una qualche

realty a lui intrinseca, maal tutto da circostanze estrinseche. L'og-

getto e realmente a man diritta dell'organo, per ci6 solo, che 1'or-

gano e aJla sinistra sua. Che se questi movendosi si avvicina o si

allontana, e passa dall'uno all'altro sito, alia stessa misura ed in

ragion contraria vien tramutato realmente in piu vicino o lontano

ed in posizione diversa 1'oggetto, benche si rimanga intrinseca-

mente in perfetta quiete. In una parola, egli si muove di fatto re-

lativamente all'organo, benche in se non abbia concepito quel modo

reale ed assoluto pel quale un corpo attivamente si muove. E poiche

quella successira mutazion di sito importa una successiva modi-

ficazione nell'azione delle qualita sensibili, forza e che essa si

perrepisca e si percopisca come reale e come propria dell'oggetto.

Cosi i principii dell'Angelico contengono 1'intima ragione della

distinzione fra moto assoluto e relative, che ai di nostri I

1

illustre

Ab. Moigno in una sua pregevole difesa del miracolo di Giosu<;,

seppe acutamente trasportar dalle matematiche, dov'e ammessa da

luiiga pezza, alia dottrina delle sensazioni, dov'ella serve a deter-

minare a tutto rigore 1' oggetto del senso, e a decidere esattamente

la presente questione. E a noi dopo il dettone qui ed altrove basta

di conchiuderne che oggetto di sensazione e propriamente il moto

relativo e la quiete relativa e non il moto assoluto e la quiete as-

soluta: e che quelli e non questi sono perci6 i sensibili comuni, a

fieri* .Y, vol. I, faa;. C40 '*! 8 /tlbraio 1877
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paragone dei quali deve giudicarsi se 1'apprensione sensitiva con-

tenga mai falsita. Ora se con questa regola si esaminino gli esempii

piu sopra nVordati, ed essi e tutti gli altri simili si troveranno

inefficaci a procacciare tal biasimo ai sensi. Due classi se ne pote-

vano distiDguere, secondo che il senso si accusa di attribuire fal-

samente all'oggetto il moto o la quiete rispetto all'apprendente o

rispetto ad altri oggetti che entrano nella stessa imagine sensitiva :

e per ambedue le classi vale sempre la risposta medesima. Se la

raano sporta fuori della carrozza ci rappresenta 1'aria in atto di

rauoversi, e se la vista ci propone la fuga degli alberi e delle case;

tutte cose che sono in quiete : mentre poi vediamo come ferme le

persone e le cose e tutto Tinterno della carrozza; bene sta: che

si muovono veramente rispetto a noi 1'aria e fuggono i campi, la

prima strisciando colle varie sue parti sulla nostra mano, i se-

condi tramutandosi da destra a sinistra e da vicini a lontani: e per

lo contrario e veramente in quiete rispetto a noi ci6 che si muove

con noi, siano persone o cose e la stessa carrozza. E se la vista

ci rappresenta la Juna in atto di volare incontro alle nubi con pan
movimento e scontratele dilungarsene, cosi dev'essere per Tap-

punto, perche venendole le nubi incontro, ed ella di mano in raano

divien loro piu vicina e poi trapassatele, piu lontana.

Ne~ si dica rappresentarsi in quelle apprensioni una maniera di

moto e di quiete che non si esprime a sufficienza con chiamarli

relativi, perocche mostrano d'essere alcun che di reale. Noi non

solo concediamo, ma sosteniamo che quel moto, comeche relativo, 6

pero veramente reale : poiche reale e la relazione di luogo, benche

si determini ab estrinseco, ed un oggetto che realmente 6 vicino a

noi opposto in luogo inferiore, va soggetto a reale mutazione e

realmente si muove, quando si tramuta in lontano o in superiore.

Quando dunque i filosofi asseriscono che il senso e ognora veritiero

nelF apprensione del moto apparente, cotesta denominazione di

apparente si vuole intendere come sinonima di relativo: tanto piu

che il solo moto relativo e apparente, cioe percettibile dal senso.

Quando poi all' apparente oppongono il moto o la quiete reale, la

denominazione di reale si vorra intendere adoperata non ad esclu-

dere la mutazion reale di sito relativo, ma ad escludere quella qual
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siasi oscura realta die costituisce un corpo in un moto assoluto. La

quale realta dal senso affatto non si apprende: e se altri vuole

annoverarla fra gli oggetti sensibili, avra da coltocarla noa fra gli

oggetti corauni a piu sensi, poiche noa e accessibile per s6 a nes-

suno, ma fra quelli che si dicono sensibili per accidente e si

apprendono in occasione della sensazione da altre potenze supe-

riori. Per la qual cosa non e neppur da concedere che il moto

assoluto mai si percepisca falsarnente dal senso: cbe se i lilosofi

mostrano talora di ci6 concedere, tal concessione devesi intendere

non della semplice apprensione sensitiva, ma dell' apprensione

formatane da qualche potenza superiore gia mal disposta per alcun

falso giudizio.

Contro questa solida dottrina in cui s'accordano 1'antica scienza

e la moderna, puo affacciarsi sotto varie forme una difficolta se

non grave, certo di qualche apparenza. Ed e che se 1'imagine sen-

sitiva di natura sua null'altro rappresenta, se non che il moto e

la quiete, che si dicono relativi, quei rovesciamenti di apparenzo

di cui s' 6 discorso fin qui, s'avrebbero da avverar costantemente

e non solo in pochi casi straordinarii. A do rispondiamo che tutti

gli oggetti del senso si apprendono piu o meno distintamente, se

condo che maggiore o minore e 1'impressione da loro cagionata:

ed anch'essi i sensibili comuni tanto sono piu discernibili dal sensa,

quanto piu notevole, entro certi limiti, e la mutazione che recano

nell'azione del sensibile proprio: onde la distanza e la figura e la

grandezza e le loro dilFerenze e variazioni quanto sono piu spic-

cate, tanto piu chiaramente s
1

apprendono. A rendere pertanto mag-

giore la mutazione del sito e quindi piu percettibile la modi

ficazione dell' imagine, vale assai la rapidita del moto assoluto,

com'e evidente: e percio quelle precipitose fughe che si veggon >

dalla ferrovia, da tutti si avvertono, come visibilissime. Per lo

contrario quando la mutazione e piccola, noi non discerniamo il

moto ne rovesciato ne altrimenti : cosi d'una barca che viene filando

anche rapidamente in alto mare, non sapremmo discernere il moto.

Non e dunque da maravigliare se camminando non vediamo muo-

versi gli oggetti circostanti come li vediamo dalla carrozza di un>i

ferrovia. Ma il piu delle volte anche senza 1'aiuto di una grandc
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velocitk potremo osservare che quel rovesciamento di moto & in

verita non un'eccezione ma la legge costante. Si vede cio benissimo

camminando per le strade, e purche vi si ponga mente, le porte delle

case parranno sfuggirci di fianco; anzi perfin sedendo allo scrittoio

se altri, affissato un oggetto per tener fermo 1'occhio, si dondoli

un poco di qua e di la, vedra alternarsi la posizione delle altre cose

appunto come se fossero in moto. Piu raro ad osservarsi 6 il feno-

meno di due oggetti che paiano avvicinarsi a vicenda o dilungarsi,

come dicevam delle nubi e di un corpo celeste. Non ci avviene mai,

per esempio, di vedere che per accostarsi uno ad una tavola, la

tavola di presente sembri andargli iocontro. E pur cosi parrebbe

dover avvenire, poiche, per le cose dette, non le si puo negare quel

moto relative. Ma non e difficile 1'assegnare la differenza fra i due

casi. Nel secondo, noi vediarao tutto un complesso di oggetti ciascun

dei quali e in quiete relativamente al suo vicino, fino al limite del-

T imagine; e questi e fisso apch'egli tutto intorno, ne puo ne dee

spostarsi, finch6 si considera nel suo tutto. All' incontro nel caso

della luna, essa come oggetto piu luminoso attrae piu lo sguardo, ne

si scorge nella volta del cielo quel legame di punti fermi, rispetto

ai quali ella si vegga mantenersi in quiete. Percio 1' imagine sen-

sitiva non ha cbe da rappresentare la varia posizione di lei rispetto

alle nubi, e lo fa fedelmente. Altre circostanze ancora sono da pe-

sare nei singoli casi. V influisce Tattenzione volta piu ad uno che

ad un altro oggetto, la quale sola basta talvolta per fare che sembri

arrestarsi la cosa che prima pareva in moto o per converse: v' in-

fluisce la facilita colla quale 1'occhio segue con un leggerissimo suo

movimento 1' oggetto e con tanto solo ottiene che sia fermo relati-

vamente a lui, benche percorra un buon tratto
;
e per converse

1' andargli a ritroso o il fissarlo in un punto fermo: e tali altre cir-

costanze in buon numero, che sarebbe qui lunga opera e poco utile

il rintracciare : sembrandoci che il detto basti a dimostrare che

nella percezione del moto non puo tacciarsi il senso di falsita, se non

supponendo falsamente che ella abbia un oggetto che non ha.
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DELLA STORIA DEL COmiTTO m LA RELIGIONS E LA 8C1ENZA

DI GUGLIELMO DRAPER *

m.

Originc del cristianesimo

si trasforma associandosi all'Impero; suoi rapporti colla scienza

Tal e il titolo prefisso dal Draper al secondo capitolo. Delle tre

cose indicatevi cominciamo a parlar della prima, cioe deirorigine

del cristianesimo. Se noi prestiam fede al Draper, 1'origine del

cristianesimo fu la cosa piu naturale del mondo. Imperciocche egli

ci racconta che il politeismo tendeva a trasformarsi nel mono-

teismo in quella guisa che i molti principi o re lasciavano il posto

ad un solo Romano Imperatore. II primo fatto era una logica con-

seguenza del secondo. Da cio, egli dice, si srorge quanto sono

ronnesse, quanto lo furono in ogni tempo le idee religiose e le

politiche. Ma ci fa egli sapere che, sotto la dominazione dell'Im-

peratore Romano, pochi stavano bcne e molti stavano male: quindi

un malcontento generale. In questo tempo: in una delle pro-

vince oriental! della Siria certa gente di bassa condizione s' era

con^rcgata per un intento caritatevole e religioso. Le dottrine che

prufessava coincidevano col sentimento di fratellanza universale

generate dalla sventura, che le nazioni avevano comune, di essere

state vinte dallo straniero: quelle doltrine le avea gi& predicate.

1 Vedi fascicolo C38, pagg. 142-156.



422 ESAME CRITICO

Gesu. Si voile far passare Gesii per un Messia: aderendo ad una

veccJu'a tradizione, il popolo ebreo persisteva nel credere che dalla

sua tribu sarebbe sorto un salvatore. I discepoli dunque s'imagi-

narono che Gesu fosse il Messia. II Draper altro non vede ncl

cristianesimo che una societa filantropica, spuDtata opportunamenlo

in un tempo di universale calamita. I discepoli stabilirono die

la comunanza degli averi sarebbe il fondamento della nuova regola.

Da questo germe emerse una potente gerarchia; sorse la Ghiesa:

nulla di simile potea vantare 1'antichitk.

Ma come mai questo ratto difFondersi da per tutto del cristia-

nesimo? Eccone la ragione dal Draper recata: II suo subitopro-

pagarsi per ogni luogo si deve attribuire allo zelo dei missionarii,

alia predicazione, mezzo efficace di cui la classira filosofia degli

antichi non si seppe valere. Le condizioni politiche stabilirono i

termini della nuova religione: a poco a poco ella abbracci6 tutto

1'Impero.

Al primitivo cristianesimo il Draper non ascrive punto quei

dogmi speculativi e pratici, i quali formano il deposito della fede

cattolica. Queste sono quelle modificazioni che s'introdussero

poscia nel cristianesimo e lo ridussero finalmente ad urtare colla

scienza.)) Da prima, oltre un tal quale comunismo che ne formava la

base, il cristianesimo si fece ammirare pel culto reso a Dio, per

la castita personale, per 1'amore del prossimo. Ma il professore

di Nuova York ci fa sapere che anche prima che il cristianesimo si

trasformasse da societa filantropica in quella religione che si dice

cattolica col crescere paleso certe sue politiche tendenze, pareva

che inclinasse a governarsi indipendentemente dallo Stato. Quindi

ne ingelosi Diocleziano; voile infrenare i cristiani, ma espressa-

mente comand6 che non ci fosse spargimento di sangue. Se non

che la persecuzione quasi naturalmente divenne sanguinosa : per

tutto avvicendavansi i massacri, i martirii: si incalzavano i fatti

cosi ferocemente che lo stesso Impcratore non li avrebbe potuti

frenare. E questa e 1'origine del cristianesimo? E questa e

storia che si va sdoganando nel secolo decimonono, in cui la cri-

tica storica sembra aver tocca la meta? E di tale manicra si parla

alle moltitudini per isnebbiare, come si va millantando, dalle loro
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mcnti le tenebre degli error! ? E cosi parlano i derantati apostoli

<1< lla scienza, del progresso? Se ncgli avversarii della Chiesa la

racDzugna non si avesse tal volta in conto di virtu, quando trattasi

di denigrarla e di calunniarla, ci parrebbe impossibile rhe uomo,

il quale stesse in cervello, potesse parlare cosi. Ma altre e di piu

strane cose udiremo appresso. Ora sopra i punti bistrattati dal

Draper vuolsi per noi discorrere secondo i fatti e non secondo la

imaginazione, colla storia alia mano e non co'libri de'romanzieri.

Non ispunt6 gia il cristianesimo n& presto si dilato come un

fungo, perch6 nato in tempo e luogo opportune: ne tale e, quale il

Draper sel fmse; ne per la ragione da questo allegata si voile

schiantar dalla terra. II cristianesimo nacque col genere umano,

discese fino a noi e perverra fino al termine deVcoli. Esso tra-

scorre le umane generazioni quale maestosissimo fiume: ma a

quando a quando acque indocili e impazienti dei margini, che Dio

vi pose, si versan fuora, e raccolgonsi in rivi staccati dalla sor-

gente; questi imputridiscono nei deserti, ed assorbiti dalle arene o

disseccati dal sole, in un tempo piu o men lungo, srompaiono:

purche, pentiti della loro indisciplinata baldanza, non sieno ricon-

dotti all'alveo materno per ivi riprendere il perpetuo e sicuro

corso di prima verso il cielo.

Abbiamo la Bibbia, la quale (prescindendo anrora dal suo ca-

ratttre d' infallibilita, che vi riconoscono i due popoli piu cospicui

del mondo, vogliam dire 1'ebreo e il cristiano), la quale, ripetiamo,

per antichita, per autenticita, per fedelta nella narrazione de' fatti

e la prima storia; fu, 6 e sara sempre la piu rispettata di tutte le

altre profane, la madre loro e la rcgola piu sicura della loro ve-

racita. Non si e mai potuto allegare un solo fatto certo narrato da

qualsisia altra storia opposto a do che la Bibbia diceva: e se altri

vi fu che vi opponesse alcuna cosa, ben presto si rironobbe che

erano abbagli, i quali cadevano o sopra i supposti fatti o sopra la

interpretazione della stessa Bibbia. Questa e di tanta autorita, che

rhi la dispregia, logicamente sara tratto a dispregiare tutte le storie

profane e tutti i monumenti della umana tradizione. Quindi per-

sino i pagani avevanla in altissimo pregio e in somma riverenza, e

nel passato articolo abbiamo citato il passo del continuatore di
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Tito Livio, il quale ci racconta come il gran fondatorc della Biblio-

teca AlessaDdrina (tanto encomiato dal Draper ineavesse fatta ese-

guire unaversione greca dall'ebraico: la quale, percue riuscisse

esattissima egli affid6 non ad uno o a due, ma a settanta interpret!

greci: ilperche, come notava lo storico allegato, ebbe dai settanta

il nome.

Adunque, seguendo la scorta della Bibbia, noi abbiamo che Dio

creata la terra e in essa le piante e i bruti, formo Tuomo e la

donna, cioe Adamo ed Eva che furono il principio del genere umano.

Ne qui vogliamo entrare nella possibile esistenza di altri esseri

corporei razionali, prima della creazione dei nostri progenitori e

indipendenti affatto da essi: della qual cosa lasciamo che si occu-

pino i preistorici con le loro fantastiche indagini. II fatto storico

e questo: che Adamo ed Eva furono il ceppo di tutto il genere

umano. Fatti ad imagine e similitudine di Dio aveano un' anima

immaterial, immortale e fornita di liberta. Se ragguardasi la

composizione della loro sostanza, che viene costituita dall'unione

dell'anima col corpo, erano naturalwente corruttibili e mortalL

Se 1'indole del loro intelletto; avrebbono dovuto acquistarsi la

cognizione delle cose a poco a poco. Se la condizione della triplice

loro vita vegetativa, sensitiva ed intellettiva, vi dovea essere un

naturale contrasto tra le tendenze dell' uomo in quanto animale e

quelle di esso in quanto razionale. Ma Dio per grazia li franco

dalla morte; nel principio della loro esistenza infuse nell' anima

loro perfetta scienza, e di guisa tale tempero ed ordino le tendenze

de' medesimi, che ne fosse impedita la lotta della carne contro lo

spirito, che suolsi dire concupiscenza.

Ed era convenientissimo che Dio cosi largheggiasse coi nostri

progenitori, perche aveali ordinati ad una eterna felicita, che do-

veva consistere neH'immediata visione intellettuale della essenza

divina e nella conseguente dilettazione della volonta. Avea ornata

1' anima loro della grazia santificante, onde soprannaturalmente

innalzato il valore morale dei loro liberi atti, eran questi meritorii

di quell' altissimo fine. Eglino dovevano trasmettere nella prole

siffatto dono di originale giustizia: a patto pero che avessero ob-

iedito al divino precetto e fatto omaggio della libera volonta con
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un qualche sacrificio da Dio stesso determinate. Ma per libera

?olonta offescro Dio: quindi perduta la grazia, furono dannati alia

naturale loro mortalita; rimossoil privilegio della esenzione ddla

lotta tra lo spirito e la carne; ne piu potevano tramandare alia prole

la perduta originate giustizia Iddio (per servirci di un esempio

analogo) fe'come Tlmperatore solevauna volta fare rispetto a un

qualche vassallo cui degradava, perch6 ribelle, e toglievagli quel

feudo del quale aveva arricchito lui, e in lui tutta la sua prole,

non per obbligo di giustizia, ma per gratuita largizione di benevola

volonta. II feudo piu non passava alia prole del degradato.

Se non che Iddio fin dal principio, pur castigando Adamo e la

sua prole, die promessa che dalla donna quandochessia nascerebbe

il Redentore, il quale, combattuto Lurifero, che aveala sedotta, pla-

cherebbe la divina giustizia e, soddisfacendo pel peccato dell'uomo,

ritornerebbelo alia prima dignita ond'era caduto. Da questo punto

principia nel gcnere umano la fede nel venturo Messia, e dai meriti

di questo incominciano ad aver valore tutti i sacrificii che devono

fare gli uomini alia divinita. Questa religione si tramanda di padre

in figlio; ma molti la rinnegano e si danno a laidi costumi; perci6

divenuta universale la pravita degli uomini, n'e provocata 1'ira di

Dio, il quale tutta in un diluvio di acque sommerge la prole di

Adamo, salva la sola famiglia del giusto Noe. Dopo il diluvio la

religione primitiva si conserve nelle famiglie dei patriarchi, ma

innumerevoli uomini se ne distaecano e nella loro apostasia con-

servano alcune dottrine religiose, gia professate da prima ;
le quali

a poco a poco vengono deturpate di guisa da piu non rioonoscersi:

e danno furma alia superstizione pagana tanto falsa nell'ordine

speculative, quanto sozza nel pratico. Per Mos6 la massima parte

dei credenti addivengono un popolo separate (gli Ebrei) ed una

perfetta societa, e Dio stesso supernalmente rivela a Mose le leggi,

onde ne vuole vincolati i membri. Intanto la fede nel futuro Messia

si fa piu esplicita roi simboli e colle profezie: e della venuta di esso

i profeti determinano il tempo precise. La virginitk della madre

del Messia viene vatioinata; cosi il luogo e il mode del nasrimento

del Messia stesso; la infinita dignita della sua persona divina; la

sua predicazione, la sua passione e la sua morte e moltissime cir-
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costanze di quella e di questa. Finalmente i profeti iadicano la

fondazione della sua Chiesa e la conversione de'gentili.

Nel tempo, nel luogo, nel raodo dai profeti descritto, da una

madre vergine nacque Gesii. Egli si dichiaro per lo promesso Re

dentore
;
manifest6 la sua divinitci : e comprovo la sua predirazione

con le profezie bene conosciute dagli ebrei, e coi miracoli, del va-

lore dei quali non potea cadere in alcuno ragionovole dubbio. Rac-

colse intorno a se discepoli, e di6 loro i'apostolato di continuare

la sua missione sopra la terra. Pati e mori in quelle circostanzc

ch'erano state predette; seppellito, nel terzo giorno risorse. Dopo
la risurrezione apparve manifesto a suoi discepoli: die leggi per

Fordinamento della sua Chiesa e fondo questa sopra il suo apostolo

Pietro, promettendo ch'ella rimarrebbe ferma in tutti gli assalti,

che le moverebbe contro 1'inferno, fino alia consumazione dei se

coli. Ma la massirna parte del popolo ebreo ricusando di ricuno-

scere il Messia venuto, percio stesso divenne apostata dall'antica

sua religione; ed e quel rivo che da quasi due mila anni va errando

nel deserto, finche pur venga 1'ora predetta nella quale fara ritorno

all'abbandonato fiume, il quale discorre maestoso nelle succudcntisi

generazioni deH'uman genere. E sebbene a queslo fiume facesse

ritorno un infinite numero dei figliuoli di coloro che ab aQtico (nel

primo stato del cristianesimo) si separarono cangiando il culto del

vero Dio in turpe superstizione idolatrica, e percio prestamente si

gontiassero le sue acqne di guisa da correre benefiche in quasi

tutta la terra, tuttavolta molti, tratti or da superbia or da lussuria,

uscirono dalle sponde di quello: e furono que'rivi pantanosi e

fetidi delle scisme e delle eresie di Ario, di Fozio, di Pela^io, di

Wiclefo, di Lutero, di Arrigo, di Galvino, di Giansenio, di Dollin-

ger; i quali rivi o gia disseccarono, o stanno sul disseccarsi e scom-

parire per sempre.

Ma chi 6 che non confessi non interrotto il trascorrere nei secoli

del cristianesimo, a guisa di continuato fiume, quando si faccia a

considerare quella successione di credenti nei quali il medesimo

si perenna e s'incentra ? Ge la danno i due evangelisti Matteo e

Luca, i quali da Adamo la continuano fino a Cristo, in cui termina

il primo stato e comincia il secondo della divina nostra religione.
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E in questo secondo stato com' 6 bella, com'e maravigliosa, come

r dimostrativa del la divina origine del cristianesimo, quella suc-

< essione di pontefici Roman! da Pietro sino al regnante Pio IX, i

quali da Gristo stabiliti con Pietro e in Pictro a suoi vicani in

terra, sono il centre vivificatore dei figliuoli di Did! E dietreggiando

nel corso del gran fiume che seguita da circa selte mila anni,

ad andare a Dio come ad ultimo fine, da Pio IX per una serie

di 262 Papi fino a Gristo, e da Gristo per una serie continuata di

sacerdoti, di re e di patrtarohi riducendoti ad Adamo, toccherai

con mano che da Dio si parte come da sua fonte e da suu priuripio.

E la intrinseca ragione della sua dilatazione e del la sua perpetuita

non altrove la ritroverai che nella sua verita, nella sua santita, in

quelle profezie e in que' miracoli, ond'e provata la sua divinita,

perche sono il sigillo impressovi dalla mano onnipotynte di Dio.

Quest' e il cristianrsimo, tale e la sua origine, tale e la sua con-

tinuaziune. iN'oii e quel fungo fantasticato dal Draper, nato in non

si sa qual angolo delle province soggette all'Impero Romano
;

cresciuto non si sa come
;
dilatatosi immensamente sol perrh6 chi

10 bandiva agli uomini aveva.buona voce e buuni polmuni da pre-

dicarlo. Xon e il cristianesimo una societa morale e filantropica

sorta come tant'altre, nei tempi di tribolazioue, che come queste

abbia non rimuto principio, e sia per avere prossima fine.

II cristianesimo e la religione che esordi col genere umano;

crebbe e si perpetuo in esso; e solo con esso si spegnera. II cri-

stianesiino fu ed e Tunica vera religione; cotalche fuord' essa non

abbiamo che sette divulse dalla medesima. Non solo le scisme e

le en'sie dell' era volgare, ma il giudaismo stesso, da che ripudio

11 Mcssia supra il quale si fondava la sua' verita e la sua santita,

e divenuto una selta; e sette furono le cosi dette religioni idola-

triche nelle quali si dtturp6 il concetto prirnitivo di Dio, si tra-

volscro le vere dottrine in fantastici sogni e si fini col prostituire

il riclo alia terra, lo spirito alia came, la virtu alle passioni e

1'uomo colloco se medesimo sul trono della vilipesa diviuita. Ond'e

stoltissirna cosa il ronsiderare queste sette come religioni che

hanno un proprio indipendente principio, com'ebbelo la religione

cristiana. E basti cio dell' origine del cristianesimo. Ma, trattando
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di questa, il Draper accenna pure al suo scopo, alia saa dottrina,

e lo fa in maniera che affatto non regge.

II Cristianesimo e una religione che ordina 1'uomo a Dio e ren-

delo atto a conseguire 1' ultimo soprannaturale fine, cui e desti-

nato. II dire che il cristianesimo e una societa filantropica, i cui

apostoli mettevanle a base il comunismo, comeche vi si aggiunga

che i primitivi cristiani rendevansi cari perche adoravano Dio e

professavano castita, e un dire poco e male. Lasciando da lato il

cristianesimo nel primo suo stato, e parlando del cristianesimo

dopo Gesu Gristo, cui soltanto sembra languidamente conoscere il

nostro professore di Nuova York, diremo che fin dal primo secolo-

cgli aveva i suoi dogmi, la sua morale, i suoi sacramenti, la sua

disciplina; aveva tutto cio ch'era necessario per avviare gli uomini

alia santita ed alia beata vita immortale. Quello che ora si crede,

allor si credette, comeche qualche verita nei secoli posteriori

fosse definita qual dogma che prima non 1'era. Ma come le pre-

messe del sillogismo contengono la illazione, e come chi ammette

quelle, sebbene non pensi a questa, pur implicitamente e virtual-

men te T ammette; cosi cio che poscia fu definito qual dogma, ed

esplicitamente o formalmente si dovette credere, contenevasi nella

fede del primo secolo della Ghiesa Romana. Di molte verita pote-

vano essere ab antico, in parte almejio, ignorate, perche le frasi

bibliche, che le contenevano, o le tradizioni non erano sottoposte a

compiuta analisi, ad autorevule interpretazione, e per questa ana-

lisi e per questa interpretazione si fanno coll'andare del tempo

risplendere in piena luce. No, non e la Ghiesa Romana cosi

restia ad ognifatta progresso nelle verita della fede, come vanno

spacciando i suoi avversarii che ella sia non solo in queste, ma

eziandio nelle naturali e scientifkhe. Percio nel deposito della

fede, il quale oggettivamente, ovvero in se medesimo preso, ha i

suoi limiti fissi ed immutabili, vi ha quel soggettivo progresso che

deriva dalla logica deduzione e dalla analitica ed autorevole inter-

pretazione : per questo non si cangia la fede, ma solo si manifesta

esplicitamente e si svolge.

N6 qui e mestieri che trattiamo ex professo quel comunismo

cui il Draper pone a base della religione cristiaua. Direm solo che
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le terre, concesse da Dio al genere umano, possono venire per vero

dominio in proprietk di un corpo morale qualunque, della comu-

nita e della famiglia, ed anche delle persone individue. Per altro

e da considerare che 1'uomo di leggieri trascorre nell' ammassare

ricchezze, lequali sono il mezzo piu poderoso per contentare tutte

sue voglie, ancorche inique, e percio io distolgono dal coltivare la

virtu, dal tendere alia perfezione morale con ardore e jcostanza, e

tanto lo coDgiungono alia terra quanto lo distolgono dal cielo. Per

questo c perche la carita e il Core delle virtu, onde si deve distin-

guere il cristiano, Gesu Gristo, che venne sulla terra a recarc

al genere umano la massima perfezione morale, impose a' ricchi di

dare il superfluo ai poveri, e a tutti i suoi seguaci consiglio di spo-

giiarsi di tutte aiFatto le ricchezze e di seguirlo in una volontaria

poverta. Gli apostoli che aveano 1'alta missione di continuare la

predicazione di Gristo, come a tutti imponevano di dare ii super-

fluo a'poveri, e per questo destinavano dei discepoli che racco-

gliessero le elemorim, cosi instavano perche da molti si vivesse

una vita piu perfetta nello spogliamento di tutti i beni di fortuna.

Qucste sono le religiose comunita, nel primo loro esordire. Ma la

comunanza dei beni non era imposta con precetto dagli apostoli;

si era lasciata in liberta di ognuno : il che si fa chiaro pel fatto

di Pietro con Anania e Zatira. Poiche quando Anania recava a

piedi dell'apostolo una parte soltanlo del prezzo ricavato dalla

vendita del suo podere, Pietro non lo sgrido ne il voile da Dio

punito di morte subitanea, quasi reo di pecunia colpevolmente rite-

nuta, ma solo perche aveva avuta 1'audacia di mentire allo Spi-

rito Santo, ond'eran retti gli apostoli. Anzi espressamente dichiaro

che egli Anania era del tutto libero di ritenersi ogni cosa: e cio

non avrebbe detto se il comunismo apostolico fosse stato imposto

per yera obbligazione, anzich*. lasciato libero alia elezione di cia-

scheduno. Ecco le parole di Pietro : Nonrw manens tibi manebat,

<t venundatum in tua erat potentate? Quare posuisti in corde tuo

hanc rem? Non es mcntitus hominibus' sed Deo l
.

fi vero che, correndo le storie di diciannove secoli, troviamo che

1 ACT. APOST. cap. 5.
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un po' di comunismo bene inteso venne abbracciato da un picciol

popolo di cattolici
T

. Quest'unica volta, in cui il comunismo ebbe tra

cattolici alquanto di forma sociale, si fu nell' America meridionale

e per opera de' gesuiti. Ma questi missionarii non trovarono nelle

popolazioni barbare e selvagge del Paraguai una societk compita

e costituita da ricchi e da poveri, da proprietarii e da mendici, da

nobili e da popolani, da letterati e da indotti. Trovarono eglino

gente barbara, erratica e seivaggia, la quale non coltivava le terre,

ma viveva di caccia alia ventura Ammansata dalla predicazione del-

1'evangelio la ferocia di quegli animi rozzi, ed informatili non solo

alia virtu naturale, ma alia perfezione cristiana, gli condussero a

tale da acconciarsi liberamente ad una vita comune coltivando le

terre. Ma quei valorosi missionarii, apportatori insierae delia luce

dell' evangelio e della civilta, non istabilirono gia la vita comune,

come la base della religione, brnsi quale uno statu piu conveniente

alia pratica delle virtu cristiane, non comandato da Gesu Cristo o

da'suoi apostoli, e piu presto iasciato alia libera elezione dei fe

deli. Ma la e pure oltre ogni dire strana la contraddizione dei

moderni riformatori della sorieta, i quali o direttamenteo indiret-

tamente ci vogliono condurre al comunismo. Gostoro non si peri-

tano di tradurre Gesu Cristo qual fondatore di una religione solo

filantropica, la base della quale e il comunismo, e nel tempo stesso

vogliono sradicate dalJa societa le religiose comunita, nelle quali

esso e incarnato nella massima perfezione, e spingono la cieca e

tradita plebe a parteggiare frenetica per un comunismo sociale

che non pu6 recarsi in atto altramente, che con le stragi e con

le ingiustizie, e, perche violento, oppressive ed immorale nella

sua ampiezza, e dalla religione separate, non puo avere stabile

durazione.

Non crediamo poi essere necessario intrattenerci a lungo nel

confutare il Draper sopra i tre punti storici in principio di questo

articolo indicati : il primo e che il motivo delle persecuzioni, cui

furon sottoposti i cristiani -dei primi secoli, sia stata una cotale

indipendenza politica da loro agognata : il secondo che la perse-

1
MURATORI, Cristianesimo felice nella missioni del Paraguai.
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cuzione di Diocleziano si possa ragguardare come la priraa ;
e dal

modo di parlare del Draper nel presente capitolo e tratto il lettore

a non sospettare che altre la precedessero ;
il terzo che il polite-

ismo con la fondazione dell'Impero Romano naturalmente tendeva

a trasformarsi in monoteismo. Imperciocche egli e manifesto che if

motivo colto dall'agognare i cristiani la indipendenza politica non

ha un minirno storico fondamento, ed e solo aldutto da quei mo-

derni scredenti, i quali vorrebbono far passare i martiri per ribelli,

giustamente dalle leggi puniti, e per insinuare nelle menti del

popolo che le moderne persecuzioni che si muovono contro la

Chiesa, non si fanno a cagione della fede dei perseguitati, ma si a

motivo del politico lor parteggiare a' danni dello Stato. La sen-

tenza di Gesu Cristo date quae sunt Caesaris Caesar i. fu, e e sara

costantissima legge dei cristiani; e percio 1'apostolo Paolo a quei

Romani, i quali secondo il Draper erano perseguitati perche inob-

bedienti e ribelli, scriveva cosi : Otnnis anima pote&tatibus sublimi-

oribus subdita sit: Non est enim pot<>stas nisi a Di'o : quae autem

sunt a Deo ordinatae sunt. Itaque qui residit potestati, Dei ordi-

nationi resistit*. E poco sotto ribadendo lo stesso principio, lor

comandava di obbedire a' poteri politici, non solo, per lo timore

dei gastighi, ma si ancora mossi dal dettame della coscienza. Ideo

necessitate subditi estote, non soluin propter ifam, snd etiam propter

conscientiam. Ne per certo trasgredirono i cristiani questa legge

ribellandosi, perch6 cristiani, alle politiche autorita. Ma dovevano

eziandio obbedire alloraquandolepotesta non erano punto ordinatae,

ma disordinatissime nei loro comandi? quando richiedevano ben piu

di quelle cose quae sunt Caesaris, ed arrogavansi quae sunt Dei? No

per certo; e quindi posti neH'alternativa di obbedire agli uomini

o a Dio, i fedeli ai tiranni, calpestatori degl'inalienabili diritti

della liberal personale, ripetevano le parole di Pietro e degli apo-

stoli perseguitati: obedire oportet Deo mngis, quam hominibus
1

; e

davano il collo alia scure e il corpo agli strazii. E tanto solo che

avessero apostatato da Cristo, ed olFerto incenso agl'idoli sarebbono

1 Au HOM. 13.

8 ACT. APUST. c. 5.
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stati sottratti a raorte e restituiti alia loro liberta; ne per causa

meramente politica era loro torto un capello. E cio che avveniva

del martiri dei primi secoli, avvenne eziandio di quelli de'secoli

posteriori e di quelli dei nostri giorni ; percio ii solo abiurare la

fede di Roma avrebbe liberati da morte i martiri fatti sotto il Go-

verno di Arrigo VIII e di Elisabetta, come col solo abbracciarc lo

scisma russo o il protestantesimo tedesco, i martiri della Siberia

sarebbono ridonati alia patria, e quelli dell'Impero germanico ver-

rebbero liberati dalle carceri, richiamati dall' esilio, e riacquiste-

rebbero i beni terreni e gli onori, con la pratica di virtu, eziandio

civili, ben meritati. La menzogna non riuscira giammai a far si

che non risplenda di purissima luce suila fronte dei forti quel-

1' aureola, ch'essi si guadagnarono col sacrificio della propria

liberta e della vita, aureola- da Dio con isplendidi portenti autenti-

cata, e venerata dalla sua Chiesa.

Se non fosse che in questo capitolo ha di mira il Draper di far

passare la ribellione quale unico motivo della persecuzione fatta

contro a'cristiani dal cesarismo pagano, noi non sapremmo in

vero trovare perch & ivi non parli che della persecuzione mossa da

Diocleziano. Infatti, egli e vero che la persecuzione sotto questo

tiranno fu tragrande, spietata ed universale di guisa da credersi

per essa spenta la religione cristiana, e cosi delusa la promessa di

Gristo : porta? inferi non praevakbunt adversus earn : per la qual

cosa, dicesi che si volesse ergere un monamento trionfale con

siffatta iscrizione: Christiana superstitions deleta. Ma e le nove

persecuzioni che precedettero quella di Diocleziano si hanno in

conto di nulla? Eppure sotto Nerone, Domiziano, Traiano, Adriano,

Marco Aurelio, Settimio Severe, Alessandro Severo,Decio, la Chiesa

non ebbe pa><e, e dalla passione de' due grandi apostoli Pietro e

Paolo fino al martirio delle due amabili e care verginelle romane

Cecilia ed Agnese, abbiamo un numero infinito di eroi che sigilla-

rono col proprio sangue la fede in Cristo e la cristiana virtu. Cosi

Tidolatria nell'Impero Romano fu vinta, e la Chiesa vittoriosa ebbe

pace e si dilato da per tutto, poiohe il sangue de' martiri fu il seme

onde germogliarono i nuovi credenti, e seme cosi fecondo che 1'uno

die mille e piu.
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Conseguentemente si vede quanto 6 lontano dal vero quel dirsi

che il nesso il quale corre tra le idee religiose e le politiche nalural-

mrnte tramutava la pluralita degli del, avuti in onore quando il

mondo era soggetto a molti principi, nel monoteisrno che veniva a

dominare da pertutto nell'Impero, al cui Governo stava un principe

solo. Si davvero che Tidulatria eravi per se mortare naturalmente in

virtu delleideedell'unita imperiale surgeva il monoteisrno! L'ido-

latria nei tre primi secoli della Ghiesa non fu sol viva, ma furente:

1'unita dell'Impero tutt'altro che sminuirne il prestigio, gliel'ac-

cresceva, rendendola immensamente piu balda; poiche i tiranni di

Roma imperiale con la prepotenza di un governo dispotico e con la

forza di poderosissimi eserciti ne prendevano le difese e ne vendica-

vano le mediate e vergognose sconfitte. Che si che le proscrizioni,

g!i esilii, gl'incarceramenti, le flagellazioni, le mutilazioni, il get-

tare in caldaie di olio bollente o di pece, il cacciare nella gola

piombo liquefatto, il trarre sopra i roghi, il buttare nei fiumi, il

decapitare, sono operazioni che si fanno dai morti! E non fu la

idolatria che le fece? Ne ristettc, finch6 ella non fu, quasi non di-

ceva, sommersa nel sangue di undid milioni di martiri, tanti per

10 meno contandone gli storici, nelle dieci persecuzioni, delle quali

solo 1' ultima e qui mentovata dal Draper.

Noi non istaremo a dimostrare cio che e di per s6 stesso evidente,

cio6 che, considerata innanzi alia ragione, non ha verun indizio

di verita quella sua affermazione onde sostiene che 1'unita del so-

vrano, costituitasi in un grande Jmpero, sia una premessa da cui

segua il monoteismo; ne ci talenta riandare la storia dei grandi

imperi vetusti per comprovarne la falsita coi fatti; ci basti avere

osservato ch'ella non ebbe punto di verita nell' fmpero Romano, di

cui il Draper discorre. Che se gli 6 a grado d'intendere quale ron-

nessione avesse 1'unita dell'Impero Romano col monoteismo cri-

stiano, gliela daremo colle belle parole del Pontefice Romano Leone

11 grande'. Fu la divina provvidenza la quale opportunissima-

mente dispose che molti regni si raccogliessero a formare un solo

Impcro, affinch^ la predicazione della verita si diffondesse piii fa-

1 Sanrti Lconis M. Scrvuli in Nat. SS. Apost. Pelri el Pauli.

Strie X,vol. I, fate. 640 - 7 /5'jroio 1877
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cilmente tra popoli soggetti al Governo di una sola citta. Ma questa

citta, la quale ignorava chi fosse 1'artefice del suo innalzamenlo,

mentre dominava a quasi tutte le genti era schiava degli error! di

tutte, e si dava a credere d' essere grandemente religiosa, perclie

abbrac-ciava ogni falsita. II perche quanto piu era strettamente dal

demonio avvinta, tanto piu meraviglios imente fu da Gristo disciolta. n

E per questo il sommo poeta italiano parJando di Enea, direva che

la mano di Dio preordinava la fondazione di Roma e 1'ordinamento

dell'Impero, come in ultimo fine, non alia grandezza di quella o

alia potenza di questo, ma si allo stabilimento e alia gloria della

Ghiesa e all'alta sovranita del Vicario di Gesu Gristo
I

.

Ch'ei fu dell'alma Roma e del suo Impero

Nell'empireo del per padre eletto:

La qoalo e '1 quale (a voler dir lo vero)

Fur slabiliti per lo loco sanlo,

U'siede il successor del maggior Piero.

Ma facciam alto in questo argomento, poiche il Draper ci vuol

condurre a contemplare un fatto, fin qui per noi del tutto ignorato,

YOgliamo dire la trasformazione del cristianesimo, avvenuta sotto

1* Impero di Gostantino Magno.

1

DASTB, Inferno, c. 2.



LE VITT1ME OCCULTE

BELLA RIVOLUZIONE D'lTALIA

Crediamo far cosa per piu rispetti giovevole, pubblicando la

seguente lettera, da uno del nostri compilatori indirizzata ad un

gentiluomo forestiero e cattolico: perocche ci sembra, che tutto

quello che contiene merit! d'essere ben piu conosciuto e conside-

rate nella nostra Italia, che fuori.

Caro Signore.

Le dimande che nella gentile vostra lettera mi fate, non pos

sono avere piena risposta da me, che in istudii e pensieri cosi

diversi vivo distratto. Nulla di meno, sapendo il buon fine che

avete in mente, ed ancora per non mancare a voi di cortesia,

m'ingegnero di contentarvi alia meglio, dopo prese alcune poche

informazioni di fatto; le quali spero vi serviranno come per saggio,

da argomentare il resto che potrei dirvi, tutto simile e tanto,

che sarebbe materia di piu volumi.

Mi scrivete che persone probe, tornate d' Italia, vi hanno riferite

cose compassionevoli dello stato in cui gemono tante povere mo-

nache, in Roma, nell'Umbria, nelle Marche, nella Toscana ed in

altre province della Penisola; e volete sapere se sia vero, che

elleno son proprio le vittime piu maltrattate dalla Rivoluzione.

Che v'ho a dire? I paragoni sono sempre odiosi: e la nostra Rivo-

luziune ha maltrattata ed assassinata tanta gente, che troppo e

difficile determinare il piu ed il meno degli strazii, cui sono sog-

giaciute e soggiacciono le sue vittime. Ma la verita e, che le ver-

gini consecrate a Dio nei chiostri, generalmente parlando, sono

ridotte a pessime condizioni e, benche non ne menino romori e

lamenti, patiscono pero ogni sorta di angustie e miserie. Per qursto

riguardo, io non esito a chiamarle vittime le piu occulte, perche

le meno osservate, di una persecuzione, la quale, essendo diretta
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contro Gesu Gristo, non poteva risparmiarne le spose, come non

ha risparmiato il suo Vicario in terra ed i ministri del suo san-

tuario.

Acciocche" vi possiate formare un concetto del martirio, a cui

queste ammirabili donne furono per I'addietro e sono tuttavia in

gran parte sottoposte, e deU'eroica fedelta loro al Signore, con-

viene che nella persecuzione distinguiate due tempi: quello che ha

preceduto 1'abolizione legale dei monasteri, e quello che 1'ha

seguita.

Dopo i primi trionfi della Rivoluzione, capitanata dal Piemonte

e sostenuta dalla Francia napoleonica, a mano a mano che 1'onda

barbarica allagava gli Stati e le diverse regioni d' Italia, traeva

seco proconsoli che, avidi di segnalarsi e ben raeritare della setta,

principalmente contro i Vescovi, contro il clero e contro gli Ordini

religiosi abusavano dei poteri arbitrarii che si erano arrogati.

Quindi ogni scusa bastava a fare che tormentassero alia scape-

strata, non pur le singolari persone piu venerande, ma le intere

comunita, fra quel disordine d'uomini e di cose, non piu guarentite

dalla legge, ne dallo stesso naturale diritto. Peroio e allora e di poi,

sino alia formale abolizione degli Ordini regolari, che si compie da

per tutto, fuoridi Rorna e del piccolo Stato pontificio, 1'anno 1866,

ed in Roma 1'anno 1873, ora sotto un pretesto, ora sotto un altro,

per via di decreti si faceva sgomberare, anche colla forza, quando

questo e quando quel convento: e se ne prendeva possesso, rilegan-

done le pacifiohe abitatrici in luoghi disadatti o malsani
;
ovvero

stipandole in altri conventi, nei quali religiose di diverso abito e

di regola diversa erano costrette a vivere insieme, o piu tosto a

morire di lenta pena, fra i disagi e gli stenti, quasi pubbliche

malfattrici condannate all' ergastolo. Or questo crudelissimo fatto

si rinnovo puo dirsi in ogni citta dell'Italia, dal 1859 al 1866;

ma piu spietatamente in Roma, non appena la Rivoluzione, per la

famosa breccia, vi fu penetrata.

I dolori di queste cacciate, di queste emigrazioni, di questi ac-

cumulamenti di tante povere donne, ree non d' altro, che di essersi

ritirate dal mondo per servire Iddio, non si possono descrivere. fi

piu agevole figurarseli che narrarli. Maggiormente che esse vede-
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vano o sapevano i santi asili, in cui eran vissute lunghi anni con

inviJiabile quiete e sicurezza, o trasformati dappoi in cascrinc, o

in carceri, o demoliti, o ridutti ad usi profani, o abbandonati alia

rapacita d'ingordi compratori.

Mi e rapitata alle mani una copia della relazione d' una di

queste cacriate, stesa alia semplice, da una buona serva di Dio,

che ce fu testimone e parte; e si chiude con questa eloquente

autentica: Cio e cavato da un fuglio di trista memoria . Ve ne

trascriver6 alcuni passi, che reputo sufficient! a darvi un' idea di

quanto hanno dovuto patire inuumerevo'i altre consorelle della

scrittrice, in simili congiunture. $ il raso di dire: Ab uno disce

omnes. Volendo far pubb'ica nel vostro paese questa lettera, vi

prego di ometter tutte le particolarita di luogo, di tempo e di aitro

che, per segno, rigo sotto.

Mutatosi il Governo, per i monasteri in ispecie di religiose,

cominciarono le pene, col divieto di rirevere e dar 1'abitu a nuovi

soggetti. Bench mancasse la legge di soppressione in..., tutti g!i

Ordini per altro si trovarono in continua perplessita e con la do-

lorosa previsione, che di giorno in giurno accadrebbe tra noi quel

che era ar.caduto in Piemunte, fino dal 1855; e perquesto, nel piu

profondo dolore, dall'intimo del cuur nostro offerivamo a Dio pre-

ghiere e sante opere, ansiose di ottenere una grazia che si sarebbe

pagata a prezzo di sangue e di morte. Ma i giusti giudizii di Dio

non vollero impedire la catastrofe. Nel... venne una deputazione

railitare a visitare il nostro monastero. Quel battere di sciabole e

di sproni fece un eiFetto si doloroso, che non si puo spiegare se non

col sentirio, e porto laftrirne e disturb! fisici alle piu solFerenti ed

alle inalate che erano in letto. A queste visite ne succedetlero altre,

distanti mesi: e crescendo sempre le tribolazioni e i timori, si venne

al quando si dove cedere un terzo del monastero per Ci fu

messa una farniglia per stanza; e non dettero tempo di chiudere le

comunicazioni, benche si dovesse prendere la facolta di far lavo-

rare i muratori mezza giornata deila domenica. Si passo una notte

in veglia. Ma a tutto ci adattavamo, per iscampare il temuto peri-

colo; giacche in que'giorni erano state espulse da due monasteri...

le religiose, e noi sentivamo come nostro il loro dolore.
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(( Entrato 1'anno... sempre piu burrascoso e venuto un certo...

a vedere il nostro, che gia era stato fissato da uno, il quale lo vo-

leva..., lo gir6, 1'osservo, lo raisur6 dentro e fuori: e noi inten-

demrao che quest! certo era 1'uomo del nostro dolore. Laorime^ pre-

ghiere, intercession! di persone ragguardevoli, che si adoperarono

a vantaggio della comunita,, tutto fu indarno. Adunque il giorno...

venae portato il decreto si perentorio, che solo quattro giorni di

tempo assegnava per dare le chiavi. Chi potra entrare nel cuore di

una ventina di religiose, gia da venti, trenta, quaranta e piu anni

ivi ricoverate fuor delle insidie del mondo, liete e contonte nella

cara solitudine, e poste ora nella necessita di abbandonare quelle

raura dilette, quell' albergo di pace, le memorie delle persone araate

che ne apriron loro le porte, i luughi santificati da tante serve di

Dio con 1'orazione e colla penitenza? In somraa tutti gli affetti

riuniti ci rendevano incredibile quel distacco. Eravamo inconso-

labili.

a Da quel momento il silenzio ed il ritiro del sacro luogo, nostre

dolcissimo asilo, si convertirono in una piazza di mercato : sei carri

per i trasporti mobiliari, tutte le maestranze per ismurare, smon-

tare e caricare: pareva una fiera. Chi prendeva tavole, chi seggiole,

chi quadri: la gente addetta al monastero, col pianto sul ciglio,

attendeva a quella confusione di cose.

Ed ora, venuto il colpo, ove riparare, non potendo noi aocet-

tare il locale dato dal Governo, ed unirci con altre religiose, in un

monastero piccolo e senza separazione? La roba va via; ma dovt

mandarla? Casa non ci e\ Si manda in qua ed in la, a chi vuole

caritatevolmente prenderla in deposito. Infttile cercare stanze e

magazzini: non si trovano. Veramente rabbrividisco a rammentare

cosi gran desolazione. Le persone -cbe andavano in cerca di case

di campagna, le trovarono tutte occupate. Noi intanto a piangere,

a faticare piu che da donne: e vedevamo demolire, sotto i nostri

occhi, il bell'ordine della casa di Dio !

Ci fu bisogno d'una proroga d'altri giorni. Venuto il giorno...

una carrozza di buon mattino prese una povera accidentata, che

non conobbe cio che seguiva, con due religiose che dessero alia

casa trovata forma da ricevere la comunita; e la mattina di poi il
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convento era tutto vuoto. Che lutto e che dolore fu quello! Un

{porno cterno, senza ronforto !

(( Uscire da un grande ordine ed entrare in quella nuova casa,

dove tutto era disordine, fu un passaggio tanto diverso, che non

pote non portare efTetti ben tristi. Ad alcune ha causata la morte.

Non ci si poteva dar pace. Una vecchia malata, che non poteva

sentir nominare pericolo di uscire, in sei mesi la pcrdemmo, pro-

prio vittima della soppressione.

Dopo non molto, ci tolsero il patrimonio: ed allora le pensioni

scarse, le malattie gravi, i rnedici e i medicamenti lontani rondel -

tero penosissima la nostra condizione. Era deplorabile lo stare si

ristrette, rhe tolto il coro, il qnale era in una stanza di passo, nel

resto delle camcre notte e giorno eravamo sempre due, tre, quat-

tro : o sane o malate, non potevamo far di meno di esscre sempre

unite. Ci dividevamo con tende, impannate, armadii; ma niente ci6

dava di liberta. Nella state alcune caddero inferme; in altre le

malattie gittarono allora i primi semi. Dopo quattr'anni, gia quattro

ci avevano lasciate.

Siate pur certo, caro Signore, che questa e sottosopra la.storia

genuina della cacciata di altre parecchie centinaia d'intere e alle

volte numerose comunita.'e prima e dopo la legge detta di sop-

pressione; segnatamente in Roma, ove si ebbero spettacoli di se-

vizie e durezze da far inorridire i barbari.della Patagonia. E poiche

tocco di questu punto. vi accennero alcuni altri particolari, della

cui verita sto malievadore.

Nella citta di... una religiosa famiglia d'austerissima vita e di

stretta clausura, ebbe 1'ordine di sgomberare il proprio monastero.

Dopo infinite angosce, le monache, spogliate d'ogni lor bene, si ri-

coverarono in un paesello di montagna, e tutte insieme si raccol-

sero dcntro una casa male acconcia e piu simile a carcere, che ad

altro. II sito era cosi fuor di mano, che, per provvedere il neres-

sario, conveniva mandar talora ad un luogo nove miglia discosto.

L'umidita e la ristrettezza dell'alloggio ed il rigore del clirna cran

tali, che in breve quasi tutte ammalarono ed alcune soccombettero.

Per quanto e il medico ed il sindacc del paese ed altre auturevoli

persone s' interponessero, non si ottenne per loro, dagli spietati che



410 LE VITTIME OCCULTE

le avevan ridotte alia miseria, un atto di compassione. Alia fine, per

non morir tutte, fecero pratiche in Roma e, dopo raolte diffioolta.,

conseguirono di passar ivi a dimorare, nella comoda porzione di

un monastero della loro regola medesima. Se non che, entrata la

Rivoluzione anche in quella citta, Je poverelle furono ppr la se-

conda volta bandite dal tetto che le copriva; e se non era la carita

di un benefico personaggio, che apri Joro le porte di una sua villa,

sarebbero state messe in sul lastrico, o mandate chi sa dove. Ma
intanto pressoche la meta di quest'eroica famiglia ha pagato colla

vita 1'amore alia santa sua vocazione.

In... un'altra elettissima comunita, che abitava un antico e sto-

rico suo monastero, fu privata di quasi tutto lo spazio del vasto

luogo, e ristretta e pigiata in poche celle, negli anditi e persino

nei sottoscala. Pel maggior numero, le religiose erano di agiate o

nobili famiglie e gentili di complessione. In poco tempo le priva-

zioni, il freddo e le incomodita di ogni sorta ne abbatteron parec-

chie, sino a tanto che, per salvarsi, non isloggiarono di la, aiutate

dalla carita di anime generose a trovar altrove dimora. Ed io co-

nobbi una giovane religiosa di quel monastero, un fiore gia di ro-

bustezza e salute, come lo era d'innocenza e bonta, la quale per

tali patimenti contrasse un mal sottile, Che pian piano la condusse

al sepolcro.

Dalla relazione manoscritta di cio che hanno avuto da soppor-

tare di pene e di stenti parecchie religiose di santo ed esem-

plarissimo istituto, copiero il solo passo che segue. Trovata a

caso (dopo lo sbandamento dal monastero) vuota un' angusta vil-

letta, ci andammo a pigione. Vi era un pozzo a comune col conta-

dino: non era di polla. Dopo due mesi, non piu acqua: e per

diciotto mesi non avemmo che 1' acqua che cadeva dal tetto in una

conserva, ed anche a misura
; perche doveva bastare a noi, ai con-

tadini ed al bestiame. Per here, duebrocche a desinare ed a cena;

e poi custodirla come 1'acquasanta, dovendo mandare loritano e

con gran salita a prenderla.

Alle religiose di in fu tolto quasi perintero 1'aropio loro

convento. Le trentasei monache (che tante erano allora) rinchiuse

in un canto umidiccio, cupo, affogato e senza poterne mai uscire a
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prendere una boccata d'aria nell'orto, che pur si e loro sottratto,

vivono da qualche anno una vita, che e un'agonia continua. Le piii

son malate; e quando Tuna si rileva, 1'altra cade. Alquante gia

sono morte, c mentre vi scrivo una di loro e agli estremi, secon-

doche mi vien detto da un si^nore amico mio, fratello della badessa.

Per liberarle da quella specie di Jatomie, si son fatte istanze cal-

dissime al Governo, da persone pietose e da parenti ;
ma tutte in

vano. Si vorrebbe che da se andassero altrove o, scioltesi, tornas-

sero al secolo. Ma, dopo la spogliazione di tutti i loro beni, le

poverine non hanno dcnaro per appigionarsi una casa: e piuttosto

che sciogliersi, preferiscon morire. E di fatto muoiono eroicamente,

ma non si danno vinte, ne alia poverta, ne al dolore.

Per non essere soverchio in questa raateria, finiro con ricordare

quello che nella citta di... e avvenuto. Eravi un solido e ben pian-

tato monastero. In questo i nuovi proconsoli agglomerarono due

altre comunita
;
cosi che dovea bastare per tre, lo spazio che prima

ad una comunita sola era sufficiente. Non molto dopo s'intiino lo

sfratto alle tre comunita insieme, nel termine di tanti giorni: ed

ecco le poverette che aveano accolte le altre, gittate alia volta loro

in mezzo di una strada. Nessuna delletre comunita sapea dove fare

ricapito. Un buon sacerdote offerse a quella che possedeva gia il

monastero la parte di una casa propria ;
ma questa era malmessa

ed abbisognava di restauri. Per effettuar .questi con sollecitudine,

le religiose trasportarono dal loro monastero qualche bussola, al-

cuni telai da finestre, un po'di mattoni. Lo credereste? Non ando

guari ed ogni religiosa ebbe, per mano d'usciere, un ordiue fulmi-

nante che si fosse ripristinato il monastero in statu quo, a spese

delle stesse religiose cacciatene, sotto pena di perdere la pensione.

E cpsi dovettero fare. L'uso del diritto di proprieta era, per quelle

meschine, un delitto di lesa maesta.

La legge che aboliva in genere, e con certe determinate condi-

zioni, tutti gli Ordini regolari, per molte di quelle comunita, le

quali erano gia state spropriate dei loro monasteri e d'ogni aver loro,

fu una specie di benefizio. Perocche una buona porzione di esse,

non solo erano state bandite dalle loro case e ricoverate alia peggio

qua e la; ma, dopo essere state spogliate di ogni rendita, o non
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riscotevano le derisorie pension! promesse od assegnate loro arbi-

trariamente, o le riscotevano a tempi interrotti e serondo il ca-

priccio di chi doveva sborsarle: cosi che, in alcune province, queste

innorentissime famiglie di sacre vergini languivano d'inedia che

era uria pieta. Gavavan lagrirae dagli occhi le descrizioni delle mi-

serie loro, stampate nei giornali e specialmente nell' Osservatore

rowano, che si fece, fino dal 1862, promotore di pubbliche limo-

sine, per alleviare si incredibili pene. Volete sapere a che mon-

tassero quelle pensioni, quando erano pagate? A venti o venticinque

centesimi il giorno, per ogni religiosa !

La legge dunque sopravvenne e pareggio tutte le disuguaglianze.

Confiscava case e beni di qualunque specie, e dichiarava proprietk

del demanio o dello Stato, tutto, senza eccezioni, il patrimonio degli

Ordini regolari. A ciascheduna religiosa concedeva una pensione

vitalizia, proporzionata all'eta sua ed al suo grado di conversa o di

corista. Disponeva che, secondo le convenienze del demanio o dei

municipii, le comunita delle claustrali si riunissero in uno o piu

monasteri, alia rinfusa. A quelle che erano di numero piu notabile

permetteva la temporanea dimora nei monasteri loro, finche le pen-

sionate fossero ridotte a poche; il che accadendo, sarebbero man-

date a stare con altre, in altri monasteri.

Contuttoche la legale pensione decretata alle religiose, in tal

modo spropriate, fosse un respiro per quelle che da piu anni, prive

di ogni cosa, neppure godevano questo sollievo, bisogna nondi-

meno avvertire, che produsse poi un effetto, a tutte in generale,

irreparabilmente ruinoso.

La confiscazione del patrimonio importava la perdita diffinitiva

cd irrecuperabile della dote d'ognuna; giacche le doti, dalle singole

religiose portate al monastero, quando vi entrarono, erano incor-

porate co'suoi beni, o mobili od immobili. Voi non ignorate quanto

ogni codice umano tuteli quel bene, naturalmente sacro, che si

chiama dote della donna, e ne sapete il perche. Ora, per conto

delle nostre religiose, a questo diritto non si ebbe niun riguardo.

Lo Stato si approprio tutte le doti di migliaia di donne, sanz'altro

titolo che questo, ch' erano vergini consecrate a Dio; considerando
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questa loro quality siccome titolo per se medesimo legittimante hi

confisoa di beni dutali.

Nt'j questa derogazione al diritto di natura, da ogni popolo civile

osservato, pote fondarsinell'assegnamento della pensione vitalizia,

chealle doti si sostituiva.Imperocche, ad equiparare la sostituzione,

si sarebbe riehiesto che la ponsione determinata alle singole, equi-

valesse al reddito altresi della dote delle singole; ovvero equiva-

lesseal reddito complessivo dei beni aciascua monastero confiscati.

Ma questa regola di equipollenza, o compensazione, non fu seguita.

Si segui invece quella dell' eta e del grado. Qualunque fosse il

capitale che accumulatamente s'incamerava, e qualunque il valore

delle doti di ciascheduna religiosa, per le converse si stabili una

pensione che non oltrepassava le dugencinquanta lire; e per le

coriste un'altra, che non poteva essere maggiore di seicento. Le

seicento anzi furono assegnate unicamente a quelle, che aveano dai

sessant'anni in su. Verso quelle che erano dai sessant'anni in giu.

si procede gradatamente. Ond'e avvenuto spesso il caso, che una

religiosa corista non abbia ricevuto, nella pensione, neppure il de-

cimo od il ventesimo del reddito a cui aveva diritto, pel capitale

presole della dote.

Ragguagliando le eta ed i gradi, voi potete ammettere, che una

famiglia, verbigrazia, di trenta religiose, allora (doe quattro anni

fa in Roma e dieci anni fa nel resto d' Italia) non ritrasse dai totale

delle pensioni, che una somma corrispondente in media ad ottanta

o novanta centesirai il giorno, per ognuna. Questo dico allora,

quando la legge comincio ad aver corso. Di poi, a mano a mano

che le religiose piu anziane e raeglio prowiste sono venute a man-

care (e ora ne saranno gia morte quasi due terzi) la somma si e

anco .piu ristretta. Al prescnte vi hanno monasteri, la media delle

cui pensioni totali non raggiunge forse i settanta centesimi il giorno,

per ogni monaca. So di parecchi, nei quali le coriste hanno ciascuna

indistintamente una lira, e le converse da sessanta a sessantatre

centesimi per giorno. Eppure da questa cosi tenue provvisione

debbono uscire tutte le spese bisognevoli al culto della chiesa loro,

o cappella, alia cura delle inferme, al vitto, al vestito, alle lirao-
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sine die esse, tanto povere, pur fanno ai poverelli di Gesu Cristo;

e per di piu le pigioni, se si tratta di quelle comunita che stanno

fuuri degii antichi monasteri, ed i frutti o il rimborso dei debiti,

dai quali ben poche vanno esenti.

Le religiose che hanno per istituto di educare ed instruire fan-

ciulle, o nei convitti interni, o nelle scuole esterne e pubbliche,

tanto e tanto, allorche non sono contrariate nell'esercizio di questo

lor ministero, con sottili riguardi, possono fare su per giu ribaltere

le entrate colle spese. Ma le altre, piu solitarie e contemplative,

siate persuaso, caro Signore, che penuriano d' ogni cosa, e vivon

piu di stenti che di pane. E Dio solo puo numerare epesare i loro

saorifizii, perche egli solo li vede e li sa. II mondo li ignora e

nemmeno se li figura.

Ho notizia di un monastero edificantissimo, composto di oltre

quaranta religiose, veri angeli in terra, nel quale un giorno, per

desinare, non era che una sola piccola ricotta; e questa sola dove

a tutte bastare. So pure che, un altro giorno, la superiora di

questo monastero medesimo non aveva pane e non un soldo per

comperarne: e se non era una carita che inopinatamente, e senza

che essa la cercasse, Iddio le mand6, quel giorno le -saute sue

figliuole non avrebbero avuto di che sfamarsi. Ne vi pensiate che

Falimentare questa numerosa comunita costi molto. Per obbligo di

regola, vi si mangia sempre magro, e d' ordinario legumi e pesce

salato
;
la maggior parte dell* anno vi si digiuna. Vi si prega otto

ore, fra di e notte; e il resto del tempo vi si lavora in silenzio.

Scarso il sonno, preso sopra un duro sacco, e brevi le ricreazioni.

Volete sapere come un uomo santo e tutto di Dio, il quale avea

dirette a lungo nello spirito le religiose di questo monastero, le

chiamava, parlandone in gran confidenza con persona pia ed assen-

nata? Le chiamava anime elettissime, fra le elette del Signore .

Due o tre volte ho avuta la consolazione di trasmetter loro alcune

modiche limosine, che ho potute raccoglier per esse. Se aveste

vedute le lettere che mi hanno scritte ! Quali sentimenti di gra-

titudine! Quali promesse di preghiere pei loro benefattori! E si vi

dich'io, che torna conto farsi raccomandare al Signore da spose

cosi care al cuor suo !
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Sono assicurato che il monastero delle di 6 in miseria

cosi estrema, che quest' anno, il giorno della Santa loro fondatrire,

le monache nulla avevano per fame la festa; e se non era la carita

di una persona benefica, la festa non si sarebbe fatta ne in casa,

ne in cldesa.

So di una comunita, dove non si avea modo di procurare ad una

religiosa inferma un rimedio di qualrhe costo, ordinato come ne-

cessario dal medico; e senza la compassione di un estraneo che

sborso il denaro, non sarebbe stato possibile somministrare alia

malata il rimedio.

Mi vien riferito di un altro monastero, nel quale tutte le reli-

giose, appena calato il sole, si ritiravano al buio nelle loro celle

ed al buio vi passavano le serate; v'immaginereste mai il perrhe?

Perch6 non avevano e non potevano procurarsi altro olio, che il

necessario a far ardere nella chiesa la lampana del santissimo Sa-

cramento. Per questa ragione medesima, s'astenevano dal condire

1' erba cotta o cruda, di cui nutrivansi.

Ah, che pagine verrebbero fuori, se si avessero a narrare i pa-

timenti ed i martirii secreti, sofferti in Italia da tante migliaia di

donne, pel sublime amore del Dio crocifisso, a cui erano e sono

sacre! Ma queste pagine sono scritte a caratteri d'oro unicamente

nel libro della eterna vita
;
e da quel libro non lecito copiarle.

Senonche tutto quello che delle pene di queste vittime occulte

ed incolpabili ci possiamo divisare, commove a pieta, intenerisce

1'animo e desta ammirazione. Ci6 che fa fremere il pensare, che

coloro i quali, con rigori da nessuna legge prescritti, a si crudi

strazii 'le hanno sottomesse, sono uomini che hanno pur madri,

hanno sorelle, hanno mogli, hanno figliuole. lonon so comepossan

dare il nome di madre o di figlia a donne, costoro che sentono il

rimorso di avere causato il supplizio di tante creature nobilis-

sime, ree soltanto d' essere modelli di virtu, fiori di purita, colorubc

d'innocenza, cose piu del cielo che della terra.

Ma che volete? La setta diabolica trasnatura i suoi schiavi: ne

puo essere che chi la serve non abbia nel sangue 1'odio alia santa

verginita delle spose di Gristo, il cui ricordo anche solo e rimpro-

vero ai vizii suoi ed alle sue abominazioni. La quale rabbia, isti-
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gata da Satana, si e ncl cuor del settarii inasprita, al vedere che i

lorodisegni di secolarizzazione o depravazione di cosi eccelse donne,

son iti a vuoto. Speravano che, aprendo loro le porte del chioslri,

si sarebbero sbandate; speravano di trarne molte e molte allo

scandalo di pubbliche apostasie: speravano di poter batter le mani

alia contaminazione dell'onore di Gesu Cristo, in gualche drappello

di queste sue spose. Ed invece son ritnasti scornati. Gli scandal!

sono stati rarissimi e non osservabili. La fortezza di tutte queste

raigliaia di donne, in grandissimo nuraero giovani e riccamente

dalla natura dotate, e la costanza loro nel prescegliere ogni disagio,

ogni angustia e la morte stessa alia infedelta verso Dio; anzi la

morte incontrata effettivamente da non poche di loro, per non se-

pararsi dalle loro sorelle, nulla ostante i pregbi, le lagrime, le

seduzioni delle famiglie e del mondo, li hanno stranamente confusi.

Ed e questa la bella e nuova gloria, che all' Italia cattolica hanno

aggiunta le vergini sacre : gloria poco avvertita ora, fra gli strepiti

della diuturna guerra che si combatte, ma degna di risplender

piu tardi fulgidissima nei fasti della Ghiesa.

Voi dite incomprensibile per voi 1'odio che si porta ed il male

che si fa a queste donne, tanto innocue alia politica, quanto innocui

le sono i bambini; e mi domandate: che! sono forse cospi-

ratrici ?

Si, vi rispondo, sono state accusate ancor esse di cospirare.

Sentite in che modo. L'anno 1860, tosto che il Piemonte ebbe oc-

cupate colle armi 1'Umbria e le Marche, uno dei soliti tirannelli

suoi proconsoli comincio a molestare, nella solitudine delle loro

montagne, gli Eremiti camaldolesi a segno tale, che questi dovet-

tero spedire uno dei loro ad un sopraccio della Rivoluzione, per

implorare, se non giustizia, almeno umanitk. Ma ne Tuna ne 1'altra

si voile concedere dal sopraccio. II religiose inviato (e io I
1

ho

dalla sua bocca) prima di accomiatarsi da costui: Ma che male

facciamo noi? gli chiese; noi viviamo sequestrati da ogni coin-

mercio col mondo: non trattiamo che con Dio. Quale cospirazione

puo Vostra Eccellenza temere da noi?

Quella delle vostre preghiere; rispose T Eccellenza. Voi co-

spirate contro F Italia pregando, e basta.
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Capite, o Signore? L'ltalia del frammassoni, di quei frammas-

soni che vogliono abolita la fede nell'esistenza di Dio, questa Italia,

fatta da Napoleone III e compiuta e protetta dal Bismark, teme le

preghiere delle suore e dei frati. Ecco in qual senso le povere

monache d' Italia sono state accusate di cospiratrici ;
e come tali

punite colle cacriate e colle confische. Ditelo e riditelo rosta, e

pubblicatelo il piu cbe potete. Giusto e che da per tutto si sappia

la enorme colpa, per la quale migliaia e migliaia di donne italiane

sono state dai loro compatriot! Iberali private delle case, dei beni

c delle doti, e condannate a patire la fame ed a morire d'inopia.

Con tutto quello che sin qui vi ho esposto, parmi, caro Signore,

di aver sodisfatto gia quanto basta alia maggior parte delle vostre

domande. Rimane che risponda ora alle due ultime e poi concluda.

M' interrogate dei fini che Dio avra avuti, nel permettere e dis-

porre tanta tribolazione ed oppressione delle sue vergini in Italia.

Ed io vi replichero, che i fini delle operazioni e permissioni del-

rAltissimo sono impenetrabili: ma che nel fatto nostro alcuni ve

n'ha, i quali sembrano facilmente discernibili.

Non e dubbio, esempligrazia, che Iddio ha disposto un cosi fiero

travaglio di queste anime sue predilette, per la loro propria san-

tificazione e perche, con eroici sacrifizii, mostrasscro un amore

anco eroico alia vocazione loro, tanto esimia e privilegiata. Nep-

pur 6 dubbio che 1'ha ordinato alia edificazjone altresi dei fedeli,

in tempi come i nostri, nei quali la freddezza e 1'indifFerenza di

tanti per 1'onore di Gesii Cristo, e i rispetti umani e le debolezze

di tanti altri, che vorrebbero conciliar 1'onore di Gesu Cristo colle

menzogne del mondo, crescono luce meravigliosa allo zelo, alia

fermezza, alia invitta virtu, onde queste donne si sollevano sopra i

terreni interessi, i carnali riguardi e le turpitudini d' una civiltk

senza pudore e senza Dio. Finalmente non par dubbio che la im-

molazione di queste vittime, gratissime agli occhi suoi, sia dal Si-

gnore voluta in Italia, per espiare grimmani sacrilegii e delitti,

che la Rivoluzione vi ha commessi e dura a commettervi. I pianti,

i cordogli, le amarezze, le sofferenze, le suppliche e le vite stesse

che queste amate sue spose, da quasi venti anni, ogni giorno gli

oflrono, salgono anche ogni giorno al trono della sua misericordia,
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come sacrifizii accettabili in odore di soavita
;
e rattengono 1' ira

omai troppo sfidata della sua giustizia, ed impetrano che meno tre-

mendi sieno i fulmini ed i flagelli, che, quandochessia, sopra questa

Italia peccatrice, dovra scaricare.

Questi paiono a me fini e frutti certi della persecuzione, cui le

religiose nostre sottostanno. Ghe Dio ne abbia in mira altri piu

reconditi, lo credo : e che sia tra essi anche quello di preparare,

nei paesi nostri, un magnifico rifiorimento della verginita claustrale,

di cui le odierne religiose, co'loro meriti, gittano i semi e fecon-

dano i germi, lo tengo per certissimo; come per certissimo tengo,

che il rifiorimento perfetto del nostro clero secolare e regolare sia

uno dei potissimi fini dalla Provvidenza intesi, nel lasciare che

Satana abbia fatto e faccia nelTItalia ed in Roma tutto quello che

ben sapete.

Vengo ora all' ultimo dei vostri quesiti; e rispondo sommaria-

mente al vario suo contenuto.

I monasteri, domandate voi, hanno tutti egualmente bisogno di

soccorsi ?

Non tutti ugualmente; ma il maggior numero si. Alcuni poi ne

hanno, piu che bisogno, necessita estrema.

Le monache, seguitate voi, non si applicano a lavori di qualche

lucro ?

Sicuramente. Ma, prima di tutto, conviene chen'abbiano le com-

missioni od ordinazioni, le quali spesso mancano. In secondo luogo,

pei compensi, conviene che stieno alia carita dei committenti
;

i

quali gia credono di fame una grande, con dar lavoro: e nulla nuila

che la fattura sembri cara, le monache risicano di perdere 1'opera

e gli avventori. In terzo luogo resta a vedere, se il numero deile

religiose valide basti ai lavori che si oiFrono. In molte comunita

le inferme, o cagionevoli, o decrepite son le piu: e quelle che

dimorano dentro i loro antichi monasteri, non possono fare vesti-

zioni, ne ammettere nuove professe. II Governo italiano vuole ad

ogni patto che queste comunita finiscano di etisia. Al lucro cessaato

delle giovani, che piu non entrano, si aggiunge il danno emergente

delle adulte che invecchiano, e delle vecchie che muoiono. Intanto,

colle infermita e colla vecchiaia, i bisogni crescono e, per le morti,
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le pension! dirainuiscono. Crodetclo, in molte e multe comunita noa

si bramerebbe altro che faticare, per men male vivere: ma o non

si hanno le braccia, o non si hanno i lavori.

Perch6 gl'Italiani, chiedete ancora, non fanno limosine alle loro

monache depauperate?

Eh, le fanno! Ma gl'Italiani, Signor mio buono, sono oggimai ri-

dotti a condizioni poco different! da quelle delle monache. Noi

siamo un popolo ruiuato. Le ricchezze nostre sono tutte di carta-

slraccia, ed il fisco, con imposte e balzelli d'ogni nome, ci divora

il sangue, la came e il midollo delle ossa. II pezzo di pane coti-

diano, che ognuuo di noi mangia, priraa d' esser mangiato, e passato

per la trafila di una ventina di tasse. In Italia si paga piu che

non si mangia. E questa e la piu palpabile delle felicita recateci

dalla Rivoluzione rigeneratrice. Dal che proviene quell' unita nella

miseria, che e la sola unita, riconosciuta fra noi senza contrasto.

Ma, fuori di celia, dirovvi che la carita si fa tuttavia e larga e

generosa dagl'Italiani. Se non che i bisogni soprafFanno il potere

ed il buon volere della gente. Oltre i poveri di tutte le specie

che, dopo le fortune politiche, sono centuplicati, abbiamo la Chiesa

che un tempo aveva per dare, ed al presente ha bisogno di avere.

I cattolici debbono pensare anche al cu!to di Dio ed alle pubbliche

opere di religione. Notale altresi, che le poverissime religiose vi-

vono nascoste, non si lagnano, non si richiamano, ed appena ar-

discono scoprire le necessita loro a pochi e sottovoce. Ma niente-

dimeno, secondo la possibilita delle anime caritatevoli, secondo i

luoghi e secondo varii altri aggiunti, ricevono limosine, se rare

volte copiose, sempre pero afFettuose. I parcnti loro non sono tutti

senza cuore, o senza borsa. I contadini poi si segnalano in certi

paesi, sopra i ricchi. Non avendo denaro, mandano o portano ai

monasteri delle campagne o dei suburbii, farina, cacio, olio, ova

ed anche pane ;
tutto poco si, ma tutto di buon grado. IVon nego

che la carita degl'Italiani potrebbe e dovrebbe fare di piu, per

le immiserite vergini del Signore. Ma in somma ho pur da conce-

dere che fa molto. II Santo Padre Pio IX e stato ed e munifico be-

nofattore di queste poverette. Egli ha speso tesori, per aiutarle,

massime in Roma e nolle circostanti province; e voi dovete giu
AVrfa I, Vol. I, fate. *40 V<)
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sapere, che ne ha ricoverate un certo numero nello stcsso palazzo

pontificio di Castelgandolfo, che il regno d'ltalia (sua buona grazia)

gli ha lasciato per uso di villa.

Gonchiudo pero, che la vostra proposta di cercare a queste eroi-

che vittime della Rivoluzione soccorsi, anche fuori d'ltalia, e bella,

e ottima, e degna del noLile vostro cuore. Singolari benedizioni ne

avrete da Dio, se la effettuerete il meglio cfce possiate. II modo del

cercare tocca a voi studiarlo, od a chi come voi ha questo pio zelo.

Quanto a quello del ricapitare le carita, penso che il piu sicuro

e speditivo sia di indirizzarle ai Vescovi, ognun dei quali conosce

le necessita dei varii monasteri della sua diocesi. lo so di una

quindicina alraeno di questi Prelati, che riceverebbero limosine,

per le povere monache, colle lagrime agli occhi. Pochi giorni or

sono, due Arcivescovi mifecero istanze, che mi adoprassi a trovare

aiuti per tre loro monasteri, che fanno pieta. Onde a voi in con-

fidenza dico, che se non sapete a chi nominatamente inviare le

limosine, che avrete raccolte per le sante spose di Gesu, affamate

dalla Rivoluzione in Italia, mi diate un cenno: ed io v'indichero,

a posta corrente, Vescovi e monasteri a cui potrete ricapitarle.

Usate poi a grado vostro di quello che in questa lunga lettera vi ho

scritto; e dategli tutta la maggiore pubblicita che stimerete op-

portuna.

Qui finisce la lettera. Ma, giusta il desiderio dello scrittore ed

il merito dell' opera pietosa che vi e raccomandata, noi vogliamo

pregare i giornali cattolici dell'Europa e dell'Am erica a dare un

cenno delle cose che vi sono storicamente esposte, per muovere i

lor cristiani lettori a consolare le afflizioni delle sacre vergini

claustrali d'ltalia, con beneficenze che non sara mai difficile far

giungere alle mani dei Vescovi della Penisola.
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Studii di Diritto e Prowdura Civile. Monografie dell aw. STEFANO

LLWZZI'. Napoli, dottor Leonardo Vallardi editore. Via S. Anna

dei Lombard! numero 27, primo piano 1876. Un volume in

grande ottavo, di pagine 368. Prezzo L. 7, 00.

Quest' opera dell' egregio professore lannuzzi, contiene otto Mo-

nografie, nelle quali con dottrina ed acutezza di ragionamento si

svolgono varie quistioni di Diritto e di Procedura civile. Daremo

un cenno di ciascuna.

La prima Monografia ha per titolo: Delle clausole, che addossano

le imposts al debitore ddle rendite e degli interessi.

Sin dal 1870 il chiaro Autore avea esposte le sue idee sopra

questo argomento, e il suo scritto da molti fu ben accolto e stu

diato, perche all'importanza scientifica accoppiava un interesse

forense. Qui le ripropone, dividendo la trattazione in due parti.

Nella prima conduce il lettore, prima di scendere all'esame della

controversia, a vedere se veramente le clausole, le quali sono nei

contratti precedent! alle nuove leggi d' imposta, possano estendersi

al tribute della ricchezza mobile. Ed esaminandole primiera-

mente coll'interpetrazione letterale e quindi colla interpctrazione

logica, dimostra che quelle non possono estendersi al nuovo tri-

buto. Quindi ribatte le contrarie ragioni, tolte dai caratteri del-

1' imposta di ricchezza mobile, dai quali appunto deduce che questa

non poteva comprendersi nei patti stipulati prima della pubblica-

zione della nuova legge, essendovi allora imposte che aveano ca

ratteri alTatto diversi.

Nella seconda parte 1' Autore dimostra essere una clausola

radicalmente nulla quella, che avesse per iscopo di esentare dalla

1
II lamiuzzi c aulore di varie allre operc K'tfali, inollo prcgiate.
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imposta sulla rendita il possessore, addossando 1'imposta al rela-

tive debitore. Espone die cosa sia 1'imposta e indaga la natu:a

dell' obbligo che hanno i cittadini di pagarla. Dimostra quindi

quaato s'offendano i principii cardinal! dell' ordinamento sociale,

come si deroghi allo Statuto, come si violi 1'articolo 12 delle dis-

posizioni generali, che precedono il Godice civile, come infine si

danneggi 1'industria e il commercio, qualora 1'imposta anziche

;gravitare sui capitalist!, graviti sui debitori delle rendite e degli

interessi.

Conforta infine la sua tesi riportando varie sentenze delle Gorti

di Gassazione, e fra le altre quella del 24 giugno 1876 della Corte

di Gassazione napoletana, la quale.abbraccio pienamente i principii,

professati qui dal lannuzzi, nel giudicare una causa, a lei deferita.

La seconda Monografia ha per titolo: Manifestizione storied del

diritto di famiglia e dei beni. Questa Monografia fu letta nel no-

vembre del 1864 come prolusione al corso delle lezioni di Diritto

e Procedura civile, dettate dall'Autore. Egli dopo aver toccato del-

la realita obbiettiva ed eterna del Diritto, ne descrive 1'esplica-

mento organico, a rispetto dell'individuo, della famiglia, della

proprieta. Passa quindi allo 'storico svolgimento degli istituti,

delle relazioni personal! e reali nella civilta orientale e nella

greca, e nel mondo romano. Sorse il Cristianesimo, ed alia sua luce

tutto cangio, tutto ebbe nuova vita, e nuova forza. Si affermo 1'unita

della specie umana, ed il suo comune destinato, confermato dal-

1'unita di Dio, creatore e riparatore dell'uomo. Si cangio il prin-

cipio dominatore della societa, che non fu piu la forza e la guerra,

ma la giustizia e la carita; si nobilito la donna, poiche ad Eva fu

sostituita Maria
;

si richiamo la famiglia alia sua naturale essenza.

iQiine 1'Oratore ragiona deli'mondazione dei barbari, e dimostra

come Finnovazione, che il Cristianesimo avea operato nel campo

delle idee, fu in concreto poi ralforzata nel medio evo dai novelli

fatti
;
onde sursero quei principii, che han dato lena alia mo-

derna civilta per affermare e compiere il concetto della persona

umana.

La terza Monografia ha per titolo: Se nei gludizii di dwisione

di cosa comune debba seguirsi il proctdimcnto sommario.
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L'Autorc rominria questa dissertazione confutando le ragioni,

rar.chiuse in una sentenza del Tribunale civile di Avellino, il quale

ritenne che nei giudizii di divisione di cosa comune s'abbia a se-

guire il procedimento formale e non il sommario. Quindi con so-

lidi argomcnti, tratti dalla ragione logica d'esistenza dei due riti,

ed esaminando la natura dei giudizii di divisione, e dimostrando

come nell'articolo 684 del Godice civile, posto a confronto dell'ar-

ticolo 88 i del Godice di procedura civile, si racchiuda la disposi-

zione appunto deH'applicazione del procedimento sommario in

questi giudizii; ne deduce che nei giudizii di divisione di cosa co-

mune debbasi seguire il procedimento sommario.

Conforta la sua tesi esponendo i precetti legislativi dell'abolito

Codice napoletano e del Godice sardo, ed una sentenza della terza

sezione della Gorte d'appello di Napoli.

La quarta Monografia ha per titolo: II termine di trenta giorni

per Vcsame dei testimoni si applied anche presso i pretori. Illustra-

zione dell'articolo 232 del Godice di procedura civile.

L'Autore divide questa Monografia in sedici capitoli. Nei 1 parla

della importanza dei termini nella procedura civile. Nei 11 esamina

la disposizione dell'articolo 232 del Godice della procedura anzi-

detta. Nei Til" pone nei suoi veri termini la quistione cosi : Quando

nella sentenza del Pretore, che dispose una prova per testimoni, non

fu stabilita V udienza nella quale debba eseguirsi, ed il termine pre-

scritto dall' articolo 232 e dfcorso senza dimandarsi la proroga, si e

decoduti dal diritto di far la prova testimoniale ? E quindi nei capi-

tolo IV
J
dimostra non esser vero che le disposizioni, relative alia

prova testimoniale, sieno, per le vigenti leggi di rito civile, distinte

e separate, secondo le diverse magistrature, innanzi alle quali si

agita la causa. Nei V dimostra che 1'articolo 232 non trova verun

ostacolo ad essere applicato nella indole dei giudizii dei Pretori e

del procedimento a seguirsi innanzi a tali giudici. iVel VI chiarisce

quanto male a proposito s'invochinogliarticoli420,426,i27 e434

per provare che 1'articolo 232 non e applicable nei giudizii, che

s'agitano presso i Pretori. Nei VII confuta Targomento, col quale si

sostenne che il vago richiamo, fatto dall'articolo 1 1 1, non puo portare

la decadcnza della facolta di fare la prova testimoniale, o la nullita
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della prova praticata fuori termine. Nell' VIII confuta 1'argomentd

ricavato dalla Giurisprudenza napolitana e piemontese, del quale

si avvalgono gli avversarii; notando giustamente che noa si ra-

giona da senno ricorrendo all'autorita della Giurisprudenza di co-

dice di procedure, in-formato a'principii che non sono quelli della

presente. Nel IX dimoslra che 1'articolo 232 deve necessaria-

meate imperare nei giudizii, che s'agitano presso i Pretori. Nel X

risponde ad una lettera pubblicata dalFavvocato signer Gennaro

Miraglia nel nuraero 2386, anno XXIV, della Gazzetta dei Tribu-

nali di Napoli; nella quale esso Miraglia promosse alrune obbie-

zioni contro le idee manifestate dall'Autore. Nell'XI disamina

I'argomento, col quale si dice che non essendo applicabili ai giu-

dizii dei Pretori gli articoli 233 e 234, non lo possa essere pure

1'articolo 232. Nel XII discute se il principio di analogia e quello,

che richiama al procedimento dei Pretori 1'articolo 232 del Codice

di procedura civile, ovvero 6 la volonta espressa del legislatore ;

e risolve la quistione nel secondo senso. Nel XIIF disamina 1'ar-

gomento, col quale si vuol provare che i termini del procedimento-

innanzi ai giudici collegiali non. sono applicabili alia procedura

mandamentale. Cio 6 verissimo, ma quando 1'articolo 232, dice

1'Autore, s'applica ai giudizii dei Pretori non e gia introdurre nei

procedimento dei Pretori una disposizione dello speciale procedi-

mento dei Tribunali; ma e una disposizione del procedimento for-

male, 6 la regola generale, che, in difetto d'altra norma, viene

applicata ad un caso che essa, appunto perche regola generale, deve

governare. Nel XIV tratta della Giurisprudenza posteriore alia

prima pubblicazione di questa Monografia, ch'ebbe luogo nel

25 aprile 1871 : e nel XV da un breve cenno di una scrittura

cbe sosteaeva la tesi contraria, cioe della non applicabilita del-

Farticolo 232 ai giudizii dei Pretori, pubblicata nella Gazzetta dei

Tribunal di .\apoli; e di due scritti che la difendono, 1'uno inserito

nel GircoU giurutieo Ai Palermo, e 1'altro in un opuscolo dell'av-

vocato Vincenzo Zanchi. Finalmente nel XVI confuta alcune idee-

del professere Borsafi.

La quinta Monsgrafia
1 ha per titolo : Dissertazione sopra un vpo-

tesi, contemta ml numwo 1 dell' articolo 100 del Codice diproce-
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i' i rile. II tema di qucsta dissertazione e il segucnte: Quando

1'avvorato per essere soddisfatto del suo compenso, non avvalcn

dosi dell' ultimo comma deirarticolo 379 del Godice di prooedjira

civile, conviene il proprio cliente innanzi al giudice competente a

ronoscere di tale domanda per ragion di valore e di territorio, puo

il convenuto, che vinse la causa, per la difesa della quale si chiedo

il rompenso, chiamare in garanzia la parte soccombente e condan-

nata alle spese? In questa breve Monografia 1'Autore, dopo aver

ricordato sommariamente le nozioni generali sulla garanzia, viene

all'esame del proposto problema; e combattendo le ragioni addotte

dai sostenitori della risposta negativa, con solidi argomenti, tratti

dagli articoli della legge e dalla interpetrazione e correlazione di

essi, risolve la quistione affermativamente.

La sesta Moflografia s'intitola: L' Interpetrazione e suoi limit i.

L'Autore in questa dottissima ed erudita dissertazione, dopo un

brevissimo proemio, desuntodall'ufficio del giureconsulto, dichiara

il suo intendimento nel dettare questo lavoro, quello cio6 di ve-

dere quale sia il confine, segnato all'aUivita dell' interprete, sia

quando ha per obbietto la legge, sia quando ha per obbietto i con-

tratti, i testamenti ed i giudicati. La legge mira a governare tutte

le relazioni giuridiche; ma non puo tutte contemplarle particolar-

mente. Quindi devesi in essa rinvenire oltre una forza imperativa

espressa, concetto espresso, anche una forza imperativa tacita, con-

celto tacito. II lavoro intellettivo, pel quale si cerca ottenere la

conoscenza del concetto espresso e del concetto tacito di essa

legge, ne costituisce 1' interpretazione. Qui il lannuzzi riprova

1'opinione, che rimuuve 1' interpretazione dalle leggi chiare. Se-

gnatamente confuta il Borrelli, che la rimuove altresi dalle leggi

oscure, ma non ambigue. Egli sostiene che la sentcnza di Paolo:

Cum in vwbis nulla ambiguitas est, non est admttenda volwntutis

fjiiacstio debba applicarsi ai testamenti, ai contratti, ai giudicati,

iion alia legge. Combatte altresi il Pescatore, che insegna potcrsi

interpetrare anche il passo chiaro della sentenza, quando si vegga

che 1'autore di essa incorse in un errore riconoscibile e scusabiie;

e spiega come vada inteso il teorema del giure romano che la

volonta debba prevalere allo scritto. Svolgendo poi la massima:
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qaacstio facti in arUirio iudicis est, distingue le tre cognizioni : di

evidenza, di certezza dimostrativa, e di convinzione morale, e sos-

tiene che 1'anzidetta massima si applica propriamente a questa

lerza soltanto. Da ultimo dimostra che il travisamento e motivo di

Cassazione, e confuta le ragioni contrarie addotte da alcuni giu-

risti e dalla Gurte Suprema Fiorentina.

La settima Monografia ha per titolo: Se sia ammissibile I'ap-

pello, avverso la sentenza contumaciale, contro ddla qude s'e fatto

il giudizio d'opposizione.

A sciogliere questo quesito TAutore distingue 1'ipotesi, nella

quale 1'opposizione si dichiari inammissihile, dall'ipotesi in cui

si e iniziato il giudizio del merito di essa. In questa seconda ipo-

tesi, non esistendo piu la sentenza conturaaciale, non puo formare

raateria d' appello ;
ma questo puo aver luogo contro la seconda

sentenza, pronunciata in grado d'opposizione. Nell'altra ipotesi,

i[ualora i termini non sieno decorsi, continuando ad esistere la

sentenza contumaciale, 1' appello e ammissibile.

L' ultima Monografia s' intitola: Di uri apporente aniinomia fra

il terzo capoverso, i precedenti capoversi dell' art. 102 Cod. Proc*

Civ. e I' art. 101 dello stesso Codice.

In questa brevissima dissertazione 1'A.utore dimostra, merce

1'interpetrazione logica dei suddetti articoli, che se la eccezione

di compensazione si fondi sullo stesso titolo della domanda prin-

cipale, o anche sopra il titolo che gia appartiene alia causa prin-

ripale, come mezzo di eccezione
;
non si puo disgiungere la co-

gnizione dell' eccezione di compensazione dalla cognizione della

domanda principale, ed il Pretore deve necessariamente rinviarle

ontrambe al Tribunale, come il Gonciliatore deve rinviarle al

Pretore.

In questo libro il lannuzzi da prova di acuto ingegno e di

vasta erudizione e conoscenza profonda delle discipline giuridichc.

Egli poi lo ha scritto in modo cosi lucido e piano, che non solo ai

provetti nella scienza del foro, ma ancora agl'incipienti riesce

acconcio.
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II.

Mimma Ghita, o la casa opwaia, libro di lettura per le giovani

opwaiv, di MARIA ViAM-Visco.m e IG.MZIO SCARABELU. Un vol.

in 8 pice, di pagg. 302. Torino, Paravia, 1877.

Chi e la Mamma Ghita, che da il titolo a questo libro? fi una

donna rara, tanto rara, che forse non e stata e non sara mai che

in idea; ma acconciamente inventata dagli Autori, per lo scopo

che si sono proposto. Volendo raccogliere in un libro, non troppo

grosso di mole, i piu opportuni ammonimenti e consigli che si

possano dare a giovani donne popolane ed opcraie, e darli loro

schiettamente alia buona, hanno immaginato di farli dare loro da

un'altra donna, stata ricca un tempo, caduta in bassa fortuna, in-

vecchiata, afflitta per giunta da cecita d'occhi, ridotta ad abitarc

in una casa di gente artigiana, ed a vivervi quasi per limosina. Es

sendo questa povera signora Ghita molto bene istrutta, dotata di

belle qualita, e desiderosa di fare in quel modo che potesse un

po'di beiie agli altri, penso di riunire intorno a se i pigionali e spe-

cialmente le pigionali della casa, che grandemente 1' amavano, ed

intertenere la brigata sopra i doveri piu pratici e gli ottimi costumi

delle donne operaie. II libro quindi e riuscito intrecciato di dia-

loghi, di esempii e di discussioni, che tutte mirano ad illuminare

le menti ed a formare i cuori di questa gioventii, cosi bisognosa

di morali presidii e di savii documenti.

Noi 1' abbiamo scorso da capo a fondo, e dobbiamo confessare

che ci e parso irreprensibile, giudizioso e idoneo al fine pel quale

i due Autori lo hanno scritto: sebbene ci sia sembrato piu fatto

per la gioventu matura, che per 1'ancor tenera adolescenza, alia

quale non consiglieremo di metterlo nelle mani : non gia perch6

nulla vi sia di male, ma perche molte delle cose in esso contenute

superano la capacita sua, e molte altre non sono ancora per essa

adatte: come, verbigrazia, i giusti e buoni avvisi e consigli che vi

si danno alle fanciulle che cercano di r.ollocarsi.



|j8 RIVISTA

Gli Autori, con lodevole accorgimento, si sono astcnuti dalla

politica e dalla ostentazione di quell' esagerato patriottismo, che il

maggior numero di scrittori di materie padagogiche, fra noi vuule

far credere necessario alia solida istituzione della gioventu. L'unico

tribute che ban riputato di dover pagare alia moda, e una riga di

elogio al conte di Cavour, che nel dialogs decimo un maestro pa-

ragona al Franklin e chiama grand' uomo , perche ebbe parte

grandissiraa nella liberazione d' Italia e nella sua riunione in uno

Stato solo
'

. Sarebbe stato desiderabile che neppur questo gra

nellin d'jncenso gli Autori avessero brueiato all'idolo dei nostri

unitarii. Perocohe, tra le altre cose, non tutti sono disposti a dare

la patente di grandezza ,
almeno morale, al Cavour; e molti,

prima di dargliene altra, aspettano di vedere che 1' opera sua pro-

duea all'Italia frutti diversi da quelli che fmora vi ha prodotti ;
e

sono la miseria universale, il malcontento, la fame ed una straboe

chevole immoralita.

I doveri di religione sono trattati nel libro COB veritk e inculcati

coa efficacia. Chi legge, si avvede quanto prema agli Autori, che la

virtu e 1' onesta della femminile gioventu operak abbiano la radice-

loro nel timor santo di Dio e nelle sante massime del Vangelo.

Tuttavia indicberemo tre difetti, che abbiamo notati, e sarebbero

con po^o emendabili in una nuova e piu libera edizione, che gli Au -

tori dovessero fare di questa operetta. Diciamo piu libera, atteso-

che questa primissima edizione e passata sotto gli occhi della So-

cieta pedagogica di Torino, che poi le ha conferito un premio.

II primo difetto e che mentre tanto vi si esalta la istruzione del-

1'abbici, dell'abbaco, di cose d'arti e mestieri e d'igiene, quella

religiosa del catechismo poi nan vi 6 espressamente raccomandata.

Eppure il catechismo rinchiude la miniera piu preziosa di veritk di

fede e di morale, che figurare si possa ;
ed una istnizione che non

abbia nel catechismo il suo fondamento, poco o nulla serve alia

bontk della vita ed all'esercizio delle virtu all'uomo piu necessarie.

Alcune buone pagine adunque, che persuadessero le giovani ope-

raie a studiare la religione nel catechismo e ad apprenderno. ir

1
Pag. 90.
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juantu pussooo, il retto senso dalle spiegazioni urali dei parr

iiclle chiese, sarebtoero cumpimmtu piu die utile dell'Opera.

L'altro difctto e die il gran bene, il quale nel libro si dice della

religione, si dice stando troppo su le generali, senza soendere

quantu bisognrreLbo ai particohtri. Noi intendiamo die la Mamma

Ghita, prrndendo a discurrere della religione, si protestasse colle

sue uditrici di non potere, ne voltre snocciolar luro un trattato

di teologia
'

)), ri^nendosi dal ragionare di do die appartiene ai

doinmi, alle credenze, aJJe formole di fede. Ma altro e leologizzare,

altro ricordare le pratieJie della pieta cristiana, addifcaado ed

encomiando qufille die sono piu necessarie o salutari. Esempli-

ijrazia, dei sacramenti non s'incontra sillaba in tutto il libra: e

dove si magnifica a la morale di Gesii Gristo die in tante maniere

i rischiara, ci consola, ci guida, si aggiunge ancora die: a essa,

<jualunque sia la gravita delle nostre colpp, ci oflre sempre n

oblio completo, un' intera riabilitazione, al prezzo di un pentimento

sincere, di un vero proposito di non far piu male- . Qui era il

luugo di rammentare il sacramento della penitenza, die 6 proprio

qiieilo nel quale Dio ci rimette le colpe, purche abbiamo, in ri-

ceverlo, il pentimento ed il proposito. Intorno a che notiamo 1'im-

proprieta di linguaggio, che e attribuire alia morale rio che

spetta al corpo intero della fede, ossia religione di Gesii Gristo.

.\oi siamo certi die gli Autori essendo cattolici, come senza

-dubbio li supponiamo, haano pure avuto in animo di scrivere per

jioventu optraia rattoiica, com'e la nazione di cui essa fa parte. E

nondimejio noi abbiamo avvcrtito, che tutto do che in questo libro

si tocca della religione, e toccato in modo, cbe tutto puo quasi ap-

propiarsi anche ai protestanti e dai protestanti accettarsi, senza

mutarne verbo. Sara un caso innocentissimo, eff'etto di eccessivi

riguardi che, sc condo il detto piu sopra, gli Autori avranno sti-

mato conyeniente di avere: ma la cosa e propfio cosi; e sfidiamo

dii che sia a contraddirci. Di falto non solo non si allude mai nel

iibro al Papa, non solo non vi si dice mai nulla del culto dei

Pa.-, i'.t.

PJI. IM.
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Santi, ma la stessa Vergine Maria, Madre del Redentore, non vi &

mai, ne direttamente, ne indirettamente nominata.

Or questo e un terzo difetto, che spiace assai, in un libro come

questo, chi consideri che esso e scritto per giovani donne operaie

cattoliche, e per aiularle ad essere intimamente e sodamente re-

ligiose. Perche non impiegare una mezza sola delle tante pagine,

che si spendono a proporre esempii di volgari virtu donnesche,

perche non impiegarla ad illustrare le celeste virtu e i dolcissimi

esempii del miracolo delle donne, che fu la Vergine Madre del

Dio-Uomo? Perche alle giovani operaie non mostrare in Maria,

il modello perfetto dei doveri dell' operaia cristiana, giacche essa

pure, sebbene si grande agli occhi di Dio, si privilegiata di grazie,

visse nell' umile casipola di Nazaret, lavorando colle sue mani ed

affaticandosi, come le donne piu triviali di condizione? Noi ci ap-

pelliamo alia donna, che ha la sua parte di Autrice del presente

libro, alia signora Maria Viani-Visconti, che ha la sorte di portare

il nome benaugurato della Madre di Gesu Gristo, a lei che mostra

in questo libro di avere un cuore si delicato e un senso cosi squi-

sito delle verita morali: ci dica ella se un'omissione di questa

fatta non meriti d' essere riparata il piu presto e il piu affettuo-

samente che sia possibile.

Quando 1' operetta della Mamma Ghita sia cosi perfezionata e

compiuta, come siamo certi che sara, noi la raccomanderemo vi-

vamente a tutti in Italia; e non solo alle persone di umile stato,

ma eziandio alle altre: perocche rinchiude un tesoro di documenti,

che a tutte le donne tornera utilissimo 1' avere sott' occliio.
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1. Notizie riguardanti l;i Storia dell'Arte Cristiana del P. RAKFAEI.K GAHHICCI d. C.

d. d. 2. Una nota intorno alia interprelazione del COJOB 3. Iscrizione

anlica novamcnle trovata.

1. Cosi per sodisfare alle dimandc fotte all'Autore e aU'Editnre

della Storia dell'arte cristiana, come per fornire alcuni schiarinv'nti

agli associati e ad altri ancora che volessero associarsi, crediamo op-

portuno di dare una notizia chiara e netta dell'indole di questa Opera
e delle parti che la compongono, e far presagire presso a poco il

tempo in che potra esserne flnita la prima edizione. La Storia dd-
Varte cristiana, come si puo ricavare dal Saggio che se ne divul.yo

fin dal 1812 e come debbono sapere i lettori di questo Periodico. fu

cosi imatrinata e divisa dall'Autore, che il primo volume contenesse

puro testo, i cinque volumi seguenti le cinquecento tavole colle loro

descrizioni e dichiarazioni
;
finalmente vi fosse un settimo volume,

che servir dovesse per le aggiunte e dove prenderebbero luogo al-

cune speciali dissertazioni su varii argoraenti sacri, e gl'indici copiosi

di tutta T Opera.

II primo volume s'intitola Teorica e Storia dell'arte : esso.e diviso

in dodici libri, sei dei quali sono di Teorica, sei di Storia. Questo

volume essendo di puro testo e non potendosi perci6 dare ai soscrit-

tori separatamente, si va pubblicando insieme colle dispense mensili

di due fascicoli Tuna, alle quali si sono obbligati i soscrittori
;
di

modo che dovendo esser quattro i fogli di stampa colle dicci tavole

in ciasouna dispensa, due f igli siano di dichiarazioni delle tavole,

due di Teorica; i quali perci6 dagli associati si dovranno fenere se-

paratamente a parte siuo a tanto che si potrii veder cotn^ito questo

volume. Noi abbiamo veduti i primi due libri di questa Teorica m^ssi

a stampa, e stiamo gi'i ricevendo dall'Editore i fogli del libro torzo,

che tosto finira per dar principio al libro quarto.
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Due volumi di tavole colle loro dichiarazioni sono compiti e con-

tengono insieme le due parti della pittura, la cimiteriale e la non

cimiteriale, dove sono ancora dati in luce i Vetri dipinti in oro.

Cominciano le tavole col secondo volume dell' Opera che si dire

perci6 ancora primo dei monumenti, e il terzo in egual modo chia-

masi secondo dei monumenti. Al quarto volume dell'Opera e terzo

dei monumenti, che deve contenere tutti i Musaici dei primi otto se-

coli e alcuni ancora del secolo seguente, si e dato mano e gia si

sono distribuite a' soscrittori tre dispense e tosto si avranno la quarta
la quinta, e cosi di poi, essendo sin da ora tutte incise le tavole

di questo volume quarto e pronto il testo. I due volumi seguenti

dopo, cioe il quinto e il sesto (relativymente ai monumenti quarto e

quinto) sono gia nelle mani degl'incisori ;
ne v'e difficolta che possa

ritardarne il lavoro, da poi che nel viaggio per 1'Italia e la Francia

meridionale e per una parte della Spagna si e gia compito dall'Au-

tore il numero dei disegni che tuttavia mancavnno, ovvero delle fo-

tografie, che dovevano essere guida sicura agrincisori.

Egli e ben necessario ricordare ai lettori. che le tavole devono

contenere tutti i monumenti dei primi otto secoli, e pero son com-

presi in questo nuuiero anche quei disegni e quelle stampe gi'i dati

alia luce nei secoli precedent!. Intorno ai quali se puo aversi un

nuovo disegno ovvero una fotografla. perche tuttavia esistenti e in

luoghi -dove si trovi qualche abile fotografo o disegnatore, si ripro-

ducono secondo, questo nuovo disegno o fotografla ; .ma quando il mo-

aumento e perito o non si sa dove trovarlo, comiene in tal caso che

siano paghi di vederlo riprodotto dalle stampe esi-stenti
;
le quali non

rendono il cornun delle volte il vero carattere antico.

Somraa e la difflcolta di cavar fotografie dei sarcofagi. i quali

d'ordinario si trovano chiusi nei musei o nelle chiese dove non si

ha il comodo della luce o del sole che basti: non e poi a dire, che

rarissimo e il caso di trovare fotografi capaci di trarre profltto dalle

Industrie e scoperte moderne. E stato adunque uopo percio che

1'Autore menasse seco per 1'Italia e per la Francia e mandasse in

Ispagna un suo fotografo, provvedendolo d'istruzione e di mezzi e

servendogli all' uopo di consiglio o di guida. Si son quindi avute

fotograGe quasi tutte per industria di riflessi e per uso delle lampe
a magnesio. Ora tutto questo diiTicilft lavoro e compito e gia si pro-
cede alacremente alia incisione anche di queste tavole, che non la-

sciano a desiderare la chiarezza c precisione dei disegni fatti a naatifa,

ai quali invece aggiungono lapreziosa verita del carattere antico, che

invano si potrebbe sperare dalla coniune degli artisti disognatori.
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ndosi or ora distribuito il fascicolo doppio 50 e 51, non

muncano a compirne il nunaero promesso che soli 49, i quali saranno

dati in 25 dispense di doppio fascicolo ciascuna. Percid dandosene

ogni mese uno, sara d'uopo attfii i-n- uuoora dm; anni a veder adera-

pite le promesse dri cento fascicoli contenenti 500 tavole col testo

corrispondente.

2. Ci- e perveauto ultimamente uno scritto accompagnato da un

foglio volante, cosi intitolato: Addenda al II del capo V intorno

al signilicato della formola CO.VOB sull' opera di D. Luigi Pizzamiglio

che ha per titolo: Sludi storici inlorno ad afciwe montte papali.

II foglio volante e lavoro del ch. sig. Giuseppe Pizzamiglio nipote del

gi defunto D. Luigi Pizzamiglio ;
fu stampato in Bologna ncll'ottobre

del 1816, e ricapitola iafine tulto il disoorso, asserendo di aver di-

fesa la interpretazione di Cedreno proposta da Don Luigi zio, che

vedeva censurata nel tanto accreditato periodico La Civilta Catlo-

Jicu, quaderno 628 del 19 di agosto del corrente 1876 (Serie IX.

vol. XI) sotto il titolo Archeoloyia, n 2.

II signor Giuseppe e si gentile che ci perdonera il dispiacere re-

cato a lui per quellc due parole, applicate alia spiegazione di Cedreno,

chiamandola ridicola ed assurda. Ma non siamo stati noi i primi a

farlo: e questo comune sentimento dei numismatic! si legge appunto

compendiato dal signor Cohen (Description historique tics monnaies

j/rauc'es i-oits I'Enipire lioitiuin, Paris, vol. VI, 1862), che protests di

omettere la > spiegazione cedrcniunu, raocolta insiame con altre dal

signor Sabatier (Production de Tor, dc I'arycnt et du cuivre etc.

Saint-Petersbourg, 1850), le quali sono troppo assurde: J'omets

celles qui sont par trop absurdes et quo M. Subatier a reuni dans sa

Production etc. afm de tout donncr etc., pag. 392.

E quanto alia ragionevolezza di questo giudizio Concorde di tutti

i numismatic!, bisogna ricordare al ch. signor Giuseppe che la spie-

g;izione di Cedreno, consistente in dare alle lettcre CONOB il valorc

di Civitates omnes nostrae obediunt benerationi, piacque, prima di

Don Luigi al P. Harduiao: il quale anche sosteneva che un gran

numero di antiche monete erano state battutc dai Beaedettini, dice

il signor Cohen. Laonde vi fu chi gli suggerisse potersi piuttosto

spic^ar quelle lettere in questo modo: Cmi omnes nummi o//tctnu

Kvnedictinoruin. Cosi il Cohen. Che se i numismatici di tutti i tempi,

eccntto il P. Harduino e qiwtlche altro, hanno cosi giudicata la in-

terpreta/.ione di Cedreno, veggn il ch. signor Giuseppe che dovettero

avere una tal ragione da farlo, che non incontrasse dispareri e dis-

sensi, cosa in materie controverse di archeologia non possibile.
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Ma per dare ai nostri lettori qualche ragione, che faccia loro

vedere 1'assurdita deihi cedreniana spiegazione, aggiungeremo qual-
che altro schiarimcnto.

Cedreno considera la sola combinazione delle lettere CONOB; ma

egli non considera che come CONOB, cosi si legge ANOB, AQOB,

AUGOB, MDOB, SIROB, TESOB, THCOB, TROB e TR . OB, nei quali

#riippi T Obediunt Benerationi resta per aria
;
mcntrc e certo che

nolle prime lettere sono denominate le zecche-di Anliochia, di Aqui-

Icia, di Augusta (londinense), di Mediolanum, di Sirmium, di Thes-

salonica. di Treviri. Con che intendiarno additare il motive di aver

accettata 1' iriterpretazione del CO, o CON, per GonskMtinvpolfa, di

che pure ci faccia un rimprovero il signer Giuseppe.

Le cosi dette sigle, o siano lillerae sinyulares, sogliono compen-
diare formole comuni e gia note: ma 'fa d'uopo guardarsi dal con-

fondere insieme le sigle numismutiche. colle epigrafiche, e bisogna
ancora ben distinguere le sigle proprie delle leggi. da quelle usitate

nelle iscrizioni. Presso gli aritichi ogni classe di iscrizioni aveva i

suoi proprii limit! e lu sue ragioni di essere; e le regole seguite

dalle iscrizioni proprie alle moncte non potevano aver che fare con

quelle che riguardavano le leggi o le iscrizioni d' ogni altro genere.

Quando adunque parliamo di sigle, nel caso del CONOB intendiamo

le sigle numismatiche; alle quali del resto e comune la regola delle

sigle legali ed epigrafiche; con cio di particolare che se le iscrizioni

si permettono di dissirnulare in sigla formole mcno.comuni, questo
non puo supporsi fatto nelle zecche", le quali sono considerate come

offioine di monumenti pubblici e legali. E pero il dire che le lettere

CONOB nel loro tutto contengono questa formola: Cimtates omnex

noslrae obediunt benerationi, non pu6 esser tenuta una seria in-

terpretazione, atteso quello che sinora sappiamo delle epigrafl nu-

mismatiche anteriori, contemporanee e posteriori. Ma come accade

che finora non sono riusciti i numismatic! a decifrar queste due let-

tere OB ? La risposta e, che il loro senso conosciuto ed espresso ai

tempi di Valentiniano I, e seguito dalle zecche di Treviri, di Antio-

chia, di Tessalonica, di Milano, di Sirmio, di Londra, che e quanto

dire di tutta 1'Europa e di una parte dell' Asia, il quale allora doveva

esser noto, ora non ci e stato svelato da alcun confronto che valesse

a dissipare i dubbii giustamente promossi. Basti considerare che

delle formole epigrafiche qualche parte ci e tuttora ignota e qual-

ch'interpretazione non e ancora certa, e che di giorno in giorno si

f;mno scoperte, le quali giovano a consolidar le ben proposte, ad

intendere quelle che sinora non s'intendevano e finalmente a to-



re di mezzo quisle eho si on no flnor.i aocettate in buona
JJasta riconl.-fro In sigle NCAPH che s'interprctavano una
numniu-K cusun. ovvero nobis conccssum auc.loritate Popnli
oil ora pensiamo col Borghesi che logger si debhono: Ncm Oaesar

Augustus probavit, poiche sono in contromarchc sulle mowte di

Tibcrio, di Claudio, di Agrippina, di Germanico e di Antonio: c al

tompo di qncstc controrn trche era autorizz;tto il Senato a battere Ic

mon'.'to di bronzo e non il Popolo romano. La qual circostanza tanto

piu volentieri gli ricorderemmo, in qti ;nto la spiegazione nummus
ciisus ecc. ha molta, analogia con qn^lla che dir si convione codrcniana.

Si e forse saputo ancora nulla di certo delle sigle LPDAP, spiogate
con timid apparenzi di vero dal Cavedoni, kye Pelronia deniinulum
assis vondux. dal Momrasen leye Pa^iria dc: aere^ublico? Si e an-

eora (inito di discutere sull' UNI d'altre monote che spiegar si suole

Unimaniis? Potreramoqui radunarc altre e.l altre incertozze. se fosse

d'uopo prolungare questu risposta. Ma non lasceremo Targomento
senza avvertire il ch. signor Giuseppe, che badi a distingucre le nostre

liiviste dall'articolo d'Archeologia che perci6 appuuto non assume di

far Riviste, perche queste hanao la propria classe. Or noi siamo soliti

nell'articolo di Archeologia di scegliere ci6 che ci pare opportuno
alia istruzionc del nostri lettori, come appunto si e fatto coll'operetta
del suo signor /io, estraendone quollo che riguarda la monet; zione

del Papi. Per qu^sta confusione appuuto delle Riviste cogli articoli

<ii Archeologia egli si duole che non siasi fatta menzione di una

storia, la cui vorita il signor /io ha infine della numismatica papale
creduto opportuno di mettere, ed ha messo di fatto in miglior luce.

3. Una greca epigrafe letta gia dal Sirmondo e copiata di poi
dallo Smezio, probabilmente qaando aveva perduto alcune lettere da

principio, fu Io scoglio linora dove ruppero parecchi iulerproti tc-

deschi, che vi misero a ciruento la loru arte critica. Noi qui tesse-

remo ia storia di queste vere storture, perche ci serva di documento,
ora speciahnente che si strombaza i tanto Perudizione alemanna e la

critica di oltreraonti anche in materie rivelate, qual c per esempio

1'Cvangelo: di che dcmmo gi;i un saggio in persona deireminente

Mommsen in questo Periodico (Vedi il quaderno 632, serie IX, vol. XII,

pagg. 198 e segg.).

:Nel Corpus inscriptionum yraccarum, che da pochi anni si e

liiiito di stamparc dall'Accaderaia di Berlino, si legge al ri6232

un' iscrizione che, quantunque latina, e ivi riportata a motivo di un

greco epigramma che le si trova congiunto. Questa iscrizione latina

fu copiata a Roma dallo Smezio e da lui la tolse il Grutero (399, 3) :

ma la parte greca fu data la prima volta dal Grutero.

ir* X, vol. I, f*tc. 940 30 9 /ttbralo 1877
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L'iscrizione gruteriana e quosta, come si legge anche nell'Orelli,

n 3649.

Sulla fronte del piedistallo

CRONIO EVSEBIO VC
CONSVLARI AEMILUE AD
DITA PRAEDICTAE PROVINCIAE
CONTV1TV VIGILANTIAE

5. ET IVSTiTIAE EIVS ETfAM RA
VENNATENSIVM ClVITATE

QVAE ANTEA PICENI CAPVT PRO
VINCIAE VIDEBATVR VICA
RIO ITALTAE QVAE POTESTAS SVPRi

10. BICTO ViRO OB TESTIMO Sul lato destro

NIVM ANTEACTI HO 9. DEDICATA V EIDVS NO
NORM EST ADTlilBVTA VEMBRIS COS FL-MALLIO
PETITIONS SENATVS CON TIIEODORO V- -C (aano 399)

TEMPLATJONE VITAE ATQVE
15. ELOQVENTIAE EIVS AB INVICTISS

PRINCIPIBVS EST DELATA

A Cronio Eusebio adunque fu posta in Roma una statua di onore

sa questo piedistallo e solennemente dedicata ai 9 di novembre xlel 399

di Gesu Cristo, essendo ia quest' anno console Flavio Mallio Teodoro

(con Eutropio). Ci6 e quanto si legge sul lato destro : ma la leggenda

principle scolpita sul dado della fronte ci narra anche i motivi che

si ebbe il Senato e il Principe di accordargli questa onorillcenza.

Egli era stato prima Consolare deU'Emilia e in quella magistratura
aveva dato g.nmdi prove di vigilanza e di giustizia; onde merito che

si allargassero i confini della sua provincia inchiudendovi Ravenna,
stata lino allora la capitale del Piceno, e che a quanto appare aveva

bisogno speciale di essere ripurgata dagli abusi merce 1' opera che

vi poteva prestare un uoino venuto in tanta farna di equita e di so-

lerziu nei proprio uilicio. A taluno potra far di.llcolta il chiamarsi

qui Ravenna capitale del Piceno, che terminava ad Ancona, kddove

Ravenna trovavasi nell'estrema parte settentrionale della Flaminia

conflnante coll'Emilia. Ma questo nodo fu sciolto gik dal Murini, il quale
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noto nella insigne sua opera sui Papiri ;t patina 315, che la Fl.jnini .1

e il Piecno davansi a governare insicrru 1
, ad un sol preside, ond<>, for-

mandosene una sola provincia, era lo stesso il dire Pin>n<. <-he Pioemo

e Flaminia. e per6 come si trova il Consolare di amendue detto Con-

solare del Piceno, cosi qui Ravenna, che era la capitate di tutte e due

le province dove risedeva il magistrate supremo, pu6 essersi perci6

detta metropoli del Piceno, quae antea Piceni ca^>ut provinciae m-
debatur. L'anno in che Eusebio fu Consolare dell* Emilia non ci e

noto, ma potrebbe probabilmente congetturarsi quando fosse certo

<*h<> Ravenna era, come pensa il Marini, la sola capitale delle due

province il Piceno e la Flaminia. Perocche al tempo in che Ravenna

fu divelta dalla Flaminia e aggregata all'Emilia, essendosi dovuto

creare un'altra capitale, noi la troveremmo ia Fano: nella qual citta

il Gotofredo ha opinato che doveva esser il tribunale del Magistrate

dalla menzione del secretariurn, nel quale, ai 28 aprile del 365, Va-

lentiniano Augusto allege la legge rifarita nel Codice (C. Tit. II.

tit. IX, 1). dirigendola ad un Valentino, o Valentiniano che fosse, Con-

solare del Piceno (111 Kal. Mai, Flavia Fanestri in secrttario, ip&is

AA. coss.) (cioe Valentiniano e Vaiente). Del resto sembra piu vero-

simile che due fossero le capitali, anziche Fano fosse sucoeduta al

posto di Ravenna dopo lo smembramento : perocche non puo supporsi

che in un magistrate si illustre i due governi si succedessero con

1'intervallo di un trent'anni almeno. I meriti che Eusebio si era acqui-

stati col Principe, ovvero, come si legge nelFepigrafe, cogli invittissimi

Principi, che val lo stesso come diremo, e I'estimazione in che era

presso il Senate anche per la dote della rettorica facondia, il fecero

promuovere a Vicario dell'Italia, o sia a governatore generale di quelle

sette province le quali non erano soggette al Vicario di Roma. Quac

potettas, dice 1' epigrafe, supra dicto viro ob t^timonium anleacti

honoris esf adtributa.

Dichiurata cosi sullicientemente repign.fe latina, passiamo a cer-

care qual concetto siasi espresso nella suttoposta greca leggenda.

Ma essa e corrotta e conviene emendarla. Udiamo adunque, prima di

parlar noi. quali sono le lezioni proposte dai dotti. Primo di tutti e

il Casaubono, che crede di poter emendare il primo verso cosi:

aj>ffT<rArro

rot

cioe il Senate e il Principe hanno drir.zato (questa sfcttua) onorando

il sapiente Eusebio Vicario dell' Italia. Questo critico ha di certo co-

minciato bene, ma di poi ha troppo arbitrariamente cambiate le let-
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tere introducendo a.y&v.hvTot> eu> invece di CAOTITOAINEC. L;;sci

partc il Brunck, seguito dall'Hagenbuch e di.ll'Orelli, che guastr.no

del tutto Tesametro antico, sostituendovi questo:

per non parlare del Grozio, il quale ha tratto seco anche il Welckcr

proponendo questa riforma:

Secondo costoro adunque il Senate e il Principe che si

dall' epigramma tista sapientissimi, ffoyur&Toiy hanno posta la status

ad Eusebio Consolare dell" Emilia: ma essi hanno un gran torto di

aver cambiato T Italia in Emilia; non avcndo considerate clo ch' 1

Tiscrizione latina alferma, e che a tal fine si e spiegato di sopra,

vale a dire, che Eusebio quando gli si pos^ la statua era Vic

d'ltalia, e che questo Vicariato gli fu conferito pei meriti della pr<;-

cedente sua esemplare condotta nell' amministrare la carica di Con-

solare dell' Emilia. E quindi grave abbaglio del Grozio e del Welckcr.

il supporre che fosse egli nel 399 Consolare dell' Emilia.

Ripudiati i quali supplement!, ritorniamo a quello gia proposto
dal O.saubono e modi Picato dal Jacobs, il quale accetta la prima voce

; ma quanto al resto. propone piuttoslo ^/AoWoA/y che

in questo modo:

<rTti?a,tTo.

Questa lezione e dipoi stata ricevuta dal Franz, il quale aflcrma

che e Tunica vera: nostram restilutionein uniceverdm.

Finora abbiamo parlato del solo esametro: ora e da aggiugnere
che anche il pentametro fu sottoposto alia censura; e per6 il Bosch

penso che (3<t<r/Auf fosse sbagliato. e propose di emendare $<t,<nte~n\

la qual proposta fu accolta con plauso dal Franz che si loda d'averla

adottata. Secondo costoro adunque il povero epigramma si propone
emendato dePmitivamente cosi:

TOI>

Sorse inPine monsignor Cavedoni di Modena, il quale tro\6 che

non ostante Tasserzione del Franz le cose non erano ancora ben

ultimate, e propose in luogo di (p/Ao/rroA/^, avuto riguardo alia tra-

scrizione troppo negletta, CAOnTOAlN, intorno alia quale lezione

venuta si tardi furono d'accordo i migliori critici, i quali 1'accolsero
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btvorevolmente, come la piii soilisfaccnte ;ill>' r^jgcnzc dclle leggi

epigrafichc. Ma il Cavedoni si dichiar6 ancora contrario al c<im-

biamento di $a.n\ivs in (3**/A7f, e anche in ciu parmi avesse ra-

gione, sapendosi che, sebbene i due fratelli Arcadio ed Onorio fossero

indipendenti 1'un dall'altro nel loro reame, nulladimeno amavano di

farsi nominare insieme, solennemente proclaraando coinuni le vittoric

sulle loro raonete : ond' e che quantunque nella latina epigrafe si

legga mttic&fMM.3>rtneip6S> pud bene stare che nel grcco epigramma
siasi fatta menzione del solo Principe di fatto, che era Onorio, il

&ATthwf della epigrafe.

Dopo tutto questo apparato di va e vieni di discorsi e di accordi.

tornera bcne il sapere, che tutto questo conflitto e nato dul non es-

sersi i critici prelodati accorti che 1'epigramina contioverso era stato

letto rettamcnte e divulgato per le stcimpe. Colui che il Icsse e tra-

scrisse e il Sirmondo, uomo di grande autorita e rinomanza merituta,

del quale non si pu6, ne veramente si suole rifiutare il testimonio.

Egli adunque che vide e trascrisse 1' epigramma. afferma che fu prima
di lui pessimamente trascritto: (De reyionibus Suburbicariis, cap. IV,

Opp. torn. IV. pag. 1 ed. Venet.) In Uisticho eliam yraeco quod stain ie

Cronii Eusebii Vicarii Ifalias olini adscriptuni, sed corruptii&tmc

haclcnus edituin esL E dice che la vera Iczione e la soguente.

,} Bt3-/Agt)f Ton ffofov

Rcctori Italian servatori

Eutcbio Prineeps cum patribus posuil.

Torni adunque questa scoperta a lode di monsignor Cavedoni. il

qu;:le, come ora si vede. rettamente emendo <rt<9xrsA/r, dove i critici

precedenti avevano supposto *y<biK\jT<>v, come il Casaubono; <ro^a>T<tT5/>

come il Grozio e il Welcker; hoyiov x,<*f' 9> como il Bruiick, niageu-
buch e 1'Orelli: <P/AOXTOA//, come il Jacobs e il Franz. Meriti ancora

i nostri encomii il ch. signor dottore Heuzcn, il qijalo, annotando

1'Orelli (Syll. inscr. Ill, pag. 386, n. 3649) aveva saputo prcf:rirc

'iretA/wf a ri/utif e riconosciuta la miglior lezione essere quella pro-

posta dal Cavedoni: $ed suo iure Cavedonius (Bull. ImL 1852, pag. 18).

CAOHTOAIN Ivyendum e.s^c ujjirmavit, liualmente, quanto al |3*r/xe^

voluto cambiare in jW/Ar/?, noi vediamo che la ragionc sta del i. ri

pel Cavedoni.
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. Cos! per la qual'tla dei soggelti, domeniche dell'Avvenlo, come molto

ome per la facile e popolare eloquenza opportune ai tempi nostri, essendo in

onde sono Irattati, questi discorsi del esse dichiarale assai acconciamenle le

chiaro canonico Frascolla merilano di note caratteristiche della vera Chiesa,

essere raccomandali. Notiamo in parti- che sono Ywnita, la sanlita, la callo-

colare le quattro prediche per le quatlro licilti, V apostolicitA.

GERSENIO GIOVANNI Delia imitazione di Cristo, libri quattro del

venerabile uomo di Dio Giovanni Gersenio, abbate dei benedet-

tini di Santo Stefano in Vercelli, secondo 1'antico volgarizzamento

toscano, testo di lingaa, per cura d'un Vercellese. Vol. in 12,

Torino, tip. Salesiana, 1811. A) Edizione per le persone pie: 1 Ef-

flgie dell'Autore. 11 Cenni su di esso. Ill Testo, pagg. 246, cent. 50.

B) Edizione per le persone erudite: P Eiligie, come sopra. 11 Cora-
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CLXXXIV, 246, cent. 80; legato elegantemente in teletta rossa e

fregid'oro, L. 1,25.

Ecco giunto gia alia lerza edizione massimamente alia bellissima incisione

questo libretto, composto e stampato dell' antico ritratto del santo Aulore, che

con sommo amore. Ancor piu il fara si ammira in Parigi nel Codice Cavense

ora diflbndere il prezzo veramente le- della Imitazione di Cristo.

nuissimo a cui e messo, avuto riguardo

GIAINNETTI D. GIOVANNI -- Delia elocuzione e della coraposizione.

Libri due compilati ad uso delle scuole ginnasiali e te-cnichre dietro

'le nornie de'regii programmi. Geneva, tip. della gioventu, Mura

santa Chiara, 42, 1816. In 8. di pagg. 162.

E un breve Iratlato, il quale in ond' e composto, ha il vanlaggio di

due soli libri comprende tutlo ci6 che essere ordinato secondo le norme dei

e necessario ad una istituzione elemen- programmi governativi.

tare di Rettorica; ed oltre 1'accuratezza
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c;r \\n.\LI <
(
>ri\TI\0 Carmina Quintini Guannali rx n.litis atquo

inr-ditis c\ -crptii. Accedunt quai-dam alia italice scripta. Ncafmli.
i

4x typis Franrisd Giannini, Via vulgo Musco Ntzionulc, 3i, 1815.

In 8. di pagg. 332. I'rezzo L. 5.

A ninno amaloiv dfll'iinliea e clas-

si'-a li'ltcralura rrrdiamo che sia ignoto

il nome di Ouinlino Guanciuli, il tanto

ivl.-brato aulore dell' Halmemannus,

pocrna latino intorno alia Oineopalia.

11 prescnle volume non contiene lull'i

suoi versi latini, ma una parte soltanto

delle minor! poesie, ed anco alcune

prose ilaliane in gencre critico. A com-

mendare il mcrito di quelle non cre-

tliamo poter far meglio, che appellarci

ill gKidi/io di quell' impareggiabile la-

linista, che & il professore Vallaori, il

tjtinli!
in una elegantissima prefazione,

nmssa in capo al volume, ne fa il se-

giiente elogio... Haec itwmali valit

neapolilani eo commendanlur sen-

10WONAGO GIOVANNI Dante e

dell'Accademia della gioventu

periodico La Carita, Anno VI,

pografia degli Accattoncelli. In

Non vi ha evid^nza di verita, che

i nemici dt'lla Chiesa non sieno disposti

a negare, p'.irchu sperino con cio di

fiirlc onta e dispetlo. Qual cosa piu evi-

(J'Tile d<'lla sincera fede di Dante Ali-

ghieri, riverberanle da ogni pagina quasi

delle sue opere, e specialmente dell' im-

mortale Poema? E nondimeno vi ha di

qtielli che non solo vi vogliono ravvi-

sare un miscredenle, ma un precursore

d.'llo stesso Lutero. Non varrebbe la

tentiarum concinnitate et orntionis

ma ml it ia, quam in auqusleae aetalis

scriploribusmiramur. Ad haec, versus

sponte flaunt, illaborati, dilucidi ct

poeticis amocnitalibus spectandi, wl
cum noster locos pnrtractat ex in-

tima rerum naturalium subtilitate pe-

lilos, et nonnulla antiqiiis romanis

plane incomperta latinis vcrbis et

Iwulionibui effcrl. Assennatissimi poi

sono i gitidizii, che rende in d'ie di-

scorsi critici, intorno alia versiono di-lla

Divina Commedia, falla in vcrsi eroici

lijlini dal Piazza, ed al Poema parimente

latino di Francesco Filippi Pepe sopra

il moriumenU) di Pielro il Grande.

Lutero per Giovanni Lornonaco

cattolica di Napoli. (Estratto dal

vol. XII, quad. IX-X). Napoli, ti-

8. di pagg. 51.

pena di occuparsi di cotesti gufi, i quali

chiudono gli occhi per negare il sole,

se la loro tcmerita non crcasse pericolo

a parecchi imbecilli. In servigio di questi

il chiaro Lomonaco, mettendo in con-

fronto con un erudilo esame, i princi-

pali errori di Lutero colle dollrine pro-

fessate da Dante, fa scorgere, anche a

chi non volesse vedere, la ricisa e ma-

nifestissima opposizione che corre fra

gli uiii e le altre.

MALBEBTI GIUSEPPE V. ESCHBACH P. A.

MA3UALE dfl
<,
riovinetto cristiano associate alle pie unioni o con-

gregazioni cattoliche. Modena, tip. Pontif. ed Arciv. doll'lram. Con-

cezione, 1816. In 16. di pagg. 259. Si vende presso la Biblioteca cir-

cobnte del S. Cuore di Gesu in Acireale. Prezzo cent. 40.

Queslo manuale di pieta puo es- riguarda specialmente i giovani, i quali

ulilf ad ngui sorla di persone. Ma vi trovcranno aocora caldi eccitamenli

la Breve nvlizia delle varie associazioni a prendervi parle pe'copiosi fruiti spi-
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r'iiuali che potranno coglierne, Vi sdno solenniia de{l' anno, seguili da breri cil

iaoltre le pralichi! msliaivj po.r ciascun opportune riflessioni; e fmalmente al-

/,< >;-iio, pur le reste, e per aleune do- cuni corsi di meditazioni, 1 sopra i

vozioni special!; quindi i Vangeli di novissimi, 2'
1

sopra la Passione del S. C.,

!;ilte Je domeniche e di alt re principal! 3 par un triduo di Esercizii spiritual!.

3IAIWANI OBTISI ALFONSO Conferenze ul clero conform! ai bisogni
<lell;i societa molerna pel quarcsimalista sac. Alfonso Margani
Ortisi da Niscemi (Sicilia). Mussina, tip. fratelli Oliva, 1816. In 8.

di pagg. 171 Prezzo L. 2.

Sono sei gli argomenli di queste 2 della virtu in gcnere, 3 della fortezza

Couferenze, e lutti al!e condizioni dei in ispecie. 11 chiaro Aulore li tratta con

nosiri tempi opportnnissimi ;
Ire sulla molto corrcdo di dotlrina, forza di di-

necessila dell' unione nel Clero, e Ire scorso, e lucidita di esposizione.

altri sulla necessila, i della scienzn,

MAURO GIOVANNI II giovane guidato al santuario per le sacre

ordinazioai per Giovanni Manr'o, prete della Missione. Roma, tip.

di Bernardo Morini, 1878. In 16. di pagg. 492.

11 chiaro P. Mauro avca dn!o alia necessaria della prima, si perche cosli-

luce, sin dal 18G7, un'operelta desti-

nata a guidare il Sacerdote novdlo

neWesercizio del suo sacro ministe.ro.

JN
T

oi no facemvno il meritalo elogio nel

quad_'rno 435; e possiamo godere di

avere incontralo nel pubblico un suf-

fragio concorda, poichc il libro si ebbi

un rapidissimo spaccio. Eguale nel me-

rilo e 1'allra operetta, cho ora annun-

ziamo, deslinata a guidare il C/uerico

of sacerdozio per la via della -pieta.

Questa oompie 1'altra; giacche di legge

ord'iiaria non sara buon sacerdote chi

non 6 slato buon chierico; ed e piu

MAXXETTI GIUSEPPE l,a domanda Siamo ancora cmtiani? di

David F. Strauss, brevemente discuss;i dall'ab. Giuseppe Mazzetti.

Mxlena, dalla societ'i tipografica, antica tipografia Soliani, 1876.

In 8. di pagg. 90. Prezzo L. 1.

La domanda: Siamo ancora cri-

sliani ? forma il soggetto della prima

parte dell' ultima opera dello Straus*,

da lui intitolala: L' anlica e nuova

fede
,
tradot^a non ba guari in italiano

tuisce il fondnmento sopra cui quella

dee poggiare, come ancora perche i

libri atti a mantenere il buono spirito

e dirigcre nelle opere di zelo il sacer-

dote, abbondano; dove per contrario i

libri unicamente diretti a formare lo

spirilo ecclesiastico ne'chierici, e che

sieno veramente acronci a quest' uopo,

non abbondano gran fatto. Queslo del

chiaro P. Mauro, come ubbiamo ac-

cennalo, e proprio del caso, non solo

per la materia bene scella e ordinata,

ma anche pel modo di Iraltarla, che e

semplice, pratico, e molto insinuante.

da un tale S. 0. E., che ha voluto fame

un rcgalo a questa povera Italia: quasi

die non avesse abbastanza di cosiffalte

ledesche sconciature in cui vanno di

pari passo la ignorante b:irbanza che si

fa gioco dell'aHrui imbecillita, e la sfac-

ciata empieta che sfida il cielo e la terra.

II chiaro abate Mazzetti si fa con questo

dollo opuscolo ad esaminarne soltanlo

la prima parte, nella quale il dottore 1e-

dcsco ed il sno pappagrillo italiano ri-

spondono alia sopraccitata domanda, col

proclamare nullameno che come fatto
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rnmphlo ramie;,;. tni'-Mlo d ! rr'stia-

n.'sini'). K li -IK-IK quest
1
uliima opera

ill-Hi) S'.ranss, p;-r l;i .Mia I'strt-ina leg-

j'-rczxa, ha fallo compassion^ agli slcssi

sioi ;i;n;ri . vi-di la florae Po/M/Hf,
2m's< <>

rie. vol. VI, Paris IXTi.) nondimeno

il 'hi;in> Anlore ha ivso un vero servigio

alia religion!-, imprendendone la confula-

yjone; poii-h'-, alleso il moderno vcz/o

di'gli spirit! leggier!, i!' inchinarsi alle

pin exorbitant! castronerie de'Tedeschi,

la Iraduzione di quest' empio libro puo
fare di gran male in costoro. Avranno

almeno, quei eh >
il vorranno, nn nnli-

dolo nella delta confutazione, tanto
pii'i

eflicaee, quanto essa e pin chiara ed evi-

dente anche per le conlinue contraddi-

zioni che fa rilevare ncH'empia Opera.

Due inesatlezze soltanlo ci fucciamo

lecito di osservare: la prima, che il

provare (come fa a pag. 30) il peccato

originate dafle ree iiiolinaxioni dell'uomo

e da'mali che 1'opprimono nella vi'a

presente, non 6 una b inna via, se non

si suppone il donnna dclla graluita ele-

vazione del medesinio allo stalo sopran-

naturale e <M dono, parimenlc gratuito,

della giustizia originale: allrimenli s'in-

corre nella necessita di dover soslenert

che la giustizia originale, in quanlo ul-

ineno imporla 1'esenzione dal fomite e

ill' 'iiali dclla vila. rioii sia nn dun

tnlto gratnilo <lrl C.ri-alorc, ma un;i

genza della nalura dt-ll' nonio, il
.;

non saix-libe poluio, sen/.a ii.^'iu-

esscr cri.-alo ncll.- piTc rnnd'zioni i:a-

lurali, in cni or.i nascc, e sogiii-lln

delte m.seri-. La qiiale proposi/ione e

slala pit'i volte tondannala da'Koiii..:.i

Pontefiei.

La seconda e, clie il chiaro \utor-1
,

nella sua Conclnsione, per eccesso dt

cortesia, doniandando venia di (ju
1

aspra parola che gli fosse uscila dalla

penna nel rispomk-re agl' insnlli tri-

vial!, falti alia nostra fedv, agcri.ingc :

Del reslo poi, noi qui avremo sern-

pre acrenifnte stigmatizzalo I'irisulto;

ma non mai Popinione : giacrhe, mentre

noi vogliamo che si rispetti la nostra,

e ben nalurale che noi pure rispeltiamo

1'altra. Ci perdoni il chiaro Auloro:

qnando 1'opinione, come nt.-l caso pre-

sente, e nn'empieta. in rlii- modo si

polrebbe rispeltaila? AH'insiillo si puu
rispondere senza insullo ed amarezza;

ma aU'empi-.-la come poln-bbe farsi di

berrelto? E, vcramente, tutt'altro egli

ha fatto nel corso dell' opnscolo. Onde
la sua espressione non dee pigliarsi sul

serio, ma-solianto come una formola d>

cortesia, bencht^ non applicabile al caso.

MEMO'dlE per la Storia ecclesiastica di Sestri Levante. Genera, tip.

Arciv. 1816. In 8. di pugg. 6i.

Queste Memorio, dotto ed elegante

lavoro del reverendo canonico arciprete

Vincenzo Podesla, parroco di Santa Ma-

ria di Nazarel in Sestri Levante, nori

sono luttavia che un primo saggio di

Opera pii'i vasla e compiula, che I'Autore

sembra promeltere sopra la Storia ec-

clesinslica e civile di colesta nobil cilta;

storia finora da niuno c\ professo tral-

lala. iNoi gli anguriamo ch'ei possii eom-

piere (juanto prima la promessa, e dand>

in luce inliero il frutto de's-.ioi stndii e

delle sue erudite ricerche, aggiungero

alia storia ligtire >.:i n;:ovo luslro.

NICCOLOSI G. B. Ri TIG sacre oflerte per oss^quio a Maria nnl mag-

gio del 1815. Parma, tip. Fiaccadori, 1816. In 8. di pagg. 34.

Sono versi pregevolissimi, non solo ad eccell-'nza e nobilia de' concetti, e

per la soda pirta o;ni i Siino infonnali, quanto a sqnisite/za di forma, modi-!-

ma anche per L- d^ili po.-ticlie, e quanlo lata sopra i nostri migliori esem|lari.



ill BIBLIOGRAFIA

PELLEGBINO (P.) DA FORLl --
L'Apostolo della Madonna, ossia il

Cappuccino istitutore della pubblica e solenne incoronazione delle

iinmaifirii di Maria. Bacconto sacro e morale del P. Pellegrino
da Forli, Deflnitore generale cappuccino. Roma, tipografla poll*-

glotta della S. C. di Propaganda Fide, 1816. In 8. di pagg. 312.

Prezzo L. 1.

K questo un libro di un genere in

parte nuovo, che la industriosa piela ha

sapulo suggerire al chiaro P. Pellegrino

da Forli, per celebrare le glorie della

SS. Vergine e quelle insieme di un suo

fedelissimo servo; unificando 1' nno e

1'altro soggetto, e presenfandoli sotlo

le forme piu capaci d' invogliarne la

letlura. In sostanza egli descrive la vita

di quell' insigne apostolo della divozione

alia gran Madre di Dio, che fu il P. Gi-

rolamo Paulucci cappuccino, con questo

intento principale, che sia nel suo lutto

c nelle sue parti un mezzo di accendere

negli animi la soda pieta verso la Re-

gina del cielo, somministrandone i piu

efflcaci incentivi per la via degli esempii.

Al quale lavoro, siccome abbiamo del to,

egli ha saputo dare forme singolarraenle

altraenti. Perocche, senza Iradire la slo-

ria, la quale ne' tratti principal! conserva

assai bene la sua propria fisonomia, non

si e creduto disdelto dare anche le sue

parti alia fantasia, si nella congegnalura
dell' Opera e nel suo colorilo, come

ne' particolari, derivati assai spesso dalle

fonti del verosimile. Avvegnachp, in

generale, non oseremmo approvare per

le opere di grave argomento un tal

metodo; non possiamo pen') biasimarlo

entro i limit! e col criterio onde 1'ha

usato Pillustre Autore, massimamenfe

avuto riguardo alle condizioni de' nostri

tempi, ne'quali gli animi essendo ge-

neralraente schivi delle utili letlure,

possono esservi indotti per mezzo di

una forma piu vaga e lusinghiera.

PETTINATO BAGUSA MICHELANGELO V. CEBETE.

PROMESSE del Cuore di Gesu dichiarate e comprovate con esempi
ricavati dal Messaggere del S. Cuore di Gesu. Bologna, Ufficio del

Messaggere del S. Cuore, 1871. In 16. di pagg. 156.

Le promesse che il divin Salvatore sara infiammato dal presente libretto, il

fece per mezzo della sua fedclissima

serva, la beata Margherita Alacoque, a

quanti praticassero la vera divozione al

suo santissimo Cuore, riguardano beni

cotanto preziosi, e sono si ampie, che

ognuno dovrebbe trovarvi uno stimolo

efiicacisskno a volerla usare. A questo

quale ricava dalle rivelazioni falte alia

Beala ben dodici di coteste divine pro-

messe, esponendole colle stesse parole

con cui furono fatte, e confermando

ciascuna di esse con varii esempii,

anche recent!, appoggiati a sioure testi-

monianze.

SOUS GAETANO II preistorico. Bivista fllologico-scientifica. Per

Tare. Gaetano Sotis. L. in S. Teol. ecc. Modena, societa tipo-

grafica, 1816. In 8. di pagg. 61. Prezzo cent. 85.

Sono due le quistioni intorno al prima e filologica ;
^e cioe quella parob

vocabolo prcislorico, che qui tralta il possa essere accellata nella nostril 1
;

;

-

chiaro Solis contro il De Malhias : la gua; la seconda e scientifica, se cioe
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rtco, non e proprianvTite <pnll<> die

seeondo la sua cliinologia gli puo con-

venire, di i]nalificare dot'1 un fatto na-

turale, un avvenimenlo, che sieno ante-

rior! alia sloria scritla, bench' 1

rompreM
ne' period! della narrazione di Mose; ma
fatti e avvenimenti di lunga mano ante-

riori ai limiti assegnati dall' Autore ispi-

rato. II che posto, non ci seinbra savio

accorgimento adoperare, almeno sen-

z'allr'avverlenza, una parola che ha

dall'uso degli scienziati scredenti un

senso si tristo; e che accellato da una

turba sterminala di scritlorelli, alirct-

tanto prosuntuosi quanto ignorant!, ora-

mai ha ricevuta 1'impronta di una specie

di universalila. Questo abbiatn crcduto

dover avvertire intorno alia sostanza

dello scritlo del chiaro Autore. I punt!

poi di antichita, che egli tocca inciden-

temente, o di proposito secondario, lo

addimostrano non meno esperto dal lato

della scienza, che stabile e fermo nei

principii rdigiosi.

(LA) di F. Ginepro, ossia il calendario francescano, con

un repertorio di nozioni sacre, sclent., lett., storiche, igieniche,

utili e dilettevoli. Tip. all'insegna di S. Francesco d'Assisi in

S. Agnello di Sorrento, 1871. In 8. di pagg. 46.

TA<iLIAI>UE ANTONIO II riposo festivo. Considerazioni cconomico-

sociali del canonico Antonio Tagliabue, socio corrispondente del-

1'Accaderaia Pisico- medico- statistica di Milano. flfilano, tip. editricc

Lombarda, Via Andrea Appiani 10, 1816. In 16. di pagg. 245.

K un libro di molta importanza che viene opportunaroente a interrom-

perlo col necessario riposo. E che co-

testo riposo periodico sia veramentc

necessario, ei lo dimostra con molte-

plici argomenti, parte dedotti dalla stessa

cosliluzione dell'uomo, la quale non

pu6 reggere a lungo a un conlinuato

esprima una verita, e possa quindi

I- adnperaia s Mi/a error*. PIT 1'una

< per I'altra il Solis condiitide alTer-

niiitivamenlf contro il l>e Malhias.Ni noi

di potremino ilar lorlo per rispHlo alia

prirnn; t-ssendo la lingua iluliana una lin

giia viva, i- i-oiiit
1 tale sempre cupaec di

crescerc il sue palrimonio di vocaboli,

speralmente quando accada di dovcr

esprimere nuove idee. Qt.anto poi alia

quisttone scientifica, se quesla e con-

siil T.II.I in aslrallo, non abbiamo nulla

a ridire conlro la sua conclusione, poi-

die ci pare die risponda assai bene alle

ragioni in conlrario del Do Mathias.

Ma il nodo non isla qui. II valore si-

gnificative de' vocaboli, nella loro ul-

tima espressione, e quello che loro da

1'uso, e non gia quello che in astrallo

e per le general! si pu6 desumere

dalla loro etimologia. Ora, secondo ci6

che piu voile confessa il ch. Autore,

il senso che i cultori increduli della pa-

leontologia danno al vocabolo preisto-

per 1'argomento, e di merito non vol-

gare pel modo onde il chiaro Autore lo

trattif. Kgli da prima procure di mettere

in prfgio il lavoro, facendone rilevaro

la nobilta per essere una delle piu belle

.virlii social!, e confermando una tal

veriu'i i'(*n esempii di uomini illuslri

per ingcgnn, i qu<i)i si sono guadagnnti

la vila per mezzo del lavoro. Quindi

dimostra che, dovendo ogni cosa aver

niisura, andu; il lavoro dev't-ssere lem-

ji'.Mulo dalla legge del giorno festivo,

lavoro, spedalmeiile in alcuni generi

di .ipen?, ed ha bisogno anehe di ri-

farsi con esercilaziooi di allra spe-

cie; parle dalle tradizioni di ttilti i

[H)poli ; |irle (inalmente diilla stalisliiui.

il lato religiose non enlri di-
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rcltam^ntc nel concetto dd libro, pure libro e assai ulile cosl sol'o il rispolto

vi e toccalo qui e cola conveniente- morale, come sotlo Pigienico ed eco-

mente; <:ome dall'altro canto son fatti nomico. Noi non abbiamo a fare altra

segno alia debila deteslazione alcuni riserva, sulvoche di alcuni concetti po-

vizii piii oomuni fra gli opera! ne'giorni litici, esprcssi sulla fine del libro, i qnali

festivi, o peggio in allri giorni cbe, in- sembrano inchiudere un'accetlazione di

vece de'feslivi destinati al riposo ed certi fatti compiuti, contro cui la Santa

alb opere di piela, essi passano nelle Sede non laseia mai di proleslare.

oslerie fra gli slraviz/i e le crapule. II

TELONI G. M. Ricordi ed aminonimenti per conservare il frutto

delle SS. Missioni e were beatamente, lasciati da G. M. T. mis-

sionario apostolico. Awoltate la parola divina. V&nezia, tip. Emi-

liana, 1876. In 16. dipagg. 132.

Uicordi ed ammonimenti ecc. Fujyite il rispetlo umano. Venezia,

tip. Emiliana, 1876. la 16. di pagg. 140. Prezzo cent. 30.

Ecco due altri opuscoli, pubblicali nezza di cose, sodczza di dottrina,

da quel zelante missionario che e mon- scmplicita di stile ed eflicacia di per-

signor Tdoni, diretli entrambi al me- suasione; sicche siamo sicuri, che

desimo fine die gli allri da noi piu quanti vorranno usarne, per conservare

volte annnnziati, di conservare cio& il i buoni propositi concepiti nel tempo

frulto delle sante mission!. Nel primo della missione, vi troveranno a que-

ogli propone il mezzo di ascoltare la si'uopo un grandissimo aiuto. Ne rac-

dimna parola; e nel secondo, quello comnndianio percio caldamente alle per-

d ;

fuggire il rfope.lto umano. L' uno e sone zelanli la diffusione, specialmenle

I'allro soggetto sono trattati cori pie- dopo le mission!.

VALliONE COSIMO ~ Cenno della vita di sant'Eligio Vescovo di

Noyun e di Tournay del prof. Cosimo Yallone Can. Tesoriere di

Nard6. Lecce, tip. editrice Salentina, 1876. In 16. di pag. 92.

Poch.3 ma pur preziose nolizie si diligenza, ed ordinale con semplice e

hanno di quell' atnmirabile Vescovo che colto stile nel presenle volumetlo, in-

fu sarit' Eligio. II chiaro canonico Val- neslandovi qni c cola riflessioni oppor-

lone, per far opera gradita a! cittadini tune alle condizioni de'nostri tempi.

di Nardo nel Leccese, dove il Santo ha Alle nolizie fa seguito una divola no-

rulto special?, le ha raccolle con gran vena in onore del Santo.

VECCillOTTI LUIGI Pensieri intorno all'arte e alia miisica e illu-

strazione della messa funebre da lui composta per i morti di

Castelfidardo. Urbino, tip. della Cappella, per E. Righi. 1876. In 8.

di pagg. 187.

Oucsli pensieri intorno alia Musica Musica; il material?, die e 1'arte di

sono il frulto di profondi studii e di combinare i suoni in modo gradevole

l;mga esperienza di uno de'piu valorosi all'orecchio; e Vestetico, che e 1'arle

p'.iltori di quella nobilissima arte, che di esprimere, con suoni regolati, senti-

sieno fiorili a' tempi nostri, quale fu il menti delemiuiali. Lasciando da parte

avalier Luigi Vecchiotli. Egli, dal bel il primo, del quale i maestri quasi

principle, distingue i d'ie aspelti della esclusivamenle si occupano, egli fa
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!vi->i;ii,' n>- T\.'/ioni sul Be- clu- ri-_'"anla la M:ISK;I SU<T;I, la

,
'-hi

1
, f la purl-, PIT cosi dire, fu da lui quasi csclusivaiiii-iilr rollivala :

spiriliiuli! drlla Musica, pi-rein'- m- cost!- e si le tine citnn: If allre trovano una

raniina; c uomliineno e la piu beH'applicazione n<;lla ilhslrazione della

urala. Le dnllrinc che cgli cspone messa p.-'mnrii di r.as|,-llidardo, <l,i hi

:n>rnif die suggerisce ci scmbrano stcsso coroposla.

di gran progio, specialinenle per ciu

A\T t.X'O I.a Provvidcnza. Vcrsi dol cav. Antonio Ve-

. Palermo, stabilimento tipograflco Lao, Via Ci.'lso, 31, 1816.

In 16. di pag. 16.

II grave argomento di questa poesia Provvidenza, la quale invita ad ammirare

ci fa fare una eccczione per annunziarla, nelle opere della Creazione; ed insieme

nonoslante la sua brevita. E nn inno, un rimprovero all'ateo che la rinncga ed

(In il chiaro An tore scioglie alia divina all'empio che la oltraggia.

VFAXI BOXAVENTURY Poesie del P. Bonn.ventura Viani dalla

B. Chiara A. S. Oneylia, stabilimento tipo-litograflco di Giovanni

Ghilini, 1876. In 16. di pagg. 216.

Le liriche del ciiiaro P. Viani sono ragione, ma lutti ordinati ad un fine

..iluii'Mte commendevoli per vigore morale. Non facciamo eccezione di due

di pensieri, regolarila di condotla, leg- o tre odi, nelle quali si fanno voti per

ir i;i'lria d' imagini e snflieiente calorc di quella liberla, della quale la povora llalia

siMiliinento. I quali pretfi egli ha deri- - sla provando i frulli velonosi; perche

valo, sopra qnel buon fondam-nto che esse furono srritte nel 48; allorohe il

aliri non pu6 porre che la natura, dallo manco di sperienza pole fare illusione

si'idio du' classic! anlichi, specialmenle a tante aninie generose, che in quel

di-l Venosino : del quale akima volla si Irameslio lull' allro ravvisavano die il

senleforse un po'lroppo rimitazione.Gli sacrilege lavoro delle selte.

li, coni'e naturale, sono di varia

ViTK di cinque Beate nate c viss'jte nella diocesi di Pisa, descritte

di Giuseppe Sainati canonico delli prirnaziale Pisana. Santa I'bal-

desca verdn<\ bcata Ghorardosca, B. Chiara Gambacorti. B. Maria

Mancini. B. Maria da S. Martino Vedove. Monza, tip. dell'Istituto

lci Paolini di Luigi Annoni e C. 1816. In 16. di pagg. 16i.

Contengono (jueste jiagine esempii cittadini della Icrra, ma ancur.i c iml'<>

.npiKsissinii l! iinitare in ogui slalo
pii'i

dai beati snoi com'itladini del cielo

li-lla \ita; e la mani^ra onde sono pro- avra merito di si bel lavoro il cli. \ -

P'isti dal chiaro Autore, che e il reve- tore, indufesso nell'acorescere gloria ai

ivndo sig. can. Gi isep[>e Sainali, riesce S.mti dollo \rchidioccsi, secondu

tanlo piu fllicace, qnanto e piu seinplice moslrano anclie le allre sue opere si-

ita.N HI solo daicristianisuoi con- mil! a questa.



CRONACA CONTEMPORANEA

Firenze, 23 yennaio ISIT.

1.

JiOJTA (Nostra corrispondenza) La Loggia raassonico-angheresca del Dottoi

Mengozzi in Piazza del Popolo: I due dottori Mengozzi di Piazza del Popolo:

Burla falta dal Mengozzi e dall' Anghera ad Ulisse Bacci : Ratio del Garibaldi :

II vero Dio della Massoneria secondo 1'Anghera: La schiavitu di coscienza e

1'abiura della religione nelle Logge massonicha.

L'arciprete Aaghera, pubblicista della Voce Pelasga (tipografia

reale a Santo Stefano del Cacco) non e mica venuto a Roma in piazza

del Popolo, palazzo Lovatti, in grop^a al dottore Giovanni Ettore Men-

gozzi, col suo sole oriente in mano, di carta olita con un moccolo

di 3

tro, secondo il rituale, pel solo gusto di uniiliare frate Bacci pub-
blicista della Rivista della Massoneria (tipografia nazionale, via Larga,
numero 28) squadernandogli in viso il liegistro dei proprii crimini esi-

stenti nella cctncelleria della Cortedi appello delle Calabrie: crimini

ai q lali Ulisse Bacci non e mai saputo finora arrivare. Bensi ci e

venuto per insegnare a lui ed agli altri Massoncini di Roma, incapaci

di crimini, la vera cabala massonica e la vera pietra filosofale di

3fida che, con tutte le sue orecchie asinine, seppe far oro me-

glio di qualsiasi altro dottore, arciprete e pubblicista di Massoneria,

E siccome in Campo di Fiori ed in piazza della Rotonda ci accade

qui a Roma di udire talvolta due dottori pabblicisti darsi Tun 1'altro

del ciarlatano, dividendosi le cariate ganasce dell' attonita turba par-

teggiante chi per Tuno e chi per 1'altro dei due dottori della me-

desima dottrina e del medesimo appetite; cosi: se tutti nel mondo
fossero predicatori (predica 1'Anghera nella sua Yoce Pelasga dei

19 settembre) non ci sarebbero ascoltanti. II popolo profano si pre-

senta al Saggio (cioe non al dottor Bacci ma al dottore Mengozzi,

Anghera, piazza del Popolo, palazzo Lovatti) come oggetto delle sue

cure. Egli dee educare... dee invigilare... dee far di tutto per ri-

vt metterlo sul retto tramite. Ed appunto per rimnttere sul retto

tramite la sviata mussoneria di via della Valle, e arrivato a Roma

1'arciprete Anghera: il quale sipuo dire che regala i suoi segreti anche

a chi non li vuole sapere, senza nessun suo guadagno, al puro costo

di fabbrica, soltanto per sollevare la languente umanita del prossimo
e rimetterla sul retto tramite di piazza del Popolo, palazzo Lovatti,

dove, presso il dottore G. E. Mengozzi, si trova, sQdando tutte le con-
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rorrrnzo, 1' esclusivo deposito della vcra massoneria itali.-a <li I-'..

rontraffatta ed adultcrata nel deposito scotico-francese di \ia

E qui e necessario premettere, secondo che la lealta e la giu-

stizia richiedono, che, poiehe piaeque al Saggio Arciprete di aggiun-

gersi come medico consulente il dottore Giovanni Ettore 31>ngozzi

inquilino del palazzo Lovatti in Piazza del Popolo (dove si erge nii-

nacciosa per la bottega di via dolla Valle la bottega delFAreipn
del Dottore), non s' intende dire con questo che quel dottore G. E.

Men-rozzi, che e Venerabile di quel Tempio, sia quell'altro dottore G.

E. Mengozzi inquilino del palazzo Lovatti in Piazza del Popolo, il quale

protesto gia recisamente contro questa mendaceaccusa nel n.de'29 giu-

gno 1816 della Voce della Verita. Aveva questo giornale riferito nel

suo n. dei 21 giugno, sotto il titolo di Not izie massoniche romanesche,
che : Domenico Anghera vuol far da arciprete anche in Roma nel

regno dei suoi nemici: e percio ha spedito un decreto sotto il

4 giugno del 1816, in forza cl' cui e eretto un Tempio rivale in

piazza del Popolo N 3. II Gran Maestro di questo tempio nuovo e

a il dottor Mengozzi. La quale notizia feri cosi sul vivo il vero dot-

tore G. E. Mengozzi, che egli, con lodevole premura, senza por tempo
in mezzo, la smenti il giorno dopo, afferm^ndo nella Voce della Ve-

rita dei 29 giugno che egli fu sew^re vittima della calunnia e di

sataniche inlenzioni; qualificando per mendaci accuse il titolo tribu-

tatogli di Maestro di Massoneria. Egli riconobbe, a dir vero, di essere

Maestro, ed anzi Gran Maestro: ma soltanto in medicina ed in Pilosofia.

u Piacemi (cosi egli nella sua lettera) significarle, signor direttore, lo

scambio che si fece del titolo di Gran Maestro. Fui create Maestro

in medicina... Fui onorato del titolo di medico principe... val quanto
dire (jran maestro in medicina e filosofia. I miei detrattori presi

da bassa invidia vanno sussurrando essere io, invece, Gran Maestro

di Massoneria.

E non contento il dottore G. E. Mengozzi d'avere smentita la men-

dace accusa nella Voce della Verita. voile ancora, senza nessun ri-

spetto umano e con lodevolissimo esempio, smentirla chiaramente

nella stessa Rivista della Massoneria. Certe calunnie, infatti, non

Bono mai abbastanza smentite. Ne si puo troppo lodare il dottore G.

E. Mengozzi di aver saputo indurre il pubblicista della Massoneria

a darsi, come si dice, della zappa sui piedi. Infatti, se io fossi state

nei panni del Bacci, non so come io avrei ricevuto chi si fosse ardito

venirmi a dir in sul viso, in casa mia. ed anzi a pregarmi di stampare

io stesso nella mia liwinta della Massoneria che e una cosa disono-

revole T essere tenuto per frammassone. Ma quandoque bonus dor-

mitat Ulysses: il quale, senza vedervi malizia, stamp6 a pagina 25 dolla



480 CROIUCA

sua Rivista del 1 luglio che il dottor M'-ngoz?!. che noi conosciamo

(t di persona c che molti stimano come valente oraeopatico, non si

e mai sognato di mettersi a capo di una Loggia massonica. li dot-

it tore Mengozzi non si occupa ad altro che a studiare medicina. Per

consoguenz i siamo autorizzati a dichiarare solennemente che tullo

(( ci6 che la Voce pubblico a riguardo del dottor Meng< zd c comple-
te

(

tamente falso. Vede ognuno che se, invece di dire: II dottor talc

e un frammassone la Voce della Verita avesse errato dicendo: a II

dottor tale e stato creato Marchese o Duca di Piazza del Popolo ,

la smentita si sarebbe certamente fatta subito; ma in altri termini.

Per esempio si sarebbe forse smentito dicendo: che uon si ha linora

quest' onore: ma che col tempo nulia e impossibile alia scienza ed

al lavoro; e che dalla gratitudine della patria tutto si puo ora

aspettare, ancJie un Jlarchesato. un ducato, o. quel che vale piu di

tutto, una pension?. Che se il dottor G. E. Mengozzi p?r vera

indegnazione, ed il pubblicista Bacci per vera sbadataggine srnentirono

ambedue, non come un onore immeritato, ma come una calunnia il

titolo di frammassone. questo significa che anche Ulisse Bacci conviene

col dottor Mengozzi nella savia opinione che il titolo di Frammassone

non aggiunge credito a nsssuno: neanche adesso quando Ministri e

Deputati lo sono quasi tutti. piu o meno notoriamente. Donde apparisce

che la Massoneria e un poco come quegli arnesi. che chi li porta non.

li vuole raostrare.

Or dopo resa cosi la dovuta giustizia e contribuito anch'io a rc-

stituire la mal tolta fama al dottore G. E. Mengozzi di Piazza del

Popolo, e ora da sapere che la ragione principale per cui il buon

Bacci entro cosi manibus et ],edibus nelle lodevoli intenzioni del

calunniato Dottore, anche a costo di fornire un chiaro argomento dci

niun credito in cui egli stesso tiene la propria Massoneria, si fu ap-

punto la paura in cui era entrato, e che questa dottorale smentita

gli toglieva in parte, delle invasioni dell' Arciprete Anghera e de'su:>i

tentativi d'inondazione nella Valle del Tevere. Da un pezzo infalti

1' Arciprete e lo spauracchio della Massoneria romana. che lo terne

come la befana e Fodia come il fistolo e vorrebbe arginarlo, d* -

viarlo, incanalarlo, prosciugarlo: tanto che nella seduta segreta che

i Massoni di Via della Valle tennero fin dal 21 dicembre del 1874

(come si legge a pagina 110 del Bolletlino ufficiale clandestine del

Grande Orienle d' Italia n. 1. Roma, tipografia milittire) si parlo

lungamente dei poteri spurii che disonorano la nostra famiglia

e si delibero di porre in avvertenza 1* opinione pubblica con atti e

scritti non ufficiali, e segnatamente con un ?

energica opposizione

all" Arciprete Anghern. Al medesimo formidabile Arciprete allu-

devasi nella segreta seduta del 21 novembre. il cui processo verbale
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(Bollettino, pag. 108) riferisce che: si agita una lunga discussione

u circa lo stato della Massoneria napoletana e segnatamente sulla

M necessity di rafTrenare il mercimonio dei yradi e 1* opera demoli-
K trice che si sta facendo da alcuni massoni irregolari conosciutissi-

(( mi. Ed a pagina 3: Si solleva una discussione vivissima circa

la Se/.ione Concistoriale di Napoli. I Fratelli Scanni e Gatti (Scan-
ia nayatti?) accennano ad un'aztone invadente e pericolosa per I'esi-

stenza slessa della Massoneria in quella Valle. Fanno la storia

degli ultimi fatti e segnatamente della scomunica lanciata (dall'Ar-
* ciprete) contro la Loggia i Fiyli di Garibaldi. Dopo lunga discus-

sione il Consiglio... sospettando che voglia crearsi in Napoli un
K corpo troppo autonomo ed indipendente, delibera di sospendere la

<( Sezione Concistoriale di Napoli. Le quali sedute, deliberazioni, sco-

muniche, sospensioni e simili commedie massoniche si conoscono da

noi altri profani, non ostante che (Bolleltino, pag. 34) i rappresen-
tanti delle loggie di Genova Emilio Federico Casanova, M. Barabino,
Adolfo Chiassone, e Domenico Clerici, considerando che fondamento

K della Massoneria e precipuo dovere del Libero muratore e (non

(jia la filantropia, ma) il piu assoluto e scrupoloso segreto ab-

biano lamentato, in pubblico Congresso, il 25 maggio del 1814 che

propagandosi 1'uso (di pubblicare sopra i giornali Massonici atti

con flrme ed altre indicazioni) gli avversarii dell'Ordine nostro

se ne prevalgono cotidianamente per trovar sempre nuovi stro-

menti di guerra contro la Massoneria. La quale Massoneria, se-

condo che con tali parole riconoscono lealmente i Massoncini ge-

novesi, per essere guerreggiata con buon successo, non ha bisogno

d'altro che di essere conosciuta nei suoi segreti; i quali ne sono, se-

condo che chiaramente e schiettamente confessano i sullodati mas-

soncioi genovesi, il fondamenlo ed il precipuo, se non anzi 1' unico,

dovere. E poi ci vengono a negare che la Massoneria non sia, anche

ora, una vera setta segreta che, come 1'ha fatta teste al Ministero dei

consorti, cosi si prepara ora a farla dietro le spalle al Ministero de-

mocratico per poco che non ari diritto, e non segua fedelmente e con

cieca obbedienza gli ordini dei superior! frammassoni, che lo fabbri-

caron6 colle loro mani e lo tengono ora sotto la loro ferula doymatica
ed amministrativa. Dal che si ricava che questi Massoncini di Genova,

invece di raccomandare il silenzio agli altri, avrebbero fatto meglio

a tacere essi medesimi, non lasciandosi fuggire di bocca veritA cosi

chiare si, ma insieme cosi compromettenti. Siccome poi questo rim-

provero genovese andava diritto a ferire il Pubblicista Bacci, cost

(BolleUino, pag. 35) il Fratello Bacci dichiara, come direttore di un

giornale massonico, che egli, memore di simili raccomandazioni

8rtt X, vol. /, fate. 40 31 10 /tbbraio 1877
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K fatte gia in Firenze nel 1869 e 1811, si era sempre guardato dal

pubblicare etc. Ma non ostante le sue scuse 1'Assemblea ac-

cetta la proposta dei Fratelli di Geneva come raccomandazione

K (doe come biasimo) alia starapa massonica. Ma siccome stampare

bisogna, cosi 1'Assemblea decreto (Bolletlino, pag. 56) che il Grande

Oriente pubblichera i suoi atti per mezzo di un Bollettino ufficiale

autografato, il quale conterra anche gli Atti delle Assembler Se

non che, nella sua Circolare n 3 (Bolletlino, pag. 73) a tutte le

offlcine della Comune italiana il Gran Maestro Giuseppe Maz-

zoni 33 dovette dolorosaraente annunziare che: II Grand' Oriente

nella sua seduta ordinaria del 21 luglio 1814, discutendo circa il

modo di pubblicare gli Atti dell' Assemblea, dovette convincersi

che le prescrizioni (del Bollettino autografato) non potevano essere

eseguite senza gravissime dillicolta e piu grave dispendio : cose

a cui non avea badato la sapienza dell' Assemblea, la quale avea de-

eretato senza riflettere che chi comanda paga. L'autografla potra,

servire per quegli atti e circolari che richiedono (chi sa perche?)

il piu assoluto segreto massonico. Per gli altri atti, seyreti si,

ma non assolutamente segreti, il Gran Maestro Mazzoni propose ed

ottenne che, per la necessaria economia e lesineria Massonica, ba-

stasse un Bollettino clandestine stampato. Se non che anche questo

Bollettino stampato dovette parere troppo dispendioso: giaeche e

morto appena nato. II che sia detto per qualche conforto e giusti-

flcazione del Pubblicista Bacci; il quale. d'ora innanzi, a quei Mas-

soncini genovesi che nelle future assemblee pretenderanno di cen-

surarlo per la sua troppa ciarla, potra sempre rispondere che il

Bollettino ufficiale e clandestine non 1'ha mica pubblicato lui: eppure

e venuto anch'esso alia Vera Luce.

Or dunque, per tornare air argomento, io diceva che, ben sapendo

il Bacci quanto sia formidable quest' Arciprete ricco di Registri cri-

minali e quanto capace, benche sospeso. di venir in perso*na ad inti-

mare lui stesso la sua scomunica in Via della Valle e mettere a soq-

quadro la Valle del Tevere come quella del Sebeto, non parve capir

nella pelle per la gioia di vedersi autorizzalo dal dottore G. E. fllen-

gozzi di Piazza del Popolo, Palazzo Lovatti, ad assicurare che il

dottore G. E. Mengozzi non si e mai sognato di mettersi a capo di

una Loggia: specialmente poi di una Loggia dipendente dall'Arci-

prete Anghera. E nel colmo della sua letizia si lascio andare fino

a ridere dello stesso naso cospicuo dell'Arciprete, dicendo a pagina 25:

Cosi il celebre Arciprete rimarra con un palmo di naso. n Ma
vedete che disgrazia! II burlato rimase invece lui che aveva faiti i

conti senza un altro dottore G. E. Mengozri di Piazza del Popolo.

Palazzo Lovatti, il quale. appunto mentre il dottore G. E. Mengozzi
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.i !'i,i//,i (]<! Popolo. Palazzo Lovatti, nogava lodevolmcntc la calunnia

nppostagli. glie la stava facendo dietro le spalle in Piazza del Popolo,
Palazzo Lovatti. II che, non senza suo ingenuo stupore e con quel
naso che si pu6 supporre, dovette riferire lo stesso Bacci a pagina 32

del numcro del 1 luglio della sua ftivista, dicendo: it Noi dobbiamo
it avvertire che in Roma sono state costituite due Loggie dipendenti
( dall'Arciprete Anghera. Hanno anche cominciata la pubblicazione

di un giornaletto massonico. Si e tentato d'introdurre lo scisma

K massonico anche in Roma (quello scisma che i Massoni tentaronu

v invano d'introdurre nella Chiesa). Quei Signori di Piazza del Po-

. polo, Palazzo Lovatti, non ammettono nessuuo se non abiura la sua

t religione. Le quali ultime parole, benche verissime, farono qui

scritte ad invidiam: cioe per eccitare contro le Loggie deH'Arciprete

quell'indegnazione pubblica che il Bacci procura di allontanare dalle

proprie, assicurando che in queste nessuno vi e molestato per la sua

religione. Ma si sa pur troppo che nessuno puo essere frammassone

ne al palazzo Lovatti, lie in Via della Yalle, senza abiurare la religione

cattolica, di cui e articolo di fede che fuori della Chiesa non vi 6 sa-

lute : mentre invece il primo dogma di ogni Massoneria e che tutte

le religioni sono buone, cioe cattive, allo stesso modo. E nel numero

dei 21 novembrer crescendogli, come suol accadere, col disinganno
la stizza, Frate Bacci si sfogo piu cordialmente, dicendo a pagina Z't

che: alcuni cancellati dalla vecchia Loggia (nuova razza di vecchi

<t cattolici massoni), qualche altro respinto dalle Loggie regolari, mt>i-

( tissimi qua e Ik raggranellati non sappiamo come (il come e quelln

(( che si usa dappertutto dove si rayyranellano frammassoni) hanno

( edificata una piccola saletta nel palazzo Lovatti, in piazza del Popolo,

it dove abita il dottore Mengozzi; ed hanno costituita la Loggia della

.( quale deploriamo F esistenza. Poi prevedendo giu^tamente dei

grandi guai; il male (dice) che puo produrre alia Jlassoneria questa

c Loggia irregolare e gravissimo. La Massoneria romana avra da ado-

(t perarsi con tutte le forze per neutrulizzare Fopera dissolvente

(t iniziata da una Loggia spuria intitolata Fede Pelasya. Sembrera a

molti (a me no) impossible che in questa Valle dove risiede il

u Governo delFOrdine, dove siedono ie uutorita supreme del rito

.( scozzese (di Poyyibonsi) dove ben quattro Loggie lavorano (nelle

t aijapi) possa essersi costituita una olllcina dipendente dall'Arci-

preto Anghera. Eppure la e cosi ! Ma pochi giorni prima il Bacci,

per il cattivo gusto di contra-ldire alia Voce della Yeritfi, aveva solen-

nemente dichiarato che: Eppure la non e cosi! Ma la itroprio

cosi. L'Arciprete vcnit, vidit, mcil colFaiuto appunto delle tiuppeal-

leate del dottore (non quello ma quell' altro) G. E. Meugozzi di Piazza

del Popolo, Puluzzo Lovjitli.
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Ma nulla reco taoto fastidio alia Massoneria di Via della Vallc

quanto il ratto, che gia vi accennai nella passata corrispondenza. del

suo Generale Garibaldi consumatosele in casa dall'Arciprete. Ogni cosa

si sarebbe aspettata il Grande Oriente del Bacci, faor che questa di-

serzione dell' Eroe in faccia al nemico Arciprete. E corsa la voce

(diceva il Bacci a pag. 25 del suo n dei 21 novembre) che sia

a balenata nella mente del signor Mengozzi 1'idea di ofTrire al Ga-

ribaldi la presidenza onoraria della sua Loggia. Noi siamo in gradd
di assicurare che il Garibaldi, Gran Maestro della Massoneria re-

golare, non accettera nessun titolo di Loggia spuria. Ma se il

Bacci avesse conosciuto le intime ed antichissirae rel^zioni sempre

passate tra 1'Arciprete e 1'Eroe, fin da' tempi pelasgici e preistorici

della Massoneria italo-torinese di quindici anni fa, quando il Bacci

andava ancora a scuola e recitava versi in lode del Papa in San Gio-

Tannino di Firenze, egli non avrebbe qui arrischiato uno di quei

tanti suoi a siamo in grado di assicurare : i quali ormai non sono

piu in grado di rassicurare nessuno. Bastava infatti che il Bacci avesse

almeno visto uno dei primi antichissimi Bollettini segreti della Mas-

soneria del 1860, quando la reggeva in Torino il Fratello Buscaglioni,

per sapere che nessuno e mai in grado di assicurare niente, quando
si tratta della fedelta dell' Eroe ad una speciale Loggia, Rito o Grande

Oriente: solendo egli (come apparisce da que'Bollettini) correre subito

dovunque e chiamato a ricevere qualche titolo onorario con tale spi-

rito di sacrifizio. da far perdere la testa a qualsiasi Grande Oriente

che pretenda corrergli dietro in tutti questi suoi maggi simbolici a

possi serpegyianti. Ne e maraviglia che essendosi ora sentito chia-

mare dal seducente sibilo delle lodi del Dottore e dell'Arciprete egli

sia subito corso, come un coscritto di leva, sotto le bandiere di Piazza

del Popolo, senza considerare che egli lasciava cosi in asso i Fratelli

di Via della Valle : i quali mai non si sarebbero aspettato di vedersi

abbandonati dal Generale, appunto quando sonavano le trombette

della Batracomiomachia.

La lettera seduttrice, sottoscritta dal dottore G. E. Mengozzi 33:

Venerabile della Loggia madre capilolare la Fede etrusca, il 1 ot-

tobre del 16, diceva che: Voi Gran Blaestro... Voi di eccelsa virtu ...

Voi uno dei primi ... Voi primo ...Voi bandiera ... Voi nome scolpito ...

Voi (in somma) potentissimo fratello Giuseppe Garibaldi 33; Voi

la Loggia Fede etrusca norainava a suo Venerabile onorario ad

vitam. E 1'Eroe accettava con sua lettera da Caprera dei 16 ot-

tobre. E cosi fu fatto il becco all' oca: ed anzi a quattro oche: o,

se cosi piace, aquile di massoneria : all'Anghera che la fece al Bacci :

al Bacci che se la lascid fare : al Mengozzi che vi guadagno un auto-

grafo eroico. che sara Funico tesoro della Loggia: ed all' Eroe che
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fu ridorato a nuovo e trasportato in raassonica proccssione dalla vec-

ohia nioehia <li Via della Valle alia nuova del Palazzo Lovatti. in Piazza

del Popolo nella Loggia del Dottore e dell'Arciprete.

Col quale elixir in cas:i, 1'Arciprete ringiovanito mugghid si forte

colla sua Voce Pelasya e, com'egli dice nel n. 1, col sonilo della

tromba di Gtosue, che ne trem6 la Valle dall'Oriente all'Occid

secondo che appari dall' ultimo n. della Rivisla del Bacci ridotta al

silenzio: laddove invece la Voce pelasya clamorem tollit totis virilws:

novoque turbat Baccium miraculo. Ma credo che sara per poco:

giacohe tutto e ora molto labile nella Massoneria ufliciale e volgare.

specialmente per la solita mancanza del nerbo della guerra, non
ostante il mercimonio dei gradi.

E. per prima cosa. 1'Arciprete voile dir la sua sopra 1'esistenza di

Dio, che egli (Voce pelasya dei 21 novembre) si degna di cMimare

<iin>*tionc di sostanza. Qui a Roma (dice) i Fratelli (di Via della Valle)

K vollero dir anch'cssi la loro: e gridarono: Liberia di coscienza. Er-

rore anche questo. proveniente dallo schivare la fatica di studiare. >

Ma 1'Arciprete che ha studiato e sa dove il diavolo tiene la coda

in Massoneria, c'informa che mai in Massoneria non vi fu libertt

di coscienza. Se lo State non puo chiedere al cittadino come la

pensi; un'associazione privata (come la massonica) prima di acco-

gliere qualcuno nel suo grerabo. deve esaminare se le idee di questo

a nuovo venuto collimano con quelle in nome delle quali la Societa

K e sorta. e Or qual e 1'idea di Dio. in nome della quale e sorta la

Societ'i massonica ? II Grande Architetto dell* Universo (risponde

1'Arciprete a pag. 9 del 16 agosto) signiDca la Fccondita della IVo-

IM: ed e un vocabolo convenzionale per signiflcare il Dio-Universo.

K Onirersiw versus unum. Quasi si avesse voluto significare un cenfro

di yravita u/ttversoie. Tutto nel mondo si produce per efletto del-

i 1* arcana e raisteriosa potenza della generazione. B Dunque la So-

oioia massonica ha il diritto d'imporre ai nuovt venu/i la sua idea

di Dio: cioe quell* idea sudicia di Priapo (che, insomma, e il culto

Fallico) che fu gia si sdognosamente reietta dal buon Frate Pike

Arriprote della Massoneria dell' America del Sud. Infatti (segue

l
f

Anghera a pag. 3 del suo n' di novembre) la Massoneria e una

c sociefci sorta per un determinate scopo. Potrebbe essa accogliere

persone che potessero disubbidire al suo Verbo? No. Ed in tal

c;i possono i Fratolli di Via della Valle dire: Vent'fe a not'

t Ifi/rt: not siatno partiyiani della liberta di cosctenr-a .' LibertA di

coscienza nello Stato, si: ma altrove no. ? L'Arciprete, che non ha

altro -
i suoi ordini che due dor?ine di frammassoni spiantati.

si cont-Tita <li negare a questo suo Stato la liberta di coscienza. Ma

li fosse Arciprete di tutta 1* Italia ed un Depretis del Ministero
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negherebbe questa liberta di coscienza anche a tutto lo Stato ](;:-

liano, come glie la nega di fatto 1' Arciprete Depretis colla sua legge

contro gli abusi del Clero. Lo Stato, infatti, in Massoneria e come la

patria e 1' Italia, la quale si trova soltanto dove comandano i fram-

massoni. Dove non comandano essi non vi e che barbaric e selvag-

giume profano, a cui si puo concedere, perche non gli si puo togliere,

la liberta di coscienza. Ma fate che un Arciprete di dodici massoni,

diventi Depretis di ventiqnattro milioni: e subito pretendera d'im-

porre ai ventiquattro milioni d'italiani quella schiavitii della co-

scienza e del pensiero che prima imponeva ai dodici suoi frati di

Massoneria. Badino pero questi Arcipreti e Depretis che 1'arco troppo

teso finisce collo spezzarsi.

Ed ora si capisce perche Frate Bacci esclamasse a pag. 24 del

suo n. di novembre che: il male che pu6 produrre alia Massoneria

quest'Arciprete e molto e gravissimo. Perche chi sa mai che cosa

puo proilurre nel mondo profano ? II mondo profano che non sa

nulla o ben poco (non tanto poco) delle cose nostre, e che non

(( fa troppo sottili distinzioni, potrebbe facilmente chiamare m i re-

ft sponsabili e solidali delle azioni di questi sedicenti Liberi Mura-

tori." Infatti la cosa e proprio cosi: e noi dobbiamo ringraziare la

sfacciattiggine doll'Arciprete che spiego a noi profani gli arcani dogmi
di questa sudicia Massoneria. Dobbiamo invece ridercela di quei pub-
blicisti piu ipocriti che, vendendoci lucciole per Vera Luce, sotto ii

velo di una raentita liberta di coscienza coprono la piu dispotica in-

tolleranza e la piu degradante schiavitu della coscienza e del pen-

siero, obbligando in segrelo tutti i nuovi venuti a credere ci6 che

credono i vecchi massoni, benche in pubblico- debbano dire che sono

liberi a credere quello che vogliono. E costoro osano parlare dell'in-

quisizione e delFmtolleranza cattolica, e vantarcisi per propugnatori
della liberta del pensiero da loro inceppato ed incatenato, dentro le

loro Logge, nel verminoso fondo delle piu putride fogne? Yadano a

nascondersi questi ipocriti corruttori di ogni cosa buona. E Frate Bacci,

massoncino ingenuo, se non vuole credere a me, creda all' Arciprete,
vecchio Massone, che ha ora alzata cattedra dei veri arcaoi presso
il dottor Mengozzi, in Piazza del Popolo, Palazzo Lovatti. II Bacci gli

diceva teste (1 agosto 16) che quel giorno nel quale per rima-

nere massoni dovessimo credere ciecamente ad un principio di cui

non fossimo convinti, qucl giorno noi diremmo per sempre addio

alia Massoneria. Or bene: quel giorno e ora arrivato.

Del resto 1' ingenuita del Bacci mi e posta un poco in forse dal-

Faccusu ch'egli ,fa all' Arciprete il 1 ottobre a pag. 32, dicendo :

Ci si dice e la sarebbe amena davvero per una Loggia che si

raccoglie sotto la protezione di un Arciprete che* quei signori
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ili Piazza del Popolo, Palazzo Lovatti, non ammettono nessuno sc

non abiura la propria religione. II che mi sembra furbcscaraente

into per eccitare una speciale indegnazione dei cattolici romani
(ulcuni dei quali il Bacci sa che leggono la sua Rivista) contro la

.'fassoneria dfill'Arciprete rivale: ed allontanarla invece dalla propria
di Via della Valle, in cui si vorrebbe far credere che non si abiura

la religione come nel Palazzo Lovatti. La quale denunzia il Bacci

forse Ianci6 soltanto per obbedienza cieca a ci6 che fu decretato

<lai suoi superior! del Consiylio dell' Ordine nclla seduta decima
del 1814; come appare dal Bolletlino Ulficiale del 1814, dove si legge
a pagina 112: K Si parla lungamente dei poteri spurii che disonorano

la nostra famiglia: e si delibera di porre in avvertenza Vopinione

pubblica con atti e scritti non ufliciali: c segnatamente con una
<( enerjica opposizione da farsi contro TArciprete Anghera.

E siccoine nulla pu6 tanto eccitare in Roma la opinion c pubblica
contro 1'Anghera, quanto il far credere che nella sola sua Loggia si

abiura la religione; per ci6 gli si fece quel tiro fraterno; pensando
che noi altri profani ignoriamo che il primo passo che da. chiunque
rntra in qualsiasi nuissoneria e appunto una formale abiura del domma
cattolico insegnante che fuori della Chiesa non vi e salute. Donde

accade poi che, perduta cosi la vera luce soprannaturale colla formale

iipostasia dalla Fede. questi poveri illuminati finiscono spesso col per-

dcre anche il lume della ragione naturale, rimanendo accecati anche

noll'occhio dell'intelletto, e precipitando cosi coti lianamente, a capo

fitto, come equus et mulus quibus non est intelleclus, nelle piu aperte

e profonde fogne, flno ad ammettere Priapo per proprio Dio e finire

poi, non rare volte, o col suicidio o airospedale dei matti.

Ma giova leggere cio che 1' Anghera. risposc ad Ulisse Bacci nella

Voce dei 21 novembre in un articolo intitolato: Parole di un Ulisse:

Ci sarebbe (e lo credo anch'io) di che montare in stizza, se in

noi non prevalesse un sentimento di compassione verso chi, salito

per capriccio di fortuna ad alto grado massonico, dimentica tal-

mente i primi doveri della fratellanza e tenta gettar lo scherno

sopr'a 1'Anghera. (Ma I'Arciprele iynora che il Jiacc.i non fa che

obbedire cecamente ai ducreli del Gran Consiylio di via della Valle.

n il quale comando che si dovesse faryli la yuerra anche con pub-
bllca stampa). Noi non curiamo punto la Rivista della Massoneria

(( che non riesce che risibile, per non trovarci al livello delle serve

(( da mercato assordatrici perpetue per la loro poca attitudine al

ragionare. Ci assaltino pure i fratelli di Via della Valle, anche ad

anna sleale; noi staremo sulla breccia fino fse non moriremo

c prima) al trionfo di quei principii che costituiscono la vera base

della Massonerid adultwata e vituperata da meschinit;i di prnsieri
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e di opere. Noi sprezzeremo sempre (finche avremo fiato) le ma-
tt ligne insinuazioni e le ridicole accuse, lasciando ad altri il pri-

mleyio di reticenze. Poi, parlando espressamente dell'abiwra, a

pagina 14, si contenta dire che questa e un'insinuazione . Dalle

quali parole appare che, secondo 1'Anghera vecchio e quasi decrepito-

massone e molto piu esperto che non il Bacci negli arcani misteri,

tra i principii che costituiscono la vera base della massoneria sono

da annoverarsi principalmente la non esistenza dtlla liberta di co-

scienza, Vabiura della reliyione catlolica e la neyazione dell' esi-

stenza di Dio. E infatti da notarsi attentamente che 1'Anghera, ac-

cusato dal Bacci di far abiurare la religione cattolica nella sua

Loggia Mengozzi, non solo non nego 1'accusa ma la conferm6, con-

tentandosi di dirla insinuazione, e rimproverando il Bacci di amare

le reticenze, delle quali egli vuole lasciare a lui il privileyio : e di

attenersi ad una massoneria adulterata e mtuperata da meschinita

di pensieri e di opere: mentre 1'Anghera invece predica i veri

principii che costituiscono la vera base delta vera massoneria. E cosi

si vede ora chiaramente perche il Grande Oriente di Roma odii tanto

questo forrm'dabile Arciprete venuto a Roma a rompere le ova nel

paniere delle sue reticenze. E questa e anche la ragione per la quale
1'eroe di Caprera, che poco aina le reticenze, se la fa piu volentieri

colla Loggia del Dottor Mengozzi, che non con quella del Pubblicista

Bacci. Credono infatti questi Arcipreti, eroi e dottorfdi Massoneria,
doversi oramai farla finita con tante reticenze: ed essere giunto il

tempo di parlar chiaro e d'intimare a tutti i Massoni e Massoncini

ed anzi a tutti gl'italiani la verita delle cose senza tante reticenze

e restrizioni mentali. Ma Ulisse Bacci e ancora indietro nel progresso
della civilta dei moderni Eroi, Arcipreti, Cotton, Petruccelli, Depretis

ed altrettali bestemmiatori. II Bacci vive ancora nel retrogradixsma

giansenistico delle restrizioni mentali e della necessita. delle bugie
utili. Egli, con tutta la sua scuola oscurantistica di via della Valle,

crede ancora all'arcano, al segreto ed ai tre S. S. S. massonici che

signiflcano cabalisticamente Sagyezza, Silenzio e Seyreto. Ulisse Bacci

odia la Vera Luce dell' Arciprete Anghera, del Pulcinella Petruccelli,

del Gran Prete Gianni Depretis, del dottore Mengozzi e della loro

Elena rapita di Caprera non che del Ministero massonico-democra-

tico dei Marchesi e dei Duchi da strapazzo. Si vede proprio che il

Bacci e un massoncino ingenuo: e si puo sempre sperare di vederlo

presto dare alia Massoneria quel suo addio definitive, che le ha gia,

promesso tante volte in forma di sponsalizio civile.
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II.

COSE ITALIANS

1. Dichiarazioni del partito regnante in Italia, one il loro ultimo e vero scopo e
la distruzione della gerarrhin cattolica 2. Naiiira dei dibattimenli nella Ca-
mera di'i Deputati dal 11 al 21 gennuio; abrogazione virtuale ddla legge delle

fjuarentiqe 3. Testo e volazione della legge del Mancini coniro gli abusi

dei ministri del culto 4. Primo risullato di questa legge e di rendere % vi-

denle che il Papa e realmente prigioniero; si dimostra dalla Gazzetta d'Italia.

1. II partito Massonico, sotto il cui giogo tirannesco 1' Italia reale

sente ora quanto pesi e costi la decantuta liberta, fin dal 1862 avea

bandito alto e chiaro, per bocca di suoi oratori e giornalisti, che il

vero ed ultimo scopo della rivoluzione italiana era la distruzione del

cattolicismo. Nella tornata del 20 luglio di quell' anno, il deputato Pe-

truccelli della Gattina, col suo cinismo abituale, diceva, fra i plausi

della Sinistra: Fare la guerra alia preponderanza cattolica nel

mondo, per tutto, con tutti i mezzi, questa e la nostra politica avve-

nire... Noi vediamo che queslo catlolicismo e un istrumento di dissidio,

di sventura, e dobbiamo distruyyerlo*. E come costui, cosi molti

degni suoi colleghi Onorevoli.

Un anno dopo il Diritto, che era allora come adesso il portavoce

piu autorevole ed ufficiale del partito da cui fu tratto, nel marzo 1876,

il presente Consiglio de' Ministri risponsabili di S. M. il re Vittorio

Emmanuele II, stampava, nel suo numero 321 dell'll agosto 1863, una

csplicita dichiarazione del fermo proposito e dell' ultimo intento della

setta per la distruzione del cattolicismo. Giovera che qui torniamo a

riferire le precise parole, da noi allora registrate nella nostra cronaca.*

Quando anche tutti gli uomini che hanno autorita nelle cose

-d'ltalia, e tutti i partiti che li secondano, fossero concordi nel volere,

a dispetto della civilta, mantenere intatto 1'edifizio della Chiesa cat-

tolica, [a noslra riwluzione tende a distruyyerlo, e deve dislrvyyerlo,

c non pub non distruyyerlo senza perire. Nazionalita, unit^j, liberty

politica sono mazzi a quel /iwe; mezzi che, eventualmente, sono grandi

e solenni beneficii per noi; ma che pure sono, rispetto aH'umanita,

null'allro che mezzi per conseyuire quel fine, che a lei sta somma-

mente a cuore, della Male dislruzione del medio evo nell' ultima sua

forma, il Catlolicismo. Dove e da avvertire che allora appunto si

awiavano le pratiche con Nupoleone III per la famosa Convenzione,

che T anno seguente, segnava la prima tappa del trasporto della ca-

pitale da Torino a Roma; e la spedizione di Garibaldi in Sicilia, poi

nelle Calabrie, diretta verso Roma, forniva alia diplomazia rivoiuzio-

1 Civilla Catlolica, Serie V, vol. Ill, pag. 498.

* Civilla Callolica, Serie V, vol. VII, pag. 626.
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naria il pretesto di gridare urgente ed inevitabile la soluzione dclla

quistione romana. Or bene! Appunto allora, quaudo la consorteria

moderata prodigava i piu solenni giuramenti di rispettare e far ri-

spettare, contro qualsiasi invasioae, Roma e lo scarso avanzo dello

Stato PontiGcio, la consorteria democratica, la quale ora padroneggia

in Roma, svelava codesti disegni per 1'avvenire, che 1'ipocrisia dei

moderati dovea compiere colla piu nera perfidia. Di che ecco quanto

ancora scriveva il Diritto I'll agosto 1863.

A noi non piace mentire. Quando la Civilta Cattolica dice che

1' ultimo fine della rivoluzione italiana e la dislruzione della Chiesa.

ha torto rispetto alle intenzioni degli uomini, di cui la maggior parte,

anche senza credere, reputano dover mostrarsi rispettosi della super-

stizione romana
;
ma ha rayiom rispetto alia legye storica del nostro

movimento... Noi, ogni colpo di cannone che traggiamo contro Fau-

striaco, ogni atto che facciamo per compiere la nostra unita, ogni

passo che facciamo verso la liberta, e un passo, un atto, un colpo che

facciamo contro la Chiesa cattolica... La rivoluzione italiana deve com-

piersi, il suo fine ultimo deve raggiungersi.

Ne si disdisse mai, dal partito che ora regna e governa, alcun che

di tali propositi, i quali anzi furono raffermati e ribaditi. II Miceli,

alii 11 febbraio 1866, diceva alia Camera: L'abolizione dei conventi

e la soppressione del clero a noi nemico e la rivoluzione grande, la

rivoluzione italiana, la rivoluzione politico, che dobbiamo tutti volere

per abbattere il Papato che circonda e allaccia colle sue reti tutto il

mondo (Alti tt/f. n. 154, p. 594). Dove e da notere che si parla pro-

prio del Papato in quanto alia sua sovranita spirituale, che e la sola

che estendasi a tutto il mondo. II deputato Andreotti, Fanno appresso.

alii 5 luglio 1867, diceva: Noi abbiamo bisogno di una rivoluzione

fatta a nome di tutti i culti contro il culto cattolico (Alii uff. n. 300,

pag. 1180). Ed il Miceli, da capo, domandava alia Camera: a Che cosa

puo farsi del Papato, se non demolirlo? (Altiuff. n. 302, p. 1186).

Ed il Diritto, nel suo numero 329 del 25 novembre 1814, affermava

senz'ambagi: II distruygerc la yerarchia sacerdotale e necessity

della nostra esistenza.

La esatta riproduzione delle parole, con cui i citati Onorevoli.

fautori della nuova legge del Mancini, ed il portavoce del F.\ Agostino

Depretis, e dei suoi consorti, fin dal 1863, e poi da capo nel 1874, ne

sponevano i fermi propositi, ci dispensa dall'entrare ora in altri ra-

gionamenti circa i motivi, onde il presente 31inistero risponsabile di

S. AI. Vittorio Einmanuele II si mosse a preparare, colla legge dei

Mancini, una nuova macchina di guerra per demolire il cattolicismo

nella sua gerarchia. Avranno a cio contribuito gli ordini del potente

Signore sovrano d' Italia, cioe del principe Ottone di Bismark, che
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'n s'incalzi 1'assalto contro la immobile r6cca d'ondc il Vicario
<H (lesu Cristo governa la Chiosa ed il cattolidsmo, allinche cosi ne
resti alfievolita la difesa nell'Alemagna e nel resto del mondo. 31 a <'

manifesto altresi che tale per appunto era il proposito di quella setta

parricida, con la quale certi cotali, o perfldi o balordi, vogliono chc.

il Papa debba conciliarsi, legittiraandone i sacrilegi e le usurpazioni.
rio e tanto vero che lo stesso Diritto dell' 11 agosto 1863 fin d'allora

scherniva codesti conciliatori, stampando la seguente verita. Lo sa

la Chiesa, lo vede, lo intende; e con logica mirabile combatte i mezzi.

perchfc sia impedito il fine. Uomini onesti ed anche dotti possono
creder possibile la conciliazione

; piii d
: un Vescovo pud venire a dar

giuraraento al nuovo Stato; molte formole piu astratte o piu concrete

possono inventarsi in vece di quella, ormai chiarita assurda, della

libera Chiesa in libero Stato. Ma tutti questi tentativi, fossero pure
condotti con buon volere e sincera intenzione da anibe le parti, deb-

bono fallire contro la necessita che tutti ci strascina. La rivoluzione

italiana deve compiersi, il suo fine ultimo dee raggiungersi.

Ecco la vera origine, a cui vuolsi risalire, per intendere i veri

motivi che indussero il prescnte Ministero risponsabile di S. M. il re

Vittorio Emmanuele II ad appropriarsi il disegno del Vigliani, e pre-

sentare e far approvare dalla Camera dei Dcputati uno schema di

legge. intitolato contro gli abusi dei Ministri del Culto; ma che in

realtfi arma codesto Governo di sconfmati poteri, bastevoli a distrug-

gere in Italia la gerarchia cattolica e ad impossibilitare rammini-

strazione dei Sacramenti ed ogni atto di culto, come anche a fare

che la parola del Papa non possa piu esservi udita ed osservata dai

fedeli.

2. Dei dibattimenti che, dal 11 al 24 del passato gennaio, pre-

cedettero nella Camera dei Deputati 1' approvazione di codesto schema

di legge, preparato dal moderate Vigliani e proposto dal proyres-

sista Pasquale Stanislao Mancini, contro gli abusi dei Minislri dd

Culto, abbiamo ragionato in questo stesso quaderno a pag. 3'JO e seg.;

ne qui, per ora, crediamo dover aggiungere se non due riflessioni.

La prima e che, dalla forma come dalla sostanza di codesti di-

battimenti, appare manifesta la virtuale abrogazione della famigerata

Leyyc delle yuarentiye. Imperocche il primo articolo di questa at-

tribuiva al Papa la stessa inviolabilita che e guarentita a S. M. il Be

if Italia, adoperando per quello come per questo le stesse parole:

La persona del Sommo Pontefice e sacra ed inviolabile. Ed il se-

condo alinca dcir articolo 2 soggettava a gravi pene, da applicarsi

in Corte d'Assise, le offtjse e le ingiurie pubbliche contro la per-

sona del Pontedce *. Ora e evidente agli occhi di chiunque scorre

1 Civ. Call. Serie VIII, vol. II, pagg. 601-2.



492 CROXACA

gli Atti Parlamentari dal 17 al 2i gennaio, che sulla vcneranda per-
sona e sugli atti del Sommo Pontefice furono rovesciati torrent! di

tali e cosi abbiette contumelie, che la millesima parte di esse sa-

rebbe bastata, se dette contro la persona e gli atti di S. M. il re

Vittorio Emmanuele II, per far cacciare dall'auladi Montecitorio lo

screanzato che avesse osato proferirle. Dunque e chiaro che, non
dovendosi supporre nei Deputati leyislatori un positivo disprezzo della,

legge, resta solo ad aminettersi che quella delle guarentige gia si

tenesse per virtualmente abrogata. Se un Petruccelli qualsiasi osasse

mai appellare il re Vittorio Emmanuele II Califfo, e dirlo mentitore

e spergiuro, qual pena non gli sarebbe inllitta? Or tali e troppo

peggiori ingiurie 1'urono per piu giorni continui scagliate contra

la persona e la maesta del PonteGce nell'Aula di Montecitorio, e

stanno registrate negli Alii Parlamenlari ; ne consta che alcuno dei

vituperosi, che le scagliarono, abbiane avuto un eflicace rimprovero.

Dunque si dee credere che la legge delle guarentige riguardisi gia

come abrogata, per non dover dire che i piu scellerati come i piu

impudenti violator! delle leggi sono gli Onorevoli che le fanno.

La seconda riflessione e che per codesti dibattimenti, e pel loro

risultato, e altresi disdetto implicitamente quanto il Ministero rispon-

sabile, che colle armi e col plebiscite s'impadronl di Roma, bandi

in forma solenne, per bocca di S. M. il re Vittorio Emmanuele II,

alia presenza dei Deputati e dei Presidenti di tutti i grandi Corpi
dello Stato, dal trono di Firenze; mentre, circondato dai membri
della sua Casa, il di 9 ottobre 1870, accettava il plebiscite Romano.

Allora, certamente col consenso espresso dei suoi Ministri risponsabili,
il Re, nel discorso pubblicato dalla Gazzetta ufficiale di quel giorno

stesso, recito queste precise parole: lo. come lie e come cattolico,

nel proclamare 1'unita d' Italia, rimango fermo nel proposito di as-

sicurare la liberta ddla Chiesa, e V indipendenza del Sovrano Pon-

fe/ice, e con questa dichiarazione solenne io accetto dalle vostre muni,

egregi signori, il plebiscite di Roma, e lo presento agli italiani, au-

gurando che essi sappiano mostrarsi pari alle glorie dei nostri an-

tichi e degni delle present! fortune 1
.)) Ora si dia un'occhiata alle

discussioni, negli Atti Parlamentari dal 17 al 24 del passato gen-

naio, e si riconoscera che quasi tutto in essi, tranne i discorsi del

Bortolucci e del Vulperga di Musino e di qualche moderato, o e inteso

ad impossibilitare 1' azione libera della Chiesa ed a rendere illusoria*

1' indipendenza del Pontefice, od e da parte dei sostenitori dello sche-

ma di legge, un perpetuo insulto al Papa ed alia religione cattolica.

Or noi chiediamo: sarebbesi potuto fare cosi, ed impunemente,
se gl'impegni solenni e contratti per bocca di S. M. il re Vittorio

1 Ctw. Catt. Serie VIII, Vol. I, pagg. 221-22.
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Emmanuele II si riputassero validi da coloro che presentemente co-

atituiscono il Consiglio risponsabile del la Corona, e che sono i veri

capi di quella falange d'oratori villuai ed empii, i quali rivaleggia-
rono nell'arte della bestemruia e dell'insulto nell'atto di foggiare
catene al Papa ed alia Chiesa?

3. Del resto, a raettere in piena evidenza, ove ne fosse d'uopo,
di che in lole sia ora la liberla che si lascia alia Chiesa, di che va-

lore la in iipendenza. par giurata pienissima, ia fede e parola di Re

e di cattolico, e dovuta al Sovrano PonteQce, basta il testo ulliciale

della leg<*e, approvata coa 150 voti favorevoli, essendo 100 contrarii,

nella Camera dei depntati, il 24 gennaio 1877, sotto lo specioso pre-

testo di frenare gli abusi dei niinistri del Cullo.

Non potendosi dabitare ragionevolmente della sanzione del Senato

e ddl.i Corona, crediamo di dover stampare fin d'ora questa legge,

senz'aspettarne la promulgazione uificiale. Eccola:

Art. 1 II ministro del culto che, abusando del suo rainistero in

ofFesa delle istituzioni e delle leggi dello Stato, turba la coscienza

pubblica o la pace delle famiglie, e punito col carcere da 4 mesi a

due anni e con multa fino a lire mille.

Art. 2 II ministro di un culto che, nell'esercizio del suo mini-

stero, con discorso proferito o letto in pubblica riunione, o con scritti

altrimenti pubblicati, espressamente censura, o con altro pubblico
fatto oltraggia le istituzioui, le leggi dello Stato, un decreto reale

o qualunque altro atto della pubblica autorita : e punito col carcere

fino a tre mesi e con multa fino a lire mille.

Se il discorso, lo scritto o il fatto sono diretti a provocare la

disobbedienza alle leggi dello Stato, o agli atti della pubblica auto-

ritn, o ad impedire I'esercizio dei diritli polilici e civili; il colpe-

vole e punito col carcere da quattro mesi a due anni e con multa

fino a duemila lire.

Se la provocazione e seguita da resistenza o violenza alia pub-
blica autorit'i, o da altro reato, 1'autore della provocazione, quundo

questa non costituisea complicity, e punito col carcere maggiore di

due anni e con multa maggiore di due mila lire ed estensibile a lire

tre mila.

Sotio puniti colle stesse pene coloro che pubblicano o diflToii-

dono gli scritti anzidetti da qualunque autorita ecdesiastica e da

qualunque luoyo provenyano.
Art. 3 I ministri di un culto, che esercitano atti di culto esterno

contro provvedimenti del Governo, sono puniti col carcere fino a tre

mesi e con multa fino a due mila lire.

Art. 4 Qualunque contravvenzione alle regole prescritte circa

la necessit'i dell' assenso del Governo per la pubblicazione o per Ia
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esecuzionc di provvedimenti relativi ai culti nelle materie in cui tut-

tora e richiesto, e punito col carcere estensibile a sei mesi, o con

multa fmo a lire cinquecento.

a Art. 5 I ministri dei culti, che commettono ogni altro reato nel-

1'esercizio del loro ministero, anche col mezzo della stampa, sono

puniti con la pena ordinaria aumentata di un grado.

Art. 6 La cognizione dei reati contemplati negli articoli 1,2 ap-

partiene alle Corti d' Assise.

Le parole da noi riportate in corsivo esprimono le aggiunte fatte

dalla Commissione, ed accettate dal ministro Mancini. Altre modi-

ficazioni, che doveano rendere la legge anche piu crudele e tiran-

nesca, furono reiette, non perche riputate ingiuste, ma perche inop-

portune e perche nella pratica avrebbero messo la Magistratura ed

il Governo in fastidiosi impacci.

Parecchi dei partigiani del Ministero proyressista e riparalorc

parlarono, e vero, fortemente e chiaro assai contro lo schema di

questa legge; ma appellando a ragioni generiche di liberta e d
r

egua-

glianza, od a motivi d'interesse per lo Stato; e ne misero in rilievo

1'assurJita e la violenza, quando la legge si dovesse attuare a rigore.

Ma i suoi sostenitori posero in sodo che la si dovea ftpprovare, per
necessita politico,. II Sella, capo dell'opposizione, inclinava al partito

di sospendere questo affare fino al tempo in cui si dovrebbe di-

saminare e discutere il Codice penale, dove il Vigliani, moderate.

inseri parecchi articoli conformi in tutto a questa legge. Ma dichiaro

pure che ciascuno dei membri deir opposizione sarebbe libero di dare

il voto che piu gli piacesse. Di che furono scritti alYEmporio po-

polare di Torino i particolari seguenti. Prima della votazione a scru-

tinio segreto erano presenti alia seduta 290 deputati. II giorno prima
n'erano arrivati in Roma, chiamati dal Governo, 31; ma n' erano par-

titi 29 che non volevano prender parte alia votazione. Prima che

cominciasse lo scrutinio segreto, piu di 40 a mano a mano uscirono

dall'aula, si che i presenti e votanti si ridussero a 250. Di questi,

erano di deslra, ossia dell' opposizione, 68; gli altri 182 erano mini-

steriali. Dei primi, soli 31 \otarono contro la legge; gli altri 31 Tappro

varono. Dei secondi, soli 113 votarono a favore della legge, rifiutan-

dola i rimanenti 60, perche la trovavano insuiliciente od inopportuna.

Sicche, senza ii concorso de'31 di Destra, la Camera non avrebbe

approvata la legge.

4. Nel corso dei dibattimeati, e per ribattere le obbiezioni tratte

dalle difflcolta pratiche dell' applicazione della legge, il Mancini

allego che la giurisprudenza de' magistrati saprebbe e temperare gli

eccessivi rigori e discernere i casi in cui dovrebbonsi adoperare

questi, o mitigare la severita della legge, testuale. II che val quanto
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dire che 1'arbitrio tcrrebbe luogo di legge secoudo i cast cd i ma-

gistrati; e per giunta ci6 6 assurdo, meatrc i veri giudici deono

esscre i yiurati in Corte d'Assise. E se i yiarati fossero, ia pluralita,

di quel critcrio c di quella setta che il Pierantoni, il Petruccelli della

Gattina, il Marziale-Capo, il Cairoli, 1'Abignente, e simili crisliani.

che potrebbe fare la magistrutura oade mitigare la severita di tali

giudici?

Intanto uno dei primi risultati di questa legge si e di mettere in

evidenza, per confessione degli stcssi carcerieri di Pio IX, che il Papa
e vera nente costretto, benche sol moralmeate, a starsi nel Vaticano

come in carcere; anzi pure che al Papa, cosi prigioniero, si applica la

cujjia del silenzio; in quanto niuno puo leyilnienle riferire la sua pa-

rola di comando o di consiglio, senza cimentarsi a dover esscre iratto

in Corte d'Assise ed esservi da liberi-pensatori condannato alle dure

pene da codesta legge inflitte.

E qui allegheremo le parole della Gazzetta d' Italia, portavoce
favorito della consorteria che sfond6 a cannonate le porte di Roma,
e per la breccia di Porta Pia condusse S. M. il re Vittorio Emma-
nuele II a prendere stanza nel palazzo apostolico del Quirinale. Par-

lando della Santita di Pio IX chiuso in Vaticano, la Gazzetta, nel n. 34

del 3 febbraio, stampo quanto segue.

a Non si potrebbe capire un Papa sempre chiuso nel Vaticano, o

piuttosto il Papato prigioniero a perpetuita, II mondo cattolico non

lo pu6 ammettere, perche tutti i successor! di Pio IX, il giorno in

cui verrebbero eletti, dovrebbero rinunziare alia loro liberta e co-

stituirsi prigionieri.

Da un' altra parte, se la prigione fisica non esiste, esiste posi-

tivaniente quella morale. Se no poteva dubitare prima, ma non se

ne pu6 piu dubitare sotto il Ministero attuale, o sotto il Ministerr>

Crispi che verrii dopo il Gabinetto-Depretis. II Papa, ripete il Corpo

diplomatico, non puo rimanere in eterno prigioniero morale... Tutte

le leggi, principiando da quella deironorevole Mancini, che si fa-

ranno in avvenire intorno airarticulo 18 (di quella delle yuarentiye)

non avranno che un solo risultato: di mellere cioe in evidenza la

l>ri<jionia morale del capo della cattolicita. Questo stato di cose non

pu6 durare all" infinito.

Di qui la Gazzelta argomentd che diverrebbe pure evidentc lu

imi>ossibiUta che coesistano in Roma il Papa ed il Re; d'onde 1'an-

tagoriismo del mondo cattolico contro ['Italia; che a lungo andare

arii tratta a sostenere una guerra il cui successo niuno puo prevedcre.
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IK.

COSE STRANIERE

FRANCIA 1. Guerra dei Eadicali all'esercito ed al clero cattolico 2. Ele-
zioni dei Sindaci repubblicani 3. Artunanze dei Consigli General!; smacco

21 settembre 1192 cek-brato dai Radicali 1. Bando del Naquet per le fre

teftte da layliarsi 8. Circolare d;il ministro sopra la guerra per vielare agli
official! e general! di far manifestazioni religiose o politiche 9. Funerali
civili del socialista Feliciano David; ire dei seMarii contro il Governo -
10. Maneggi e discorsi del Gambetta 11. Giulio Simon emolo e rivale del

Gambetta 12. Congressp d' operai a Parigi 13. Riaperlura delle Camere
a Versailles il 30 oltobre; il Dufaure e cletto Senatore inamovibile 14. La
Camera dei Deputali sancisce una legge d'amnistia per gli accusati e prm-essati
intorno ai delilli della Commie del 1811 15. Letlera del C;irdinale Gu ;berl

per rivendicare le ragioni del clero 16. E reiella la proposla di abolire

PAmbasciata presso la Santa Sede 17. Falcidie della Commissione e della

Camera dei Deputali nel bilancio, a danno del clero e dell'esercito 18. Ci-

nico discorso del principe Napoleone contro il clero 19. Connitlo fra rt

Senalo e la Camera; leggi reielte o modifioale dal SenaJo per I'amnislia ed
il bilancio; perfidia del De Marcere pei funeral! civili 20. Crisi minisleriale;
il Dufaure ed il De Marcere perdono il portafogli, che viene raccolto da Giulio

Simon colla presidenza del Ministero, e dal senalore Martel; componimenlo fra il

Senate e la Camera 21. Prorogazione del Parlamento fino al 16 gennaio.

1. Sciogliendosi per le vacanze d' estate, alii 12 agosto, le due

Camere della Repubblica francese aveano lasciate in sospeso pa-
recchie quistioni, delle qaali ciascuna era piu che sufflciente a

determinare una crisi ministeriale od un conflitto tra i due corpi

legislative Di che dobbiamo accennare le cause.

La Frammassoueria ha da per tutto un supremo intento: essere

padrona dei popoli e degli Stati. Pero le si attraversano 1' autorita

dei Governi e 1' influenza della religione cattolica. Ed a quella come
a questa venne percio mossa una guerra settaria, or soppiatta ed
ora aperta, che ha svilito quasi tutti i Governi e violcntemente op-

pressa la Chiesa. Sostegno dei Governi sono gli eserciti regolari, come
difensori della Chiesa 1'Episcopato ed il Clero. E la guerra setta-

ria non e meno ostinata contro gli eserciti permanent, che contro

i pastori inermi delle anime. In Italia si ha ancora bisogno delle

truppe regolari, onde compiere i disegni pel Trentino ed il Trie-

stino; e poi si sa che offendere 1'esercito sarebbe un oltraggiare

troppo sul vivo la persona iaviolabile di quel miracolo di lie che

ha fatto 1' Italia una con Roma sua capitale; quindi e che la Fram-

inassoneria italiana lollera per ora 1'esercito regolare e rcgio, ne

bada alle fantasticaggini deiV Eroe della Caprera e dei suoi parti-

giani, che vorrebbero soltanto la nazione armata. Non cosi in Francia,

dove 1' esercito ebbe piu volte, nel giro di 50 anni, a domare col ferro
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c col fuoco le furie rivoluzionarie. La, per paura e per vendetta, non

solo si detestano, ma si combattono del pari 1'esercito ed il clero;

ed il popoto sovrano, rappresentuto dai Radicali e dai Gcmbetlitti

disponendo delle rendite dello Stato, si avvale di questo suo diritto

studiandosi per mille guise di far intristire quello e spegner questo,

ne^andogli in parte od in tutto gl'indispensabili sussidii.

Di qui ebbero origine e spinta fortissima gli assalti dei lla<liculi

contro il generate De Cissey, ministro per la guerra. censurandone

tutti i disegni ed i fatti pel riorganamento deiresercito anche per

le spettanze amministrative, e rosicando sopra ogni cifra del suo

l)ilancio, ed attenuando gli stipendii d^gli ufflciali superiori, e met-

tendo in pessimo aspetto le Corti Marziali, e lacerando bestialmente

la fama ed il merito di tutti i piu riputati Generali, senza eccet-

tuarne pur la persona del Presidente maresciallo Mac-Mahon. Di che

il De Cissey fu si malconcio e disgustato, che ebbe a smettere la ca-

rica, come abbiamo narrate nel Vol. XII della precedente nostra Se-

rie IX, a pag. 246. Ma codeste riduzioni sul bilancio della guerra,

ehe olFendevano i giusti interessi dell' esercito, ne violavano ancora i

piu sacri diritti, come quelli della coscienza; poiche, se per gli sti-

pendii degli ulficiali s'era fatta una falcidia, si erano addirittura can-

cellati dai bilaucio i fondi pei cappellani militari istituiti con legge

del 20 maggio 1814. Quest! due atti ostili della Camera dei D^putati

erano cosl evidentcmente impolitici eJ iniqui, che giustamente si

prcsumeva non potessero essere sanciti dai Senate. Ora il rifiuto del

Senato di approvare 1' operate della Camera, si per questi e si per

altri voti finanziarii, bastava a destare un conflitto di competenza fra

i due Corpi legislativi, come di fatto avvenne, con grave impaccio

del Ministero; il quale, tenendo le parti del Senato, si cimentava ad

essere atterrato dfilla Camera dei Deputati; e secondando questa, ab-

batteva al tempo stesso 1' ultimo argine legale, che e il Senato, contro

I'irrompere della demagogia piu scapigliata.

Simile contrasto potea altresi derivare dalla perflda e soppiatta

legge del Waddington, approvata dalla Camera dei Deputati, ma
reietta dai Senato, come narrammo nel nostro precedente Vol. XI

della Serie IX, a pag. 334-51. II Waddington, per ossequio al Se-

nato, lasciava alle Universit^ libcre, cioe cattoliche, 1' uso del loro

diritto circa la collazione dei gradi? Contentava il Senato, ma of-

fen leva la Camera. InJugiava, per altra parte, come fece veramente,

1'istituzione dei Giuri misti per la coliazione dei gradi? Pregiudi-

cava la questione ed oltraggiava il Senato.

Lo stesso si dica delle question! pel mantenimento deirAmba-

sciata presso la Santa Sede; e pei fondi assegnati al Capitolo di

san Dioaigi; e per 1'abolizione delle cattedre teologiche neir Uni-

X, wol. I, f<ue. 640 W 10 ftbbrmio 1977
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versita di Rouen
;
come per le scuole dette del Carmelitani a Parigi,

e pel cancellamento dei cappelluni dell'armata navale dal bilancio

passive; e per altre leggi d'indole politica, come 1'amnistia assoluta

ai condarmati o processati per gli alti f'atti della Comune parigina
del 1811, che dai liadicali si voleva ad ogni patto, senza tenere conto

veruno delle amplissime coacessioni gia fatte in tal senso dal Go-

verno, massime con una lettera del Presidente Mac-Mahon che il

27 giugno 1816 ordinava si cessassero i proccssi avviati, ne se ne

avviassero altri, e prometteva larghissiino uso del diritto di grazia
1

.

2. Duranti le vacanze parlamentari si vennero addensando altre

nubi gravide di tempesta. Ben 33.000 Comuni t'urono invitati ad eleg-

gere i rispettivi Sindaci (Mdbires) sotto la pressione dei Prefetti, parte

repubblicani per sistema e parte per necessita loro imposta dal re-

pubblicano Ministro sopra gli affari interni, che era il De Marcere,

degno strumento del Gambetta. II lavorio fu fatto senza scrupoli, ed

il risultato corrispose allo scopo dei lavoranti.

3. 1 Consigli Generali si raccolsero, parlarono, mflissero un qualche
schiafTo ai moderati e conservator! di quel taglio che il Decazes, cui

fu negata la presidenza del Consiglio Generale della Gironda, alia

quale per le costumanze egli avea un certo diritto; e la Repubblica
Gambettlsta si venne, anche per questa parte, viemeglio rinforzando.

Alcuni collegi elettorali nominarono i loro deputati, e fu rieletto

il Conte de Mun, 1'intrepido capitano che si e fatto apostolo degli

operai e che percio avea veduto annullata, sotto futilissimi pretesti,

la sua elezione alia Camera, ove si ebbe il cinismo di sostenere che

il Clero Bretone, che pur gode i diritti civili e politici come tutti

gli altri cittadini, colle sue pratiche avesse sedotto e violentato gli

elettori di Pontivy. E si che codesta prima elezione, compiuta il

5 marzo 1816, era avvenuta con la pluralita di 1,971 voti sopra quelli

dati al suo competitore. La schietta professione di fede cattolica da

lui fatta, come leggesi nei Le Monde n 202 del 24 agosto, gli cat-

tiv6 gli animi dei suoi elettori, ma esaspero le furie dei settarii e

Radicali, che non sanno ancora acconciarsi ad aver vicino nella Ca-

mera un clericale di quel coraggio e di quella fede che e il De Mun.

4. I banchetti e le riunioni socialiste porsero il destro ai tribuni

di quella stampa che il Barodet ed il Floquet, di promulgare le piu

scellerate dottrine, come programma della fatura repubblica; e per-

fino dalle solennita delle premiazioni cotestoro trassero opportunity

a bandire i piu infami ed atroci propositi di attuare il pretto ina-

terialismo e di sterminare clero e religione. Onde n'andarono al

Ministero, e poi anche alle Camere, alti e troppo giusti richiami di

Vescovi e laici; che non ebbero altro efletto se non di vedere piu

1 Civ. Call. Serie IX, Vol. XI p. 353.
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,-illormalo il cinismo di quegli ompii ed osceni oratori nel perver-
timento della gioventu.

5. A Bordeaux, la sera del lunedi 22 agosto, si face I'apertura

del Congresso del rappresentanti della Unione delle opere per la

roll lira deyli operai cattolici di Francia, sotto la presidenza del-

1'Erho Cardinale Donnet; il cui eloquente discorso fu stampato nel

Le Monde n 202 del 24 agosto. Lo scopo inteso da codeste opere e

dal t'omjn'sso e troppo manifesto dalle risoluzioni ivi fermale, e ri-

1'erite nel Le Monde n 203, tutte indirizzate a promuovere: 1 il

ripnso dei di festivi; 2 la rcpressione della bestemmia; 3 la se-

parazione delle persone di sesso diverse nelle fabbriche ed ollicine;

4 le relazioni benigne e paterne del padrone cogli operai ;
5 la

scelta di soprastanti cristiani e probi negli opiflcii; 6 la distribu-

zionc delle paghe in altro giorno che nel sabato o nella domonica,

per cessare il pericolo dcllo scialacquo e dei disordioi d'ogni fatta

che ne sono la conseguenza ;
1 1'istituzione di scuole e conferenze

per 1'istruzione degli operai, si che possano assistere ai di\ini uf-

licii e cclebrare cristianaraente i loro raatrimonii ed i loro funerali.

Qual danno potea venire 'AYamabile repubblica procreata dal Thiers,

covata dal Dufaure e dal Stiy, nutricata dal Gambetta e dai suoi com-

plici, per codesto Congresso e per tali suoi propositi? Eppure fu

come olio sul fuoco delle ire dei framraassoni i quali, in Francia

non meno che in Italia, riguardano come provocazione ogni tenta-

tivo dei cattolici per ristaurare il buon costume ed il rispetto alia

religione ! Di che inferocirono i giornali Gambettisti e liadicali, ed

i loro sicofanti si raflermarono nella deliberazione di incalzare anche

piii spietata la guerra ai preti. E se ne videro presto gli effetti nel

bestiale assalto che contro la Chiesa fu poi dato, nella Camera dei

Deputati. dal principe Napoleone (Girolamo) genero di S. M. il Re

Vittorio Emanuele II. Costui svolse dalla bigoncia della Camera le

abbominevoli dottrine e calunnie, di cui 1'eletta dei lladicali, come

leggesi nel Correspondent del 10 settembre, a pagg. 948-50, avcano

sconciamente fatto risonare le aule municipal!, e perfino le scuole

dei fanciulli. II Congresso di Bordeaux, come le Universit;\ cattoliche,
1

che costarono tanti sforzi ai buoni francesi. divennero bersaglio dei

piii furoci assalti di codesta rea genia d'indemoniati.

6. Vollero altresl anticipyre la loro rivincita parlamentare, codesti

eroi delta liberta, celcbrando Tanniversario del 21 settembre 1792

alia loro maniera. Qui traduciamo dal Correspondent del 10 ottobre.

pag. 116. Gi'i nel 1815 i Radical* avcano festeggiato Tannivcrsario del

21 settembre, ma con un ardimento ancora circospetto, con una gioia

ancora timida. Nel 1876 essilo celebryrono liberamente ed audace-

mente. Debbonsi contare a centinaia i banchetti, in cui propinarono

alia gloria della sanguinosa repubblica, che inaugurava a quel tempo,
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nel 1792, il regno delle sue leggi e dei suoi delitti, della sua tirannia

e del suo terrore. E per quali apologie ne hnnno essi giustificata ed

encomiata la memoria ? Per quelle dei nomi che piu spaventarono i

padri nostri. II signer Luigi Blanc, il piu giudizioso della setta, si

e contentato di celebrare la Convenzione; il sig. Ordinaire, il piu

matto, ando fino aH'ammirazione di Robespierre ed al culto di Marat.

Tutti cotestoro proposero alia nostra iinitazione una repubblica, la

quale, anche al presente, non apparisce alia Francia ed all'Europa

che campata in piede sul patibolo. Non potea farsi, ad onore della

presents nostra repubblica, una evocazione piu truce, ne essa potca

collocarsi sotto auspicii piu spaventosi.

1. Ne vuolsi pensare che questi siano puri vaneggiamenti di cer-

velli scaldati dai fumi del vino. Imperocche per cotestoro tal anni-

versario del 21 settembre 1192 fu come il prologo di quello che

essi si proporigono di fare, e che senz'ambagi venne annunziato dal

loro giornale piu autorevole, intitolato La Revolution, scritto dal depu-
tato radicale Naquet; il quale mando al palio un articolo sotto questo

titolo: Tre teste da tayliarsi. Ecco le sue parole: Le tre teste che

bisognera tagliare, e d' urgenza, sono le teste della monarchia, del

clero e del capitals. Finche queste tre teste non saranno abb-.ttute,

il popolo, vale a dire i nove decimi deH'umanita, deve rinunziare ai

benedzii della scienza e della civilta, alia pace, alia liberta, all" egua-

glianza, alia solidarieta, alia prosperity, al diritto stesso di vivere;

in una parola, alia vera repubblica, che e la repubblica nelle cose

non la repubblica nelle parole. Si rifletta che in Francia non v'e

piu traccia di monarchia, si pensi al linguaggio che tengono in Ger-

mania i socialisti, in Italia gli onoruvoli d'una certa schiera poderosa
nella Camera dei Deputati; ed apparisce manifesto che si tratta di

tagliare le tre teste non solo in Francia, ma per tutto dove esistono.

Cio basta a rischiarare i disegai del Mancini e dei suoi complici,

velati sotto la legge contro gli abusi dei ministri dei Culto !

8. Questa ferocia di propositi era anche uno sfogo dcH'ira destata

in codesti indemoniati dal manifesto benche ancora scarso influsso

della religione sulle menti e sul cuore di uiliciali e Generali del-

1'esercito. Alcuni di essi, assistendo alle premiazioni degli alunni di

scuole o collegi, non si peritarono di mettere in bel riiievo i bene-

lizii della religione e della morale cattolica in pro della patria e

della vera civilta. Ci6 fu giudicato come un crimenluse contro la

Repubblica. Si pretendeva niente meno che la destituzione di codesti

ribelli! II ministro sopra le cose della guerra, a cessare queste noie

ed attutire tale strepito, mando 1'8 settembre una Circolare eonfi-

denziale a tutti i Capi di Corpo; in cui i vietava assolutamente agli

ufficiali dell'esercito di accettare 1' onore loro offerto di prescdere
a tali riunioni, con raccomandazione di a astenersi, nei Joro discoris
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e aei loro scritti, da qualsias! personalc apprezzamento sulle qui-
stioni che si rannodano alia politica. Questa prova di debolezza d'-l

Governo del Presideate maresciallo Mac-Mahon, flrmata dul ministro

geaerale A. Berthaut, fu pubblicatu nella G'aseWe de France e rife-

ritu dall' Opinions di Roma n 2,11 del 3 ottobre.

9. Ma il Berthaut non dovette aspcttar molto per saggiare gli

araari frutti delle sconsul late sue coadiscendouze a codesta setta di

frenetic!. Jlori nel settembre UQ Feliciano David, pregevole profes-
sore di nmsica (di cui il Dvbats del 18 recit6 una spleadida biografla)

San Sinioniano in religions, socialista e liburo-pentalore. Essrndo

costui fregiato delle insegne della Lcgione d'onore, un drappello
di truppa fu mandato per assistere alia levata del cadavere dalla

casa in cui era morto, rendergli gli onori militari e seguire il fu-

nebre corteggio. 3Ia quando questo fu sull'avviarsi, apparve, dall'as-

senza d'un ministro del culto qualsiasi, che si trattava d'un mortorio

puramente civile. Onde il comandante di quel drappello, attenendosi

ai precisi termini del regolamento, fece come in molte altre Simili

congetture erasi fatto altrove, e si ritir6 coi suoi soldati, privando
cosi degli onori militari il cadavere di quello sciagurato, che vivendo

professava 1'ateismo ed il materialismo. Fu un Dnimondo di diatribe

Tiolenti dei Radicali. Costoro si professano rampolli di bestie in-

gentilite, giurano che, seguita la morte, non corre difFerenza tra la

carogna d'un asino ed il cadavere d'un libcro-punsatore. poiche tutto

finisce colla morte; e pur pretendono che a quel cadavere si ren-

dano onori pubblici! Vedremo a suo luogo che questa scempia pre-

tensione, trattata nelle Camere, diode il tracollo al Ministero prese-

duto dal Dufaure, d'onde i Radicali volevano escluso il Berthaut, reo

dell' enormtj eccesso di non aver punito chi, osservando i Regolamenti,

avea rifiutato gli onori militari ad un mortorio civile!

10. II Gambetta che, la merce di Adolfo Thiers. e ora il vero

padrone e reggitore della Francia, capitanando la Sinislra parla-

mentare e proteggendo, quando gli mette bone, il Ministero contro

le esorbitanti pretension! dei suoi c.impioni lladicali, sopravveglio

diligentemente tutte le pratiche settarie nel tempo delle vacanze, e

ne fu so Idisfatto. Onde, avvicinandosi la riapertura delle due .Camere,

fece come il Depretis in Italia a Stradella. Bandi pertanto una riu-

nione a Belleville, quartiere famoso in Parigi per essere stato il

centro, la sede e la fortezza dei sanguinarii assassin! della Coniune

nel 1871; e vi tenne come a dire il Parlamento di quei certi strati

sociali, che egli si e incaricato di m-ittere a sovracapo della Francia.

Ivi egli tenne, il 30 ottobre, un discorso, di cui il Journal das Dtbats

del martedi 31 ottobre diode accurata analisi e recit6 i brani piu

important! ;
e nel quale il Gambetta, a fine di riunire in un fascio

i varii drappelli della Sinislra sotto la sua mano, fece una soda-
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cente apologia di quella politica di concession! e di opportunity
colla quale egli e la sua consorteria riuscirono a trarre la repub-
blica dall'Assemblea monarchica di Bordeaux. Ostentando 1'impor-
tanza dei risultati ottenuti, tese la mano ai Radicali dell' estrema

sinistra che si separarono da lui; facendo loro ben sentire che egli,

in realt'i, Iavor6 per loro, benche procedendo coi riguardi imposti
dalla prudenza; e per amicarseli, bandi feroce guerra al ckricali-

smo da lui bistrattato come nemico della patria, e designate bersaglio
ai colpi piu risoluti della Camera. E i fatti risposero al programma.

11. Per6 si contrapponeva al Gambetta, soppiattamonte ma eilica-

cemente, un emolo del suo taglio, il versipelle Giulio Simon, il mel-

lifluo dei tre Giulii, che neU'infausto 4 settembre 1870, s'impadroni-
rono del Governo della Francia, per finire di rovinarla, tirando i

Prussian! fino a Parigi con una resistenza tanto dissennata quanto

impossibile a sostenersi. Anche costui andd attorno adoperando la

sua eloquenza, con discorsi esprimenti un programma di Governo,
ne piu ne meno che se fosse gia accertata la caduta del Ministero

preseduto dal Dufaure; la qaale non tardo per verita gran fatto.

II Debats del 24 ottobre avea fatto risaltare anche i meriti, 1' elo-

quenza ed il senno del Simon, come ulilissimo temperamento alle

temute esorbitanze di certi drappelli della Sinistra Bella Camera.

12. L' influenza del Gambetta e del Simon, einuli nell'ambizione

di governare, ma concordi nel proposito di rassodare la repubblica,

si fece sentire anche nel Conyresso d' operai, tenutosi a Parigi nella

prima decina dell' ottobre. Lo scopo apparente era di cercare i mezzi

di migliorare le sorti degli operai, regolando il lavoro e gli stipendii

senza rovinare i capitalisti dell' industrial ma e manifesto che altro

vi si trattava dietro il sipario. Imperocche, sebbene i discorsi, per
tutto il resto,fossero relativamente temperati, diedero al Correspondent
del 10 ottobre, pag. 119, giusta cagione di dolersi che: in codesti

discorsi un osservatore perspicace dovrcbbe rilevare fin d'ora molti

tratti di gelosia popolare e di vanita demagogica, molti indizii di

disordine, d'impotenza e di tirannia. E come non essere colpito di

stupore e di dolore udendo codesti operai maledire il crislianesimo.

mentre pretendono e si vantano di voler cercare soltanto in buona

fede sollievo e mitigazione alle loro raiserie ?... Infelici! Chi dunque
ha loro insegnato a dimenticare che di schiavo, poi di servo, il Cri-

stianesimo ha fatto Tuomo libero, uguale, innanzi a Dio. ai piu ricchi

ed ai piu grandi? Se il Correspondent vuol sapere chi ha insegnato

queste dinicnlicanze, basta che ricorra a quei sapienti che insegna-

rono alia Fraocia la teorica e la pratica dei famosi principii iinmor-

tali del /78V, di cui egli stesso e si tenero e devoto professore.

13. Sotto questi auspicii e con questo apparecchiamento della de-

magogia massonica, le due Camere legislative di Francia ripigliarono
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il 30 ottobre, come era stato prescritto con decreto del Presidents

della repubblica nel Journal 0//iciei dell' 11 di questo mese, le loro

tornate in sessione straordinaria d' autunno, massimamente per com-

piere la disamina e la votazione del Budget, intorno a cui erasi

occuputa, sotto la presidenza del Gambetta, la Commimone del bi-

lancio. La riapertura delle Camere fu fatta con quella calraa cupa,
che suol precedere le tempeste. Le prime tornate furono spese nella

ricostituziorie degli ullicii, non essendo necessaria quella degli uiliciali

delle rispettive presidenze. Nel Senato il presidente procl;im6 senators

inamovibile il Dufaure Guardasigilli e presidente del Consiglio del

ministri secondo il voto del 12 del passato agosto; poi 1'Assemblea

senatoriu fu prorogate per altri otto giorni.

14. Non cosi avvenne per la Camera dei deputati; dove, con un

contegno glaciate, appena tratti a sorte gli ufficii, fu proposto dal

presidente G'e'vy, ed ammesso dagli onorevoli, che si dovesse subito

mettere in discussione, come urgente, la proposta d'un Galineau

sopra 1' amnislia ai processati e condannati per gli eccessi della

Comune; alia quale istanza di amplissimo indulto, la Commissione

avea contra pposto uno schema di legge che ne eccettuasse i rei di

assassiuio, di furto e d'incendio; mantenondo gli altri articoli che

trasferivano i rei dalla giurisdizione militarc delle Corti marziali a

quella degli ordinarii Tribunal! civili; dove era piu che probabile che

niun accusato sarebbe trovato reo. E di fatto, passata la festa d'Ognis-
santi e lavacanza del 2 novembre, subito si venne a questo a(Tare.

Nelle sole due tornate del 3 e del 4 novembre questo grave aflarc

fu spedito. II prirno articolo di legge, senza pur essere discusso. fu

approvato da 353 voti favorevoli, essendo contrarii 149; e in virtu

di questo fu bandita la prescrizione a favore degl'imputati non ancora

processati, se non sono colpevoli di furto, incendio ed assassinio; fu

proposto il 2 articolo della legge, per cui, sotto le stcsse eccezioni,

sono troncati i processi non ancora condotti a termine; ed anche

questo fu sancito, ma con qualche voto di mono. E cosi fu chiusa

la tornata del 3 novembre. Nella susscguente, fu approvato coll.-i

stessa riserva, T articolo 3
, pel quale gli accusati, a cui favore non

pud inyocarsi la mentovata prescrizione, devono essere giudicati. non

piu dalle Corti marziali ma dai Giurati in Corte d'assise; ed a favore

di coJesti malfattori votarono 244 onorevoli, essendo contrarii 242.

II tutto della legge d'amnistia ai Comunisli fu approvato da 318 de-

putati contro 181, essendo 499 i votanti. Dato cosi sfogo alia filan-

tropia settaria a favore degl'incendiarii e malfattori, si passo ;:ll >

sfogo delle ire implacabili della setta contro la Chiesa ed il clero.

15. L' eminentissimo Cardinale Guibert, Arcivescovo di Parigi,

avuta chiara notizia dei nuovi disegni fermati dalla Commissione del

iilaneio, sotto i' influenza del Gambetta, a danno del clero, cui si
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volevano togliere i piii indispensabili sussidii, scrisse al Guardasi-

gilli Dufaure sotto il 28 ottobre, una terza l

stupenda lettera, riferita

testaalmente ed analizzata dal Journal des Debate del 1 novembre.

Questo magnifico documento della, sollecitudine pastorale del Cardi-

nale Gaibert non si pa6 compendiare senza sconciarlo; e, presso

gente oaesta o che almeno non avesse fatto getto d'ogni sentimento

di probita ed umanita, sarebbe bastato ad impedire le meditate ne-

quizie. Ma i Frammassoni professano che colla verita e colla giustizia,

non si yoverna, e calpestarono la verita e la giustizia col loro con-

sueto eroismo.

16. Ignoriamo quali si fossero le vere disposizioni del Dufaure a

tal proposito; ma tutto accenna che egli propendesse a sostenere le

ragioni della giustizia come quelle della savia politica. E queste ri-

portarono una insperata vittoria nella tornata della Camera dei de-

putati alii 13 novembre. Discutendosi il bilancio degli affari esterni,

il Madier de Montj iu prese a dimostrare che, perduto dal Papa il

poter temporale, non v'era piu motivo di mantenere a Roma un'am-

basciadore presso la Santa Sede; e propose a dirittura che si can-

cellasse dal bilancio la somma di franchi 110000 stabilitaa tal uopo.

II Decazes, ministro per gli alfari esterni, invoco i riguardi dovuti

alia Sovraniti spirituale del Papa, il dovere di rispettare i sentimenti

della plurality cattolica della Francia, la convenienza di lasciar a

Roma un diplomatico per difendere i diritti del Concordato e gli

interessi del Governo (rappresentati dai famigerati articoli organicty

e da ultimo insistette sulla importanza di aver la chi vigilasse 1'an-

damento e gli atti del future Conclave. Per queste ragioni la Camera,

esortata nello stesso senso dal Gambetta che qui si fece lutore del

fiacco Ministero, rifiut6, con 371 voti contro 93, essendo 410 i vo-

tanti, la proposta del Madier de Montj au, radicale purissimo; e man-

tenne la Legazione presso la Santa Sede.

17. Ma tutt'al rovescio, quando si venne ai bilanci dei Ministri

della guerra, della pubblica istruzione, dei culti, e della marina, la

Camera dei deputati fu inesorabile. Avea tollerato, per amore degli

interessi della Francia, che si stipendiasse Tambasciadore presso la

Santa Sede. Ma per gli stessi interessi, non solo delle materiali eco-

nornie, ma delle passioni settarie contro la Chiesa, furono spietata-

mente ricusati i fondi ed i sussidii pel clero.

La Commissione del bilancio avea fermato che dalla Camera si

dovesse abolire ogni fondo pel Capitolo di san Dionigi, ed ogni sus-

sidio alia scuola superiore teologica detta dei Carmelitani, e si rifiu-

tassero le pensioni fin qui pagate ai grandi Seminarii per i poveri

studenti. II Governo avea chiesto franchi 2.400 000 per ristauri e

mantenimento di quegli edificii sacri che sono veri monumenti d'arte

1 Le due precedent,! furono da noi mentovate nella Serie IX, vol. XIT, pagg. 244-45.
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e riconosciuti come tesori nazionali; la Commissione aveu fatta la

falcidia di franchi 400,000. II Miaistro dei culti avea chiesto fran-

chi 1.200.000 per aggiungere un centinaio di lire di ricomp^nsa alle

900 di cui sono provveduti gli ausiliarii (desservants) di 1 2,000 par-

rocchie; raa la rauniflcentissima Commissione, che forse avrebbe

approvato la spcsa di 100 o 200 milioni per quella scuola d' imrao-

ralita che 6 1' Opera od il teatro, avea sentito bisogno urgente di

economic, e ridotto 1'assegnamento a soli franchi 200000; onde i

desservants godessero la lautezza d'un aumento di franchi 16 e

qualche centesimo in ogni anno! Resta inteso che erasi mantenuta

da essa 1' abolizione dei cappellani militari tanto di terra quanto di

mare; e si fecero ben bene i conti addosso ai Vescovi, con severa

inquisizione, per iscoprire qual uso facessero delle somme loro date

per sussidii al clero! Queste, ed altrettali falcidie, furono poi ap-

provate dalla Camera dei deputati, che tolsero anche sonime rile-

\anti all'esercito ed alia magistratura.

18. Non possiamo ingolfarci nella disamina dei dibattimenti che,

intorno a tali proposte, si fecero nella Camera dei deputati esaini-

nando i rispettivi bilanci. Ma dobbiamo notare cid che ivi avvenne

nella tornata del 24 novembre. II deputato Boysset propose che a

dirittura si cancellasse dal bilancio qualsiasi fondo destinato al culto

religioso od al clero. Dopo lui, per sostenerne la proposta, si Iev6

a perorare, la priina volta dopo che tornd a sedere nella Camera

dei deputati, il famoso manyiatore di salame in venerdi santo, 1'croe

della Crimea, il genero di Vittorio Emmanuele II, quel gran politico

e generale d'armata che e il principe Napoleone figliuolo di Girolamo.

E il suo discorso andd in diuiostrarc che jdi tutti i disastri della

Francia, dal 1810 al presente, il principale se non 1' unico autore e

il clero cattolico. Ed in prova di tal tesi allegd che gia era sul con-

chiudersi, nel maggio 1870, una triplice alleanza della Francia, del-

1'Austria-Ungheria e dell' Italia contro la Prussia; il che avrebbe

impedito la guerra e il resto. Or chi ha mandate a vuoto si bel di-

segno? II partita clericale che atterri Napoleone III, e gli vieto di

aderire alia modesta domanda del Governo di Vittorio Emmanuele II;

il quale piamente chicdeva che, in prezzo della sua adesione, gli si

desse Koma ed il patrimonio di san Pietro, si che la Francia si

s' incaricasse di compierne Yannessione all' Italia! Questa inezia fu

ostinatamente rifiutata da Napoleone III, perche fascinate e violentato

dal clero e dal partito clcricale. Dunque eccetera. L'abietto linguag^io

del manyiatore di salanie fu degno del suo assunto, e gli valse i

plausi dei radicali, ma 1'esecrazione degli stcssi bonapartisti, che

appiccarono alia gogna piu ignorainiosa i detti ed alii j'atli di co-

desto emolo di Fili'ipo Eyalilt.

19. Torna inutile aggiungere che, con poche varianti, a malgrado



506 CRONACA

degli sforzi fatti dal Dufaure, e dai Ministri per la guerra e la ma-

rina, la Camera dei deputati approv6 quasi tutte le falcidie della

Commissione del bilancio circa i fondi assegnati al clero del pari
che le spettanti al bilancio della guerra. Le leggi cosi sancite furono

trasmesse al Senate, e ne provenne un grave conflitto fra questo e

la Camera dei deputati. Imperocche alcune di esse, come leggi po-

litiche, erano senza dubbio di competenza del Senate ; ina tal com-

petenza gli si neg6 dal Gambetta e dalla sinistra dei deputati, per
le leggi di finanza. Or intorno a queste il Senate voile, non pure
rivendicare il proprio diritto a modificarle o rifiutfirle, ma eziandio

salvare le ragioni del decoro dei Corpi legislativi. Infatti non e forse

vergogna da far arrossire chiunque ha un poco di civilta, che si

lesinasse, per economia, quanto a poche centinaia di mille franchi,

tenue compenso dovuto, a rigore di stretta giustizia, al clero spo-

gliato ed assassinato; mentre dal bilancio generale approvato risulta:

che si spendono ogni anno franchi 6,773,000 per le sole ciarle, spesso

empie e pazze, dei deputati, e franchi 4,500.000 pel Senate?

Ci trarrebbe troppo in lungo un sunto, anche assai concise, dei

tempestosi dibattimenti avvenuti nelle due Camere per le leggi di

finanza, delFamnistia ai Comunisti del 1871, e per i funerali civili.

Ci basti accennare che quanto alle leggi di finanza il Senate, si perche
cosi voleva la giustizia, e si per rivendicare la sua competenza intorno

al bilancio, mosso da eloquentissimi discorsi di Monsignor Dupanloup,
Vescovo di Orleans, e del senatore De Saint-Vallier, ristabili in mas-

sima parte nel bilancio passivo le somme che il Ministero avea pro-

posto, e che la Camera dei Deputati avea cancellato o diminuito no-

tabilmente per gli assegnamenti al clero, ai cappellani militari, al

Capitolo di san Dionigi; e per le spese di rappresentanza ai coman-

danti di corpo d'esercito. non che per alcuni ordini della magistratura.

Nella Camera il Dufaure avea fatto tutte le possibili concessioni, pur
difendendo assai energicamente il clero; ma quanti erano stati i

combattimenti, altrettante erano state le sue disfatte. Nel Senato,

provandosi ad evitare un conflitto ed una crisi, avea invertito le parti,

e si era fatto 1'avvocato delle decisioni della Camera dei Deputati, e

non ne ricolse che nuovi smacchi.

II Senato, rinvigorito dalla elezione del Chesnelong, che ottenne

un seggio di Senatore inamovibile. affermo col fatto e col voto dei

piu eminenti giuristi, il suo diritto ad accettare, rifiutare, o modificare

le leggi di Finanza gia sancite dalla Camera dei Deputati. E questa

s'impunto a negargli tal diritto. Tale si fu la prima e piu grave cagione

del conflitto assai aspro che ebbero a sostenere per qualche settirmma

le due Camere.

Un'altra causa, e grave, si fu che il Senato, mosso prmcnalmente
dalle ragioni del senatore Paris, alii 30 novembre, dopo vivacissima



CONTEMPORAKEA 501

disrussione genenile. dccise, a pluralitn di 136 voti contro 130

sendo 292 i votanti, che non si procederebbe alia disamina

articoli della legge approvata dalla Camera del deputati. da noi so-

prammcntovata, a favore degli accusati e processati per loro partcci-

pazionc alle scelleraggini della Comune parigina del 1811. Anche li il

Dufcmre s'era studiato di tenersi in bilico fra la destra e la sini*tr<i.

oercando di procurare ua componiraento che salvasse il decoro del

Senate e della Camera
;
ma la sua eloquenza andd perduta e la leggc

fu cosi reietta; ed a lui toccd nuovo smacco.

Ma il colpo decisive al Ministero venne da un intrigo di vera per-
fldia del Ministro per gli afTari interni il signer Do Marcere. Costui,

per assicurarsi le buone grazie dei Sinistri e dei liadicali, avea con-

dotta quasi a termine 1' opera da lui stesso cominciata sotto il nomc
del Ricard suo predecessore, destituendo o traslocando quasi tutti i

Prefetti, con quel frutto che puo ricogliere la pubblica amministra-

zione dal cambiarsene le due, e tre volte il capo nel giro di dieci mesi!

Dal 20 febbraio 1816 al gcnnaio 1811 furono 81 i Prefetti che, per
essere poco graditi o sospetti ai Radicali, furono o cassati d'ulTicio, od

almeno traslocati con gravissimo loro detrimcnto. II De Marcere cosi

si credea sicuro del favore di tutte le squadre della democrazia che

siedono a sinistra, senza eccettuare i Radicali.

Ma qucsti erano furenti contro il Berthaut, Ministro per la guerra,

a cagione dell'avvenuto nella circostanza dei funerali cinli a Feli-

ciano David. Due partiti si erano ventilati per troncare tal quistione.

L'uno, che si mutasse il regolnmento, e la milizia rendesse i dovuti

onori ai defunli membri della Legione d'onore, senza riguardo vcruno

airintervento dei membri d'un culto rcligioso; 1'altro, preferito dal

Berthaut, che tali onori si rendessero soltanto ai detti membri die

fossero in attivita. di servizio nell'esercito. I dibattimenti sopra cio

nella Camera furono ardenti. I membri civili della Legione d
r onore

videro sostonute le loro ragioni a non essere trattati da meno che

i membri mililari: e quelli che erano appartenuti all'esercito, ma
non vi faceano piu servizio attivo, aveano altresi fatte valcre le pro-

prie. II Berthaut s'era contentato di un componiinento. Che fece il

De Marcere? Con sottile perfidia pcrsuase al Berthaut che, non es-

sendo egli abituato alle giostre oratorie e parlamentari, avrebbc fatto

meglio di attendere ai fatti suoi, e di lasciare che il De Marcere ne

sostenesse le parti innanzi alia Camera, secondo le idee del Berthaut

stesso
;

il quale lealmente se ne contento. Ed ecco che il De Marcere

se 1'intese con un siwisJro, e si obbligo ad accettare come fece. in

nome del Berthaut e di tntto il Ministero, un emendamento ripu-

gnante alle risoluzioni ben note del Berthaut c degli altri Ministri !

Di che non e a dire come c quanto si sdegnasse il Berthaut, il quale
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con franchezza railitare dichiard che 1'onor suo non gli permetteva ne
di dar la mano a tal uomo, ne di averlo per collega.

20. II Ministero n'ebbe un tracollo decisive; poiche i Sinistri della

Camera sosteneano il De Marcere, e volcano addirittura buttar giu il

Berthaut, che, per altra parte, essendo accettissimo al Presidente

Mac-Mahon. non si potea accomiatare senza grave danno pel lavorio

del riorganamento dell' esercito. Oltre di che il conflitto tra Senato e

Camera accennava ad altra crisi violenta. La sinistra della Camera,

riguardando come un'usurpazione del Senato quella per cui questo
avea modificato i bilanci e vi avea riammesse in massima parte le

spese rifiutate dalla Camera, si disponeva da parte sua a riflutare le

modificazioni introdotte dal Senato. ovvero, alia men trista. a sospen-

dere, assentandosi, le tornate, si che dovesse rimaner sospeso altresi

Yesercizio del bilancio! Ne il diritto ne il decoro permettevano al

Senato di dietreggiare, e dar vinta la causa a si esorbitanti pretensioni.
Per uscire d'impaccio. alii 3 dicembre, il Dufaure e tutti i suoi

colleghi presentarono al Mac-Mahon la propria dimissione, che fu

accettata, a condizione che continuassero a spedire gli aflari, finche

un nuovo Consiglio de'Ministri fosse costituito.

Lunghe e scabrose furono le pratiche a tal uopo. II Mac-Mahon
si consiglio coi President! dolle due Camere; ebbe a se i capi delle

varie fazioni, principalmente della Sinistra; offer! a questo ed a quello
tra i piu insigni uomini di Stato la cura di formare il nuovo Mini-

stero; ma gli uni se ne scusarono, gli altri furono anticipatamente
rifiutati dai Sinislri; finalmente si trovo Giulio Simon, pronto ad im-

molarsi pel bene della patria: il quale si dispose a fare, che, restando

rainistro il Berthaut, e dimesso il De Marcere, i Simstri non preten-
dessero altro. E di fatto alii 13 del passato dicembre il Journal Ojficid

annunzio che, restando al loro posto gli altri Ministri, era accettata

la dimissione del Dufaure e del De Marcere. Al primo fu surrogate,
nella carica di Presidente del Consiglio, il Giulio Simon col porta-

foglio del Ministero per gli afFari interni; il secondo ebbe per suc-

cessore il senatore Martel. Amendue questi personaggi si professano

repubblicani ma conservatori.

Spedita questa dillicjle bisogna, il Poter esecutivo dovea por ter-

mine, con opportune pratiche, al conflitto tra le due Camere. Fu aiTare

anche piu spinoso. Ma si lascio correre voce che, se non si veniva ad

accordo, il Governo scioglierebbe la Camera dei deputati. Tanto basto

perche questa si decidesse ad ammettere la competenza del Senato

circa le leggi di finanza; ed il Senato, pago di aver rivendicato il suo

diritto, fu largo di concessioni, comportando che la Camera tornasse

a cancellare gran parte dei fondi che esso avea ristabilito pel clero, e

per gli edifizii sacri, per le scuole, pel Capitolo di san Bionigi e per

gli ufllziali superiori delF esercito e per alcuni ordini di magistrati.
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21. Fu portanto attuato il yiudizio di Salomone! Si sacrificu una

p;irto (Idla giustizia per troncare il litigio, e per evitare una crisi

chn sarebbe stata funestissima alia Francia. II Senate, coll' aver man-
t'nuto in vigore il suo diritto di rivedere e modificare le leggi di

fin;mza, potrA poi impedire altre maggiori iniquita, se continua ad
essere conservative ; e la Camera dei Deputati and6 lieta di aver re-

cato un colpo assai fiero al clero ed alia Chiesa, ottcnendo che fossero

ridotti a meta i cappellani della marina, ed a numero ristrettissimo e

afF,,tto insulliciente i cappellani deiresercito di terra; e che per giunta
restassero aboliti i fondi per la scuola dei Carmelitani; e. per estin-

7ione dei titolari, gli assegnati al Capitolo di san Dionigi, ed altri

sussidii pel clero e per gli edifizii religiosi, per la cattedrale d'AJgeri

c per le Missioni straniere, a cui fu tolto o gran parte o tutto quello

che loro spettava.

Dopo di che le due Camere sospescro le loro tornate fino al

16 genir-tio 1811.

Qui ci rimarrebbe a parlare dei frutti preziosi che gia si raccol-

gono dalle nuove Universita cattoliche, e dell'inaugurazione splendida

di quella di Lilla
; ma, per difetto di spazio, dobbiamo difTerire ad

altro quaderno il darne bastevole notizia.

IV.

1NGI11LTERRA (Nostra corrispondenza) 1. La qucstione orientale 2. Gli

altar i della Cbiesa.

1. Dalla mia ultima corrispondenza in poi, gli avvenimenti si sono

rapidamente succeduti cosi nel paese come fuori. Le discussioni do-

mestic-he intorno alia questione orientale si spno addormentate al-

quanto durante la sessione della Conferenza, siccome quelle che

avevano per confine le colonne dei giornali. Vi e stato peraltro un

certo numero di discorsi pronunziati in pubblico da cospicui perso-

n.-!!/gi. tra'quali il piu notevole fu il discorso indirizzato dal membro

radicale e repubblicano sir C. Dilke a una numerosa assemblea dei

suoi elettori. Questo discorso e degno di speciale considerazione, in

quanto contiene una esposizione bene intesa della natura dell'azione

diplomatica della Russia in Oriente, e dichiara ricisamente non do-

versi riporre la'benche menoma fiducia in una Potenza mancante di

principii e tirannica. quale si e mostrata la Russia inverso i proprii

sudiliti, segnatamente i Polacchi. Ad eccezione del Times e dello

Spectator, i piu valenti tra i pubblici fogli sostengono il Governo,

senza convenire pienamente con lui intorno ai particolari della sua

azione, e sono dichiaratamente avversi a qualunque cooperazione con

la Russia neH'assestamento delle cose d Oriente. Qualchc giornale

lico ha, disgraziaferaente, ofTuscato le menti con lo spendere

soverchie parole in materia cosi importimte. Xcl tutto puo rettamente
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dirsi che al parossismo eccitato dallo strano procedere del sig. Glad-

stone e de'consorti di lui e succeduta una tacita approvazione da parte
delle persone assennate dell' Inghilterra rispetto alia coraggiosa e in-

dipendente condotta tenuta nella recente Conferenza dal Governo
turco. Chiunque sia informato daU'antico spirito inglese di lealta e

giustizia, non puo non aver veduto che era uno spinger tropp'oltre
Fintervento ufflcioso tra nazione e nazione il prender possesso della

casa di un terzo e aggiustare i suoi aflari senza il consentimento c il

concorso di lui. Per quel che concerne la posizione del Governo, e ge-
neralmente sentito averla resa debole la titubauza del Foreign O

y/ice

e il suo consenso a prendere una parte qualsiasi alia Conferenza sotto

quelle inammissibili condizioni; mentre nel tempo stesso gli si tien

conto delle dillicolta creategli dalP azione antipatriottica del sig. Glad-

stone e della picciola frazione di liberali e d'uomini avventati che

operavano d'accordo con lui. II sig. Gladstone, per altro, e gli amici

suoi han tratto ben poco proQtto dal loro contegno, il quale ad altro

non e servito che a porre in chiaro la divergenza de'loro principii

da quelli de'membri piu ragionevoli ed assennati del partito liberale.

In relazione alle voci di guerra, va qui producendosi un movi-

raento importante che sembra a grado a grado acquistare maggior
forza e destare 1'attenzione delle persone prudenti. Scopo di questo

movimento si e chiarire 1'opinione pubblica sul vero significato ed

intendimento della Dichiarazione di Parigi, in virtu della quale lo

due principali Potenze marittime europee. Inghilterra e Francia, ri-

nunziarono all'antico diritto di confisca delle merci di proprietu

nemica, trasportate da bastimenti neutri. Coloro che sono impegnati
in questo movimento negano che 1' effetto di simile concessione, cui

asseriscono non ricevere validita legale dal suo carattere mancarito

di forma, possa unicamente esser quello di render inutile la forza

navale d' Inghilterra e di Francia in caso di guerra. Oltre di che, si

ritiene esser meglio lasciar cadere i disastri della guerra sul com-

mercio d'un paese, che non sul sangue de'suoi abitanti.

2. Grande angustia di cuore regna in questo momento nei circoli

della Chiesu anglicana. Volgono ora tre anni da che il progetto di

Regoiamento del pubblico culto fu presentato al Parlamento, e di-

ventd legge in grazia dell'appoggio prestatogli da Lord BeaconsficM

e da varii raembri e partigiani del suo Governo. La legge era piu

specialmente diretta contro i Ritualisti, siccome quella che avcva per

oggetto immediato di facilitare la procedura nelle Corti ecclesiastiche,

e cosi colpire con maggiore prestezza il clero ritualista. Senza fcr-

nvirsi sulle particolarita della nuova legge, basti il dire che la non

si e voluta lasciare nello stato di lettera morta. Un' azione in cou-

formitii. del disposto di essa venne in primo 1uogo promossa contro

il sig. Ridsdale, rettore di una chicsa di Folkestone' nei pressi di
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Dover. Egli ora accusato di varie innovazioni nel culto anglirano. quali
s t n:bbero 1'uso di vrsfi siraili a qucllc adoperate dalla Cliicsa cat-

i; la cclebrazionc della comunione anglicuna quando non v'erano

comunicanti ;
1'uso di pane in forma d

?

ostie; il collocamento nolla

sna chiesa di stazioni della Croce. La dccisione di Lord Penzance,

giudicc secolare delf-Arc/ies Court, che e quanto dire della Corte

provincial dell'arcivescovo di Canterbury, fu in tutti i punti con-

traria al sig. Ridsdale; il quale, dopo aver fatto mostra di una debole

resistcaza al giudizio di Lord Penzance, resistenza fondata esclusi-

vamonte sull'essere la competenza della Corte come tribunale spi-

ritualc stata inflrmata dalla recente legge, si attenne al vccchio as-

sioma che la prudenza e la miglior parte del valore. e si sottomise

su tutti i punti, eccetto su quattro, rispetto ai quali interpose appello

presso il Comitato giudiziale del Consiglio private, Corte suprema
d' appello in ogni materia ecclesiastica, benche costituita in virtu

di un atto del Parlamento e composta unicamente di giudici laici:

imperocche, sebbene vi seggano come assessor! un certo numero di

vescovi della Chiesa costituita, essi non hanno per6 voto nella defi-

nitiva decisione della Corte. I quattro punti su
?

quali s'aggira 1' ap-

pello del sig. Ridsdale, sono: la legalita dell'uso di camice e pianeta,

e del pane in forma d'ostie; il diritto del prete di rimanere, durante

le preghiere della consacrazione, in tale positura da non essor ve-

duto franger Tostia e prendere in mano il calice; oltre di che, il

sig. Kidsdale si appella contro 1'ordine di rimuovere l'immagine di

Cristo dalla croce inalzata sul tramezzo che separa il presbiterio

dalla navata della chiesa.

II caso del signor Tooth, vicario di St. Games's Hatcham, uno dei

subborghi posti a scirocco di Londra, ha destato la pubblica atten-

zione anche piu di quello del signor Ridsdale. Egli fu citato, al pari

di quest' ultimo davanti a\\'Arches Court, ma ricus6 di comparirvi e

stare in giudizio, sostenendo essere quel tribunale decaduto dalla sua

spirituale giurisdizione in virtu della legge regolante il culto pub-

blico, e dei principii sui quali essa fondava le sue decisioni. Quella

legge, infatti, era nel concetto del signor Tooth, scesa a livello di

una seinplice Corte secolare, costituita da un atto di Parlamento. II

signor Tooth per conseguenza fu da Lord Penzance condannato per

lulti i capi d'accusa che pesavano sopra di lui. II signor Tooth ac-

colse sifTatto giudizio con piu ostinazione e disinvoltura di qucl che

non avesse fatto il signor Ridsdale; perocche ricus6 ricisamente

di aderirvi e continuo a uiliciare come per 1'addietro la sua chiesa,

disconoscendo cosi onninamente la Cowl of Arches. Questa decisa

tonza provoco Fencrgico inforvento (loH'Associazione per la di-

della Chiesa, essendo precipuo scopo di dctta Associazione quello
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di raetter fuori della Chiesa costitaita i Ritualist!. Istigata da que-

st'Associazione, la plebaglia di Londra si raise in gran mo i-nento,

e in una e due domeniche successive la chiesa di Hatcham ,$l vide

attorniata da una turba di mascalzoni frammisti ad alcuni fanatici

Puritani, i quali tentarono di penetrare a forza nel tempio; nu non

essendovi riusciti, aspettarono che ne uscissero i membri della '< on-

gregazione e i Ministri per caricarli d'insulti e di villanie. II ve-

scovo di Rochester mando in certa congiuntura un ecclesiastico

suo dipendente ad ulficiare la chiesa, ma qucsti no fu respinto dal

signor Tooth e da'suoi subalterni. La domenica, 1 gennaio, la canagl \

peaetro a forza nella chiesa durante il seroizio divino, interrompend
in guisa oltremodo indecente i Ministri, e manifestando in varie. ma-

niere e con varie espressioni il proprio attaccamento ai principii

del protestantesimo britannico. Uno stato di cose cosl scandaloso

non poteva piu a lungo durare; onde 1'affare fu di bel nuovo por-
tato davanti la Court of Arches, dalla quale il signor Tooth, che anclie

allora non comparve, venne condannato in contumacia, e ne fu rifei ito

alia Court of Chancery allinche si procedesse alia carcerazione del

signor Tooth, tale essendo la punizione inflitta dagli statuti pel de-

litto da lui coramesso, fintantoche non si purgasse dal suo fallo e dal

disprezzo manifestato verso la Corte. Al punto in cui trovansi pre-
sentemente le cose, vorra ella la Corte procedere agli ultimi estremi

contro il signor Tooth? E permesso dubitarne, giacche non e da

supporre negli avversarii di lui 1'intenzione di volerlo fregiare di una

specie di aureola di martirio.

II signor Tooth frattanto non e lasciato senz' appoggio. Esiste una

vigorosa Associazione, detta Unione della Chiesa inylese, il cui scopo
6 di mantenere nella Chiesa costituita i principii delFAlta Chiesa,

da essa appellata cattolica. Questa societa tenne un numeroso meeting

per raanifestare la propria simpatia verso il signor Tooth e incorag-

giarlo in mezzo alia persecuzjone cui e fatto segno. V'ebbe in quella

occasione la solita quantita, di discorsi ardenti e di entusiastici ap-

plausi, e v'ebbe altresi la solita lettera del dott. Pusey; ma per chi

ha eta bastante da ricordare casi di somigliante natura nella storia

del partito dell'Alta Chiesa, tutte queste manifestazioni debbono fare

I'effetto di una vana elfervescenza: imperocche nei tempi posteriori

siflatti meelinys sono stati costantemente tenuti con la stessa quantity

di veementi e clamorose dimostrazioni, coll'unico risultato di rendere

la facile e deferente accettazione pratica dei punti controversi, da

parte della massu dei rappresentanti 1'Alta Chiesa, sempre piu evi-

dente, sempre piu ridicola, e sempre piu pregiudicevole alia riputa-

zione d'uomini di proposito, arnbita dai membri di lei.
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L' opportunissimo Breve del Santo Padre Pio IX al Consiglio

superiore della Societk della gioventu cattolica italiana, riguar-

dante le politiche elezioni, da noi riferito nel precedentequaderno
1

,

metteva i cattolici in guardia dalle fallacie di Satana, il quale, tras-

Cgurandosi inangelodi luce, si studia di seminare scismi tra loro,

per dividerne le forze: in lucis angelum conversus,schismata inter

vos sent, ut vires dividat. Se non che questo giurato nemico della

nostra pace non usa di tale inganno soltanto rispetto alia materia

delle elezioni, ma rispetto ancora ad altre materie pratiche, circa

le quali e piu che mai necessaria la concordia e 1'unione.

Tra esse principalissima e, a parer nostro, quella del giornalismo r

strumento di si grande efficacia, per mantenere i cattolici uniformi

nel pensare ed unanimi nell'operare. Contro questo, e propriamente

e dichiaratamente contro quella sua parte, che con piu vivo ardore

railita pro Christo et pro Petri Sede, ed perci6 anche il piu favorito

e benedetto dal Soramo Pontefice, si 6 da qualche tempo rotta una

guerra invidiosa da tali, die, voglianlo o no, sono la maschera fosfo-

rescente, di cui Satana si ricopre, per meglio illudere e spargere la

discordia. Questi detrattori del giornalismo cattolico, a sentirli, sono

quel fiore di catlolici purissimi, che non si saziano di dirsi e ripctersi

allora piu, che piu villano o maligno scagliano 1'oltraggio agl'in-

visi giornali. Essi aiFettano una esemplarissima tenerezza per 1'ob-

hedienza al Papa ;
e sopra tutto uno zelo serafico per la Chiesa del

Salvatore, della quale si costituiscono volontarie sentinelle, a guar-

darla, non gia dai nemici esterni, che fan loro poca paura, ma dagl'in-

terni, che reputano tanto piu pericolosi, quanto piu sono dal Vicario

di Cristo encomiati e premiati. E qual e lo scopo a cui mirano? Di

1 V. qiiostii volume, pagg. 38f> c sog.

8tri X, vol. I, /. K4t 33 /> /Wr to 1877
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screditare il piu che sia possibile, presso i cattolici, questi sosteni-

tori della Chiesa e del Papa ;
ora con ben manipolati sofismi, ora

con brutte calunnie, rappresentandoli mossi da fini ambiziosi o

partigiani, indiscreti, ignorant!, appassionati, corruttori della fede,

provocatori del castighi di Dio, fautori di ribellioni all'autorita

ecclesiastica, e poco meno che peste delle anime e flagello del

mondo.

f] veramenteil oaso di soggiungere collo storico: Vincit opinio-

n>m scekris magnitude; Fenormita delle imputazioni passa il se-

gno del probabile: maggiormente che una tanta tristizia si vedrebbe

confortata dagli elogi e dalle ricompense del Papa stesso, il quale

verrebbecosi ad esserne, per indiretta guisa, complice o connivente.

Ond'e meglio non far conto alcuno delle costoro malevolenze ed

ingiurie.

E tal e il consiglio che si legge dato dal Santo Padre ai bene-

meriti scrittori dell'Ossenatore Cattolico di Milano, nello splendido

Breve di commendazione, con cui si 6 degnato recentemente ono-

rarli. Si sa quanto questo intrepido giornale, tutto devoto alia

dottrina della Santa Sede, sia preso di mira dai farisaici avversarii

del giornalismo cattolico. Ma il Santo Padre, informato della guerra

con la quale costoro lo perseguitano, appunto perche al suo ma-

gistero devotissimo, nel rallegrarsi del bene che gli scrittori suoi

operano, li ha esortati a proseguire alacremente nella loro via, ed

a non curare le offese e le molestie degli oppositori: Vos hortamur

ut, posthabitis offensionibus et mokstiis occurrentibus, documenta

Sanctae huius Sedis tradere et explicare pergatis, in veritatis obse-

quium et in proximorum utilitatem.

Ma altro e non curare insolenze che disonorano chi le dice, ed

altro dissimulare censure, che non riescono sempre innocue a chi

vi soggiace. fi talvolta necessario il ributtare accuse, le quali, in-

gegnosamente colorite, possono scandalizzare gl'inesperti, gab-

bare i creduli ed indurre negli animi dubbii e sospetti, nocivi alia

causa che gli accusati propugnano. Per questa ragione sembra a

noi utile scolpare il giornalismo cattolico da alcune censure, che i

suoi contradittori gli appongono; scegliendo, fra le molte, non le

meno verosimili, ma le piu speciose. E il farcmo senz'ira, e spo-
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gliandole di ogni furma odiosa, roll'intenzionc non tanto di convin-

X\\ avversarii del torto loro, quanto di persuadere i cattolici

del diritto e del dovere che ha il giornalismo nostro di proccdere

come fa, scorto dal lume e consolato dalle benedizioni del Capo
della Ghicsa di Gesu Cristo.

Prima censura. II giornalismo cattolico nuoce di fatto all'ordine

sociale, che pretende sorreggere; ed agl'interessi della Chiesa, che

vuole difendere: giacche colla guerra che generalmente e costan-

temente fa ai Puteri pubblici ,
da una parte concorre, insieme coi

socialist], a sempre piu svigorire il prinripio dell'autorita, e

quindi a scrollare 1'ordine sociale; e dall'altra incita 1'odio del

Poteri stessi contro la Chiesa, che esso mira a vantaggiare, e quindi

ne perde la rausa.

Risposta. I giornali cattolici ne gencralmente, ne costantemcnte

guerreggiano i Poteri pabbliri, in quanto tali, come fanno i socia-

listi, ma gli abusi rhe detti Poteri commettono 'ove li commettano)

dell' autorita Joro contro la liberta, massimamente religiosa, del

cittadini e rontro i diritti della Chiesa : e nel gucrreggiarli per

questa ragione, si contengono entro i limiti dalle leggi concessi, o

definiti. Cio vuol dire che, servendosi della liberty comune, richia-

mano legalmente 1' autorita pubblica al suo dovere, che e di tute-

lare il naturale ordine del diritti, e non di manometterlo od usur-

parlo. Or questo non e uno svigorire il principio dell' autorita

sociale, bensi un raffermarlo
;
essendo chiarissimo che il principio

dell' autorita si scalza, non meno dall'anarchia dei sorialisti, che

dalla tirannia del Dio Stato; e chi ambedue quest! mostruosi dis-

ordini combatte, sostiene nella realta sua il prinripio, da ambedue,

per corstrarii eccessi, posto a pericolo. La differenza che per ci6

passa tra i giornali cattolici ed i socialisti e in questo, che gli uni,

per salvare il principio del Potere, riprovano gli abusi di chi ini-

quamente lo applica; e gli altri, per ischiantarlo dalla socicta,

lo condannano in se stesso, quasi che sia per s6 medesimo un abuso

da esterminare.

Non si nega che la liberta legale di sindacare 1* esercizio del

pubblico Potere, e di fare opposizione a chi e responsabile de' suoi

atti o buoni o malvagi, porti grave detrimento al prinripio del-
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1' autorita, considerate in s6 stesso. Ma 1'introduzione di questa

liberta non 6 davvero imputabile al giornalismo cattolico, il quale

da essa anzi e nato. e dalla necessitk di far valere al possibile, tra

i discordanti osanna a tutte le tirannidi, i diritti della coscienza

cattolica e della Chiesa.

Vero e ancora che le moderne rivoluzioni hanno pure, in qualche

paese, violata la legittimita del Potere e sostituita al diritto la usur-

pazione. Ma dalla Ghiesa ammaestrato, che si deve obbedienza ad

ogni Potere costituito, in tutto quello che non e contrario a Dio, e si

deve sottostare anche ai discoli che tengono 1'autorita, quando non

impongono cose da discoli, il giornalismo cattolico, riserbate le

ragioni della giustizia e senza far espliciti riconosciraenti, e il

primo ad inculcare la soggeziohe di fatto e 1'osservanza delle leggi,

per 1'ordine pubblico richieste. Ond'e che ne meno da questo lato

puo accagionarsi di mancare al rispetto dovuto all' autorita per se,

e indipendentemente dalle persone fisiche o morali, che ne sono

rivestite, e dai modi con cui 1' hanno acquistata.

Che poi i Poteri oppressor! della Ghiesa si scaldino di piu a' suoi

danni, per la resistenza che nel giornalismo cattolico incontrano,

non e meraviglia. Ogni despotismo e insolferente di contrasti
;
e

piii degli altri, quello che opprime sotto scusa di liberta. Del rima-

nente la resistenza, in questo caso, non proviene dal giornalismo,

iensi dalla Ghiesa medesima, che il giornalismo appoggia, met-

tendone in luce i diritti e le ragioni. Guai al mondo, se i patroni

o i fautori delle cause oppresse dovessero astenersi dal difenderle,

per tema d'inasprirne gli oppressori. Quest' argomento, com' 6 ma-

nifesto, prova troppo: e per conseguenza non prova nulla.

Seconda censura. II giornalismo cattolico aspira ad ottenere

Bella Chiesa una unita di pensiero e d'azione, che impaccia la li-

Lerta, entro i confini del lecito, e tarpa le ali agl' ingegni piu po

derosi e vivaci. Or questo pregiudica il bene privato dei singoli,

che amano 1'esercizio della giusta loro liberta, ed il bene comune

di tutti, che non si devono sottomettere ad una monotonia, la

quale per giunta e imposta da un pugno d' uomini, che non hanno

autorita veruna d'imporla, ne ai singoli, n6 a tutti.

Risposta. Certo e che, non solamente il giornalismo cattolico, nel
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vcro senso di questo addiettivo, ma tutti coloro die amano la Chicsa

di Gesii Cristo aspirano a fare, che 1'unita del pensiero e del-

1'azione sia ne'cattolici perfetta, il piu che esser possa. 1V6 1'aspi-

rare a questa perfezione 6 demerito, ma lode. Piu i cattolici sono

unius labii, unius cordis, unius mentis, e meglio 6. La Chiesa, pre-

gando, ascrive a singolar dono di Dio, che i fedeli siano di un sol

volerc nel bene: Deus qui fidelium mentes unius ejficis voluntatis;

e questo dono riconosce dal manifestare che Iddio fa il lurne della

verita sua: V&ritatis tuae lumen ostendis '. Che piu? Lo stesso Verbo

di Dio colloca 1'apice della beatitudine degli uomini, nell'essere

uno tra loro, come uno e Dio: Ut sint unum, sicut et nos unum

sumus 8
.

Posto ci6, che male si scorge in questo, che il giornalismo cat-

tolico si adoperi a promuovere 1'unita degli spiriti e degli affetti

nei cattolici? Anzi non e un merito, pel quale i nostri zelanti cen-

sori gli dovrebbero insigne gratitudine?

Si lamentano che 1' opera del giornalismo cattolico impaccia la

liberta lecita degli altri. Ma il lamento e fondato in un sogno. Per

quanto spetta al pensiero, la liberta lecita non puo esser quella

dell'errore: n& alcun uomo savio dira mai, che Ten-ore sia un

bene, o che la verita impedisca la liberta. Ora il giornalismo cat-

tolico si gloria di essere servo della verita, qual e proposta dalla

Chiesa e, con lei e sotto lei, insegnata dal comune dei teologi, in

tutte le cose che alia fede ed alia mdrale appartengono, o colla

fede e colla morale si connettono. Sua guida e la Santa Sede: suoi

maestri sono i dottori piu alia Santa Sede ossequiosi ed affezionati,

e piu da essa commendati. Con questo modo di procedere, che e"

1'ordinario del giornalismo cattolico, quale olfesa puo farsi alia

lecita liberta dei cattolici? Forseche le dottrine piu ovvie, piu sane

e piu seguite nella Chiesa, e dalla Chiesa approvate, tarpano le ali

agl'ingegni poderosi? Ma se cio fosse, converrebbe dire che si

tratta d'ingegni, i quali ripongono la potenza loro nell'arbitrio di

scoslarsi dalla via battuta, negli ardimenti delle singolarita, nelle

pompe delle novitk: arbitrio, ardimenti e pompe che rompono piu

1 Don. Ill el IV post Pascha.
1 Jou. XVII, 22.
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o raeno 1'unita, e troppo spesso conducono al misero termino dei

novatori in punto di dottrine cattoliche.

Non parliarao qui delle materie propriamente opinabili, circa 1<

quali il giornalismo cattolico tanto non ristringe la liberta del

sentire, che anzi la pratica esso medesirao e la sostiene, come si

vede cotidianamente; senza che per questo venga a scapitarne la

desiderata unita. E farebbe ridere davvero cbi lo incolpasse di

kgare 1'altrui liberta, ove sciolta e lasciata dalla Ghiesa, dai dotti

e dai cultori delle scienze.

II medesimo si dica, per quello che concerne I'azione. II nostro

giornalismo caldeggia 1* unita anche in questo, perche da essa e

prodotta la forza: Vis unita fortior; e perche 1'unita dei cuori

nelle cose agibili, e valido foraento di carita. Ma quando mai il

giornalismo cattolioo ha pfeteso imporre un'opera piu tosto che

un'altra, dato che questa e quella fossero buone e conducenti al

ben comune? Avra alle volte preferita Tuna all'altra, per ragioni

di utilita maggiore. Ma non era libero di farlo ? Forse che esso &

obbligato a privarsi della liberta propria, per riguardo alia liberta

altrui? In questo caso la censura volgerebbesi contro i censori.

Fantastico essendo il presupposto di questa specie di despoti-

smo, che i giornali cattolici si arrogano sopra la legittima liberta

dei fedeli, fantastica e pur dunque la conseguenza dei nocumenti

che ne derivano ai singoli ed a tutli; e fantastica, per non dirla

calunniosa, e I'asserzione che i loro scrittori si usurpino un' auto-

rita che non hanno, e mai non si sono sognato di avere.

La monotonia delle menti e dei cuori, la quale il nostro giorna-

lismo bramerebbe che regnasse da per tutto, e quella che rende

il paradiso centro d' ogni delizia, appunto perdhe tutto vi si riduce

all'uno: all'uno nel vero oonosciuto, edalFuno nel bene posseduto.

ft la divina monotonia, che Gristo dimando al Padre celeste pei

suoi eletti, quando pregollo che fossero unum; uno nella fede e

nella carita, quaggiu in terra, ed uno nel lume della gloria e nel

foco del gaudio, lassu in oielo.

Molto ci duole che questa monotonia sembri dispiacere a' nostri

censori. Veggano essi di trovare altro che sjia meglio. Quanto a
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noi, ci contentiamo di quello che Dio ci offre in questa e ci pro-
mcttc nell'altra vita.

Terza censura, II giornalismo cattolico, imitando il politico degli

Slati am modernati, procura di creare nella Ghiesa un'opinione

pubblira, che in certo modo si sostituisca aH'autorita, o almeno

custringa Tautorita a seguirla e conformarsele. Ci6 si vede segna
tamonte nella strategica, con cui assale certi libri di scrittori cat-

tolici. Esso li condanna e li fa passare per tristi, prima che rhi

ne ha il diritto e 1'uffizio li abbia giudicati.

liisposta. Noi vivamente ci rallegriamo coi nostri censori, di

questo nuovo zelo che ostentano per 1' autorita. Avevamo sempre
stimato che non fosse questo Tumor loro peccante. Ma convien

dire che ci siamo ingannati, o che il loro mal anirao verso il gior-

nalismo cattolico li ha indotti a convertirsi. Del che saremmo pro

prio lieti.

Intanto pero notino, che essi qui prendono a patrocinare una

causa die non fa loro onore: ed 6 quella dei libri dal giornalismo

cattolico biasimati. Intorno a questi la strategica sua 6 semplicis-

sima. Usa del diritto romune, che tutti hanno, di dar un parere

circa quello che gli autori stampano. Chi non vuole esporsi ai

giudizii del pubblico, non metta in pubblico i suoi scritti. Dato che

li metta in pubblico, bisogna che si contenti di leggere o di ascol-

tare biasimi e lodi, scuse ed accuse.

Ma il giornalismo cattolico, nel dire quel che pensa dei libri

mandati alia luce, ed in ispecie di certi libri, non solamente usa

di un suo diritto, ma adempie ancora un obbligo; essendo suo do-

vere ill uminare i lettori e porli in guardia dalle dottrine, che o

sono, o appaiono pericolose e false. In sostanza i giornali cattolKi,

quando giudicano liberamente uno di questi libri, fanno quello che

possono e quello che debbono fare. E se i libri sono veramente

erronei o tristi, meritano bene della causa della veritu e deila

virtu, mostrandoii per quello che sono.

Dove sta scritto che, prima di chiamare cattivo un libro cattivo,

si debba aspettare che la Chiesa lo abbia giudicato? Al piii si putrii

pretendcre che il giornalismo cattolico non apponga, di senno suo,
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note teologiche ad un libro dubbiaraente erroneo o scandaloso. Ma?

allorchd il libro insegna scopertamente 1'errore, o 1'eresia, nulla

vieta di raostrare e poi dire che insegna errori ed eresie.

IVe questo e un far torto o mancare di riverenza all' autorita

della Ghiesa
; poiche in ogni caso il giudizio dei privati scrittori

rimane sempre giudizio privato; e niuno e tra igiornalisti cattolici

che, appropriandosene 1'autorita, si arroghi di parlare in nome

della Ghiesa. Ripetiamo pero che quando 1'errore e manifesto r

ogni privato puo dirlo errore; n6 cio facendo lede menomamente

1'autorita di chi che sia.

Anzi il giornalismo cattolico, per questo lato, rende un vero

servigio alia Ghiesa, attesochd facilita a cui spetta il conoscimento

delle opere condannabili, e giustifica di poi, colle sue apologie,

la ragionevolezza delle condanne.

Oh, quest' ira contro i giornali cattolici, perche fanno pubbli-

camente la critica di certi libri, non e ira santa: ebasta a rendere

piu che sospetto lo zelo dei nostri censori per 1'autorita della

Ghiesa !

Si nega poi rotondamente la supposta paritfc di azione, fra il

giornalismo cattolico ed il politico, rispetto all' opinione pubblica.

II politico tende a creare quest' opinione, in pro dei varii partiti

che si contendono il Polere: il giornalismo cattolico invece non

crea, ne tende a creare opinione veruna, ma puramente si studia

di promuovere nelle menti la verita, che dalla Chiesa ha ricevuta

e riceve; n6 ad altro mira, fuorche all' incremento della causa di

Dio. In quanto e cattolico, il giornalismo equivale ad una pubblica

predicazione, che esso fa a stampa e col consenso e sotto la vigi-

lanza dell' autorita legittima, e colla santa benedizione del Papa.

Che si direbbe di colui, il quale biasimasse la cristiana predicazione,

per cio solo che crea un' opinione pubblica, e che quest'opinione

si sostituisce all' autorita della Ghiesa? Cetms paribus, si direbbe

che costui ha dato per lo meno il cervello a rimpedulare.

Si quietino i censori nostri. La Ghiesa e tale autorita, che non

si lascia facilmente, n6 abbindolare, ne scavalcare da'suoi sudditi

e figliuoli; e, fra le altre cose, non ammette accettazion di per-

sone. Se adunque il giornalismo cattolico fosse reo del sedizioso
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rnancggio di cui lo accusano, e veramente operasse la brutta rivo-

luzione che grimputano, sieno sicuri che, in luogo d'essere cosi

animato, encomiato e benedetto dal Vicario di Gesu Cristo e dai

Vesoovi e dalla eletta del clero, com' 6 del continue, sarebbe ri-

provato e represso e rigettato solennemente, come velenoso pascolo
dall'ovile del Signore. I nostri censori abbiano la compiacenza di

crederlo: e si persuadano che la Chiesa ha uno squisitissimo senso,

per discernere, in quest' argoraento, pretiosum a vilL

Tutta la censura pertanto si riduce ad una insidiosa querela
contro il giornalismo cattolico, perche abbaia troppo per Tappunto
contro i lupi che, con pelle ovina, s'introducono nel gregge. Si

vorrebbe che i pastori meltessero la museruola a questi cani mole-

sti: e cio, s'intende, per lo raeglio del gregge e dei pastori.

Quarto, cemura. II giornalismo cattolico presume troppo piu di

quello che puo ed e. Non puo fare da teologo ne da maestro, perche"

i suoi scrittori, distratti come sono nelle cose politiche, non hanno

id -neita a studii di Bibbia, di canoni e di Santi Padri ed a sottili

disquisizioni di scienze sacre. Inoltre non & poi nemmeno uffizio

suo lo sviluppare dottrine, giacche gli manca ogni autorita a questo

eJTetto. Golla sua presunzione adunque esso mette a repentaglio la

pace della Chiesa.

ftisposta. II Santo Padre Pio IX, il quale tanto impulso e fayore

ha dato e da al giurnalismo cattolico, che puo dirsene il mecenate

e patrono supremo nella Chiesa, in due recenti suoi Brevi ai di-

rettori di giornali cattolici, usa un linguaggio, che cade proprio

acconcio per questa censura. Nel suo Breve degli 1 1 dicembre 1876

all' abate Vernhet, direttore del giornale II Popolo di Rodez, da noi

gia riportato
1

,
Sua Santitk approva, che egli ed i suoi colleghi si

siano proposto di difendere e di spiegare nel loro giornale le sen-

tenze del Sillabo, contro specialmente il liberalismo cattolico:

Nequimus non probare, vos Syllabi Nostri sententias propugnandaz

explicandasque swscepisse, praesentim afaersus liberalismum quern

dicunt catholicum; e prevedendo i biasimi che censori simili ai

nostri avrebbero dati all' opera loro, ne li fa avvisati, con soggiun-

gere che saranno tacciati da molti d'imprudenza: Multi profecto

1 Vedi questo volume, pag. 231.
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imprudentiae vos arguent, inopportmumqit* dicent inceptum ve-

atrum,; e si attireranno rirnproveri, disprezzi e rancori: Ncquibit

certe huiusmodi certamen vobis non comparare rvprehensiones, con-

temptum, simultates: ma li esorta a non perdersi di animo ed a

raddoppiare anzi di coraggio, nel propugnare e prvpagare la dot-

trina della Santa Sede, Traditam ab hac Soncta Sede doctrinom

twri et propagare pergite. Neil' altro poi, da noi gia citato, e di-

retto, il 22 gennaio di quest' anno, agli scrittori dell' Osservatore

Cattolico da Milano, li esorta al medesirao ministero d' insegnare

e spiegare, tradere et explicare pergatis, i document} della Santa

Sede, in ossequio della verita e per utile dei prossimi.

Potremmo rioorrere ad altri non poohi simi'i atti del Pontefice:

ma bastano questi due, per ben chiarire che il Santo Padre int( nde

cssere uffizio del giornalismo cattolico, non solamente il riportare

nclla loro materialita verbale i documenti e la dottrina della Santa

Sede e della Ghiesa, ma il propugnarle e lo spiegarle, rendendone

piana e lucida 1'intelligenza, e rivendicandone il senso vero e ge-

nuino, contro i soSsmi e le obbiezioni degli avversarii.

Ma questo, dimandiamo noi, che altro e, se non far 1' uffizio di

un maestro, che propone, e dichiara, e poi risolve le diiuVoita?

Dunque, secondo la mente del Papa, e falso che ai giornali cat-

tolici non convenga 1' uffizio di un magistero, privato si quanta

ail' autoritr', ma pubblico quanto agli efFetti. E se Tinsegnare sutto

1'autorita della Ghiesa conviene al giornalismo cattolico, gli oon-

viene dunque ancora il far da maestro e da teologo, giusta il graio

del sspere, gli aggiunti e la condizione di chi vi adopera 1' ingegno,

Ridotta a questi termini e sfatata nella sua tesi general^, 'a cen-

sura diventa quistioncella di personalita. Restringesi cioe a cono-

scerp, se gli scrittori dei giornali cattolici sieno uomini istrutti

nelle sacre discipline, ed abili a trattare ad un tempo le contro -

versie religiose e le politiche. E noi osserveremo che il fatto ri-

sponde al quesito. I principal! scrittori dei nostri giornali cattoliri

piu acrreditati e piu letti sono abbastanza noti. Si sa che i valo-

rosi laici i quali vi hanno parte, o non trattano punto le matcrie-

teologiche, o se le toccano, sottopongono le loro scritture a savii

e dotti ecclesiastici che le rivedono. Si sa che quasi tutti i sacer-
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Juli i quali, o da soli, o con laici li compilano, sono anche pro
r
es

emeriti o dottori in teologia, per modo che, presi tutti insieme,

potrebbero insegnare molta lol'a ai lor censori. Ed a quest! non

vogliara dire piii aHro, per farJi capaci, cbe il giornalismo cattolico

possie.de e T attiludine e 1'autorita sufficiente., per esercitare 1'uf-

fizio suo, confurme desidera il Vicario di Cristo. II quale tanto

spcsso da a conoscere ne' suoi Brevi ai giornalisti cattolici, che i

prosuntuosi turbatori della pace della Ciiiesa non sono gia essi,

feduli servitori e figliuoli ossequenti della Santa Sede, ma si bene

certi altri cattolici, cbe non paiono avere lingua in bocca e penna
in mano, se non per denigrare fbi serve e difende il Papa e la

hiesa.

Quinta Centura. II giornalismo cattolico si serve del favore, onde

il Papa Fonora, per abusarne in danno dell'autorita stessa deila

Sede pontificia; poiche pretende ricoprire sotto 1'egida d-ille pa

pali benedizioni le sue miserie ed i suoi falli.

Hixposta. Codcsta censura non tanto ferisce il giornalismo cat-

tolico, quanto il Papa. Yale un dire che il Santo Padre onora di

favori istituzioni e persone, che i favori suoi volgono contro di

lui: quindi o Sua Santita non se ne avvede, -e bisogna darle una

buona lezione; o lo sa e non rimed, a al grave sconcio, e bisogna

farle una buona riprensione. Tal e in fin dei conti il valore dia-

lettico di questa censura, messa in campo da gente, clie, da al.'un

tempo in qua, ha piena la bocca di frasi melliflue, in ossequio

all'autorita del Papa.

Noi, alia vo'ta nostra, pregheremo i censori a spiegarci, perch&

mai il Pontefice sia cosi largo di paterno favore col giornalismo

cattolico, il quale poi (stando ai lor detti) ne abusa tanto; e non

mostri questa larghezza verso il giornalismo loro, il quale certo

non ne abuserebbe punto, essendo cosi schifo d'ogni abuso in qua-

^unque siasi materia.

IdJio ci guardi dallo stimare il giornalismo cattolico immune

dei difctti, che sono pur scmpre insoparabili dall'umana fragilita !

.M.i dii non voglia malignare lino allo scherno, ben comprendeche

no il Santo Padre, lodandone i meriti, ha Tintenzione d'includ- r

nei meriti anche i difetti; n6 il giornalismo cattolico, riconfortan-
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dosi nelle benedizioni che dal Padre Santo riceve, ha la temerity

di credere che esso benedica ed encomii eziandio i difetti suoi :

tanto piu che il Pontefice, in quella che da un lato commenda e rin-

franca gli scrittori di questo giornalismo, dall' altro non lascia di

indicar loro i difetti e gli eccessi da cui si debbono guardare : tra

i quali non ricordiamo che abbia mai accennato gli abusi che i

censori nostri rinfaccian loro.

MoJto opportunamente 1'egregio periodico La Scuola Cattolica r

diretto dal dottissimo monsignor Parocchi Vescovo di Pavia ed ora

Arcivescovo di Bologna, rispondendo ad alcune insinuazioni fatte

dal Canonico Audisio in disfavore del giornalismo cattolico, dopo

accennati i difetti in cui potrebbe questo cadere e pe' quali meri-

terebbe sicuramente biasimi, prosegue : a Ma sono poi questi di-

fetti generali, che si ponno rimproverare al giornalismo cattolico,,

specialmente in Italia? E nominatine alcuni dei principali, con-

tinua: Non avranno toccato 1'apice della perfezione neppure

questi; ma 1'autore lo sa meglio di noi: Nemo mundus a sorde.

Siamo giusti: anche questi infaticabili uomini, che da mane a sera,

stanno sulla breccia per difendere le nostre cose piu care, reli-

gione e patria, sono degni d'ogni nostro rispetto e della piu grande

nostra riconoscenza, e meritano pure qualche compatimento, se

alle volte mostrano di essere non angeli, ma uomini di came ed

ossa, come noi: assaliti da fieri nemici, circondati da pericoli di

ogni natura (tra i quali non molto remoto il pericolo in falsis

fratribus, di cui si lagnava anche FApostolo Paolo), qual mara-

viglia, se nel bollor della lotta, qualche volta esca anche a loro

una parola non misurata, o una espressione meno esatta, secondo

le leggi severe della moderazione e della temperanza
1

?

A proposito delle quali leggi della moderazione e della tem-

peranza, ci torna alia memoria 1'altra censura che gli avversarii

fanno perennemente al giornalismo cattolico: ed e che manca

verso loro di carita, di dolcezza e dei riguardi della cortesia.

Tutti sanno che le signorie loro, per do solo che combattono il

giornalismo cattolico, godono un diritto assoluto di essere trat-

tate da questo con mille finezze di osservanza la piii squisitai

1
Quaderno del 31 gennaio 1817, pagg. 62, 63. .
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salvo pero scmpre a loro il diritto, non meno assoluto, di ricam-

biarlo con villanie ed oltraggi, talora anche da trivio. Mentre

correggiamo le bozze di quest' articolo, ci capita sott'occhio la

pappolata d'uno di costoro, nella quale noi ed altri ragguardevoli

nostri colleghi nel giornalismo, siarao gentilissimamcnte cliiaraati

giornalisti briganti, che infestiamo largamente la Chiesa, mole-

stando gV ingegni sommi che nascono nel suo campo; meritevoli

che contro noi si gridi rabsdndantur dell'Apostolo Paolo, essendo

noi quei tristi che calunniamo, bcstemmiando quello che ignoriamo.

E questo mazzolino di fiori e tutto raccolto in sei o sette righe,

ed imbalsama un periodico che porta per impresa : In omnibus

charitas.

Se un giornale cattolico si fosse fatto lecito verso 1'ingiuria-

tore un linguaggio di questa forma, che non avrebb'egli scritto

contro la incivilta, la petulanza e la superbia sua ?

Or ecco la gente che osa bandire la croce contro il giorna-

lismo cattolico, perche, a suo rispetio, non serba le sante leggi

della carita!

Senonche, omesse altre simili censure, a cui piu volte si 6 gia

risposto, concluderemo ripetendo, che la pertinacia con cui si cerca

di spargere nei fedeli il discredito del giornalismo cattolico nou

d'altronde proviene, che dallo spirito di Lucifero, bramoso di se-

minare tra noi scismi e discordie. Anzi abbiamo ragione di sospet-

tare con buon fondamento, che la diffamazione del nostro giorna-

lismo, fatta ora col sembiante di zelo per 1'autorita della Chiesa,

nasconda nuove e piu sottili insidie alia credulita del volgo. Impe-

rocche, con la maschera di questo zelo in volto, i diffamatori pre-

dicano la canonizzazione di dottrine, che la CMesa non ha mai

canonizzate, ne mai canonizzera, per far poi passare di contrab-

bando, sotto la finta mostra della canonizzazione, dottrine che

apertamente e formalmente ha condannate.



DIMOSTRAZIONE DELIA ESISTENZA DI DIG

DAL SESTO PERIODO COSMICO

I.

Si adducono i pri/icipii p?r dimostrare dalla umana voknta

la emtenza di Dio.

La e cosa veramente corapassionevole vedere a'di nostri una

caterva d'increduli, dotti e semidotti nelle scienze natural!, buffb-

neggiare nei loro scritti sopra i misteri della religione nel tempo

stesso ch'eglino vanno fabbricandosi del misteri, e misteri non a

noi inaccessi perche abbiamo corta la veduta della mente, ma inac

cessibili perche assurdi. E pensatamente adoperavamo la parola

fabbricandosi',
mercecche nelle scienze ad ogni pie sospinto tro-

viamo gravissime difficolta, che vo'garmente diconsi misteri della

natura; ma questi non ce gli andiam noi fabbricando, bensi ce gli

troviamo tra'piedi con nostro gran dispiacere. Quelli scredenti che

dicevamo, hanno una gran paura di Dio; e per non vederselo com-

parire innanzi o negli elfetti, o nei vestigii, o nelle sue imagini,

strabiliano da forsennati, e si danno a seguire una filosofia a cento

colori, come la tonaca deH'arlecchino, egualmente arnica del vero

e del falso, e sopra tutto fastidiosa di Dio e pertinace impugnatrice

di do, che non si vede cogli occhi del senso o non si tocca colle

proprie mani. La logica fondata sopra gli eterni ed inconcussi

principii deila verita e oggimai per coloro tenuta in conto di una

vecchia rimbambita indegna di vivere nella gran luce del mondano

progresso. Poiche, al presente, soffia il vento lor favorevole ed e

agevol cosa crearsi la voltatile pubblica opinione, quando si tratta

di do che avversa la giustizia, la verita e la religione, si danno

essi a cantar la vittoria della scienza sopra la sconfitta divinita. Ma

se gl' individui possono restar pazzi fino alia morte, non cosi av-

viene delle nazioni che bene spesso folleggiano, ma tosto o tardi

ritornano in senno e si ricredono. E perche questo avvenga, niolti
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strenui difensori del vero, e nolle scienze egregiamente adduttri-

nati, con zelo comraendevolissirao ura si adoperano, faccndo rilevare

con perfetta evidenza il divario che imraetiso corre tra la scienza

egli scienziati die dicevamo, i quali arrogausi il diritto di essere i

soli ed autorevoli rappresentanti di quella. Ancor noi ci siamo stu-

diati di tendere a questo scopo in tutt' i precedent! articoli sopra i

periodi cosmici, nei quali ahbiamo dimostrato che tutte le cose

finite nella loro perfezione, altro non sono che effetti della onni-

potenza di Dio, che vestigie della sua sapienza, e gia abbiamo al-

quanto trattato dell' uomo imagine della sua infinita belta. Veduto

come dall' essenza e dall' esistenza dell' uomo la nostra ragione ci

conduceva a Dio sulle ali di uaa sincera e irrefragabile filosofia,

dissertammo intorno all'inteJletto dell'uomo, e in questo stesso in-

telletto vedemmo il sigillo dell'eterna idea, secondo la quale tutte

le cose furono fatte, e lo specchio dell increata verita, cui ci6 ch'e

conforme e vero, e dalla quale do che si difforma e falso. Adesso

entriamo a traltare deU'umana volonta, la quale ha una dignita

tutta sua propria, poi<-h6 la e regina delle altre facolta umane e

le applica ai loro atti; e traendo la sua nobilta dall'oggetto, cui

ama (al contrario avviene dell'intelletto da cui trae la nobilta

1'oggetto conosciuto), ella vieno ad acquistare un decoro infinite,

qualora si unisce in amore coll' infinita bonta. Essendo nella vo-

lonta la forza motrice delle umane operazioni, e da lei dipendcndo

il loro ordine e conseguentemente quello della famiglia e della so-

cieta, egli e chiaro che, mentre entriamo a discorrere della volonta,

entriamo in una questione pratica e, come tale, di altissima rils-

vanzaidiversa, pcrcio ch'e pratica, dalle precedenti che potevansi

dire, almeno immediatamente e direttamente, speculative. II gran

filosofo italiano, il quale ci fu scorta finora, lo ci sara anche adesso:

e meritamente, poich6 S9 tu lo consider! come filosofo pratico, non

ti apparira altramente che quell' angelico, che ti appariva siccome

speculative. Egli, rispetto agli altri filosofi, fa veramente 1'ufficio

compiuto del sole, il quale illumina e riscalda, porche, nell'ordine

speculativo, da lui hanno i filosofi il Jume, e nell' ordine pratico il

calore. Adunque, seguendo Taddottrinamento di questo dottore,

dimostriamo come 1'umana volontk logicamente ci mena a confcs-
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sare 1' esistenza di Dio. Fin qui, dalla considerazione delle creature

a lui siamo saliti come ad Ente Sommo; la volonta umana ci con-

durra a lui come a Sommo Bene.

Quattro cose prima di tutto ci conviene notare. La prima 6 che

gli atti dell'umana volonta altri diconsi eliciti, altri imperati. Eli-

cito si dice quell' atto che immediatamente esce dalFumana volonta

in questa, come in suo soggetto, sta a guisa di una modificazione

accidentale. Ami tu qualche cosa? L'amore, onde 1'ami, 6 un atto

elicito della tua volonta, la quale percio stesso si dice amante;

vocabolo che denota il soggetto che ama, ed e la volonta, e 1' atto

onde ama, ed e F amore. L' atto imperato non esce immediatamente

dalla volonta, ne e un accidente della medesima, ma e F atto di

una potenza naturalmente soggetta aH'imperio di quella, e fatto

sotto Finflusso della medesima. Nell'atto imperato e Fatto elicito,

come nell'effetto e la cagione, nel mosso il motore, nel principiato

il principio. Ma Fatto imperato, comeche dipenda dalla volonta

rispetto alia propria esistenza, non ne dipende riguardo alia sua

essenza o, come dicesi, alia sua specifivazione ; e cosi un giudizio

della mente imperato dalla volonta, sara atto di cognizione e non

gia di volizione.

La seconda cosa che vuolsi avvertita, e che uno stesso ente ha di

versa denominazione secondo che si riferisce all'intelletto, ovvero

alia volonta. Imperocche dall'intelletto riceve Fappellazione di

vero, dalla volonta riceve quella di buono. Laonde il vero si dice

oggetto proprio dell'intelletto, e il bene oggetto della volonta. E

chi non sa che la facolta e a guisa di recipiente, e F oggetto 6 a

guisa di ricevuto? La similitudine e presa dal vaso rispetto al

liquore; e come si dira adeguata al vaso quella quantita di liquore

che tutto il riempie, e inadeguata quella che nol riempie, in

simil maniera si dira oggetto adeguato di una facolta quello che

tutta Foccupa, inadeguato se tutta non Foccupa. Per la qual cosa

quel bene si dovra dire adeguato oggetto della umana volonta, che

cosi ne compie le brame, che la medesima ad altro bene piu non

aspiri: ogni bene che vi Jascia del vuoto, ogni bene che totalmente

non la tranquilla ed appaga ne sara soltanto inadeguato oggetto.

II pieno appagamento della volonta dicesi fdicita soggettiva, ed
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obbiettiva felicita direbbesi quell' oggetto ch'e capacc di recarvi

cotesto appagamento. Gli altri beni tutti quanti parteciperanno piii

o meno della felicita, in ragione della proporzione che hanno a

portare alia volonta una, per cosi dire, porzioncella maggiore o

minore dell' appagamento prefato.

In terzo luogo d si oflre a considerare il fine e le sue dilferenze.

Cio che nel corso maieriale e" il termine, e, nel corso metaforico della

volonta, il fine. A che tendi col tuo volere? Per certo a qualche

cosa. Quello, a cui tendi, e il tuo fine. Ma come nel corso materiale

vi 6 un termine prossimo, un altro rimoto ch'e la meta ultima del

corso stesso, cosi nel corso metaforico della volonta, v'e fine pros-

simo e fine rimoto: e in tanto la volonta andra a quello in quanto

ella e sollecitata da questo, come appunto avviene nel corso mate-

riale predetto. Vuoi tu, se malato, la mcdicina? Si. Ma forse sei

vago di prendere la medicina, perche in essa trovi 1* appagamento
della tua volonta? No per certo. Se tu la prendi, il faiper discac-

ciare la febbre: e per questo vuoi discacciare la febbre, perche" ti

priva del bene della sanit che tu vuoi riacquistare. Sia pure

adunque la mcdicina un fine per te, ma sartt fine prossimo: e se

devi dire ch'ella 6 un bene, devi pur confessare che tutta la bonta

sua deriva da quella sanita che ti reca, poiche" in se non ha punto

ragione di essere amata. Da questo vedi che in tanto e amabile

il mezzo in quanto e amabile il fine a cui ti conduce : il che 6 tanto

vero, che tal fiata il mezzo non sarebbe altro che spregevole cosa,

se non servisse di gradino a conseguire ci6 di cui la volonta 6

pur vaga.

Finalmente devi sapere che tutti gli atti della volonta si ridu-

cono aH'amore, di guisa che eglino altro non sono che amore con-

siderato sotto varii rispetti. In fatti ami tu un bene lontano ? Se

col tuo amore vi tendi, quest' amore sara desidtrio. Se ti avvisi di

poterlo alfin conseguire, il tuo amore sara speranza. Nella incertezza

esso diventa timore; e sarebbe disperazione se, anelando al conse-

guimento del bene, tu fossi certo di non poter giammai ottenerlo. Se

poi tu 1'abbracci, il tuo amore diviene compiacenza: e, pel diletto

che nel possedimento del bene tu ricevi, il tuo amore si trasmuta

in gaudio. Se non che vuolsi bene ritornare a mente che il corso

Sirie X, vol. /, fa.c. 841 84 / /.66rato 1817
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della volontk col quale essa va al suo bene, ch'e fine, e non pro-

prio ma metaforico, e percio non si richiede che aitrove questo

bene o fine esista che nella intenzione dell' intelletto. Gosi egli

appreso alletta la volonta, la muove; e questa si adopera ad avere

nella realta do che sol vagheggiava nell' ordine ideale : onde quel-

1'adagio: primum in intentione est ultimum in assequution?.

P

II.

La tendenza alia felicita e naturale e necessaria

Che noi abbiamo una tendenza ad ottenere 1'appagamento della

nostra volonta, 6 cosa tanto certa ed evidente, che sarebbe inutile

briga voler-a dimostrare. Piuttosto ci conviene determinare Tin-

dole di quellatendenza; e qui il facciamo aff'ermando ch'el'a 6

naturale e necessaria. E primamente la diciamo naturale. II natu-

rale si oppone al violento
;
ed e naturale quello che procede da un

principio interno dell'operante; violento quello che da esterno

principio deriva. Gosi, "nei corpi che muovonsi chiamerai naturale

quel moto che ha interno principio, violento se 1'ha esterno: e pero

due goccioline di mercurio, che a piccola distanza tra loro si muo-

vono e vicendevolmente si accostano, diconsi sollecitate a causa di

un naturale principio, per he sembra interno in. loro il principio di

attrazione, onde tendono Tuna verso 1'altra. Laonde in qua'uaque

sito 1'una si ritrovi rispetto all'altra, purche vicine e libere, si ao-

costeranno per abbracciarsi. 3Ia qualora quel moto fosse cagionato

per esterno impulse di un corpo qualunque o per traimento del

mezzo aereo od etereo, non si potrebbe dir naturale, ma violento
;

ne tenderebbero ad accostarsi 1'una all'altra, collocate che fossero

in qualunque sito, ma bensi solo in quello che fosse proporzionato

alia direzione dell' esterno motore. Di simile maniera si deve dire

naturale quella tendenza della volontk, la quale pullula fontal-

mente dalla medesima, e la sarebbe violenta se fosse una t-ndenza

avveniticcia e dal di fuori a lei comunicata. Egli e poi chiaro che

in tale ipotesi la prefata tendenza non si potrebbe dir volontaria,

poiche non avrebbe la sua radice nella volonta.
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Stcondamente didamo necessaria quella tendcnza alia fdicita.

E qui il necessario si oppone al libcro. IJbero e ciu che cade sottu

la nostra clezione, e lo facdamo se ci talenta, oppure nol facciamo

se ci disgrada. Gosi ci e" libero mangiare una pesca, oppurc una

mela, ed eziandio ci 6 libero lasriar quella e questa e, invece .di

mangiare, raetterci a dissertare.

Che 1' anzidetta tendenza sia naturale, di leggieri il conosciamo,

purchd ci facciamo alquanto sopra noi stessi. Infatti entrando nel-

1'intimo della nostra cosdenza, ben ci accorgiamo che il tendere

aH'appagainento della nostra volonta viene proprio da noi, che noi

non ci siamo spinti da forza esterna : se do fosse ne avremmo vera

esperienza, come 1'abbiamo quando di per noi ci moviamo ad un

luogo, e andiamo co'nostri piedi; od invece ci siamo sospinti per

altrui impulso. Quindi nelle difficolta o nei contrast! che ci si op-

pongono per conseguire 1' appagamento della nostra volonta noi

lottiamo con plena volonta, per contentare la nostra trama; e con-

seguito il desiderate appagamento (qualunque esso sia) godiamo

come di un nostro bene. Adunque non v'e dubbio che ella sia una

naturale tendenza. Ma la e ancor necessaria.

E di vero, il tendere o il non tendere all' appagamento della

nostra volonta non e certamente in nostro arbitrio, e percio non

cade sotto la noslra Clezione. Egli e certo che siam liberi di pren-

dere questo o quel bene, quale particolare oggetto acconcio ad

appagarci in qualche raaniera; ma questa liberta rispetto all' og-

getto, non reca liberta rispetto all'appagamento, che ne conseguita

posscdendulo con la volonta. Di quella guisa che io posso libera-

mente eleggermi di vedere una cosa colorata in verde, anzi che in

rosso od in giallo; ma non sara giammai in mio potere vedere do

cli'e colorato ed egualmente cio che non 1'e, perche" naturale og-

getto della vista e il colorato: della guisa medesima, coraeche' sia

libero ad abbracciare questo o quel bene, saro sempre per neces-

sita determinato a strignerne uno che pur mi appaga. Che se noi

vogliamo disaminare tutte le operazioni nostre, in queste vedremo

irapressa, come T imagine del sigilio e impressa nella ccra, quella

tendenza o, meglio, osserveremo che esse altro non sono che sue

;olari attuazioni o dcterminazioni. Infatti perche il muratore



S32 DIMOSTRAZIOXE DELIA ESISTENZA DI DIG

fabbrica una casa ? Se qui noi non cercheremo il fine dell' opera,

ch' e quello scopo a cui 1' opera o il lavoro, ragguardati in se stessi,

tendono (e qui e 1'acconciarsi un albergo ad uomini), ma il fine del-

I'operante, che e lo scopo che con la sua opera pretende di conse-

guire 1'artefice, dovrem dire ch'egli fabbrica la casa, per lucrare

denaro. Ma perche" vuol lucrare denaro ? di certo per procacciarsi

vitto, vestito ed opportuna abitazione. Ma perche il vitto, perche

il veslito, perche 1' abitazione? Egli ci rispondera per istar bene. E

se io ritornassi alle inchieste dicendogli: e perche tu desideri stare

bene? Egli non avrebbe veruna risposta a darmi, e si contenterebbe

di ripetere la gia fatta
; perche voglio proprio star bene. Gosi dai

primi perche rileviamo i fini prossimi del fabbricare, e nell' ultima

risposta veggiamo che 1' appagamento della volonta e quell' ultimo

fine a cui aspira 1'artefice. E se noi indirizzeremo ad altri eguali

interrogazioni, ne avremo simili risposte, le quali tutte avranna

termine in quell' una dello star bene, ossia dell' aver appagata la

propria volonta: sia che I'operante operi ci6 che reca a'sensi

diletto, sia che incontri quello che gli torna a noia, sia che il suo

operare sia virtuoso, Sia che commetta colpa o lieve o grave. Che

piu? eziandio colui che impaziente di una vita tribolata, micidiale

contro se stesso, si uccide; in quest' atto egli altro non cerca che

1' appagamento della sua volonta, od il suo iJene, il quale, secondo*

il suo giudizio, non in altro puo consistere che nel cessare colla

morte gli affanni, ond'e" angustiato ed oppresso.

Ne la naturale e necessaria tendenza alia felicita vale a meno-

mare la umana liberta, che anzi ne e la sua vera cagione: e 1'uomo-

non sarebbe libero, come pur e, se in tutte le sue operazioni non

attuasse in qualche maniera quella tendenza di esser felice. Impe-

rocche la capacita del cuore e tanto grande, quant' e quella della

mente umana: e come questa non e" punto esaurita pel consegui-

mento di uno o di un altro vero, ma a riempirla ci vorrebbe la

verita infinita, cosi il cuore nostro non pu6 avere contente tutte

le sue brame se non nel possedimento di un bene infinite. A questo

perci6 egli tende naturalmente : se questo ci fosse e gli si presen-

tasse nella sua suprema belta, non avrebbe ragione alcuna di ri-

pudiarlo, e 1' abbraccerebbe perci6 con 1'amplesso di naturale e
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nccessario amore. Ma, in quella vece, affacciandoglisi piccioli bcni

e sparuti, i quali (sien pur dilettosi e cari vuui al senso vuoi

alia ragione) ragguardati sotto un aspetto ti offrono un po'di lu-

singhiera bonta, ragguardati dall' altro sono deficient! di tutta

quella ragion di bene che non 6 in cssi, e che nel bene infinite

sarcbbe; la volontk nostra 6 allettata da un lato ad abbracciarli,

ma dall' altro n' e rimossa, e per6 sta nel suo arbitrio volerli

perche son beni, o non yolerli perche deficient! e, sotto qucsto

aspetto, non beni. E quando la medesima volonta gli vuole, si il fa

perche", sebbene non le forniscano una piena felicita, tuttavolta

gliene regalano una particella, ch'e" pur meglio di nulla: ond'e

che quella naturale tendenza alia propria felicita non 6 solo ra-

gione di tutte le umane operazioni (e con ciascuna 1'uomo cerca un

bene), ma da lei pur deriva quella liberta che in queste medesime

operazioni si manifesta.

Tantalo favoloso veniva dipinto immerso nell'acqua fino al mento,

con sopra il capo soavi e odorosissimi frutti. Crucciato egli di

eterna fame, arso di eterna sete, alzava la bocca per afferrare col

morso que' frutti, e questi allor sollevavansi
;
calava le labbraper

dissetarsi nel limpido e fresco liquore, ma questo pur s'abbassava;

quindi la disperazione, e in questa la perpetua sua pena. E tale

sara pur ogui uomo? Gorre egli con Je sue operazioni in cerca

della felicita: irrequieto giammai non posa: il genere umano tutto

quanto, per la stessa cagione, si agita, va precipitoso per una

strada, cui dice indefinite progresso, edificando, distruggendo rii>

che test6 ha edificato: e la felicita sara 1'acqua o le frutta va-

gheggiate da Tantalo ? Ci6 non puo essere. E vaglia il vero, il

filosofo, qualunque esso sia, non puu non riconoscere nella natura

un sapientissimo ordine, nel quale si ravvisa sempre aggiustatis-

sima la proporzione di mezzi a fine. Natura nil frustra operator:

chi e scienziato non puo non ammettere la veritk di cotesto adagio.

Per la qual cosa non essendo da filosofi il disputare co'pazzi, un

filosofo vero deve cessarsi dal discorrere con chi s' impunta a

sostenere, che, ritrovando 1'uomo una parte del suocorpo costrutta

a caso a foggia d'occhio o d'orecchio, e ritrovandosi pure a caso

intorno a lui il mezzo apportatore della luce e del suono, adopera
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1'occhio a vedere e 1'orecchio ad udire. L'esistenza dcH'occhio

lavorato con infinita sapienza e ordinato a rirevere la imagine

delie cose corporee, suppone non solo la esistenza di queste, ma

bensi ancora della luce, e di un mezzo atto a recare i raggi di

quella a ci6 che di per se non risplende; di guisa die, fabbricatene

le esterne fattezze in varii colon, la luce stessa con la sua rifles-

sione le possa portare alia pupilla, e in questo modo dare all'uomo

notizia di do che gli e innanzi e vicino e lontano. L' ordinato in-

treccio dell'occhio con la sua arcbitettura, della luce, de' raggi,

della eterea sostanza e tale che dalla esistenza di un termine si

puo e si deve inferire la esistenza degli altri: se pur non si

vuol dire che la natura, la quale e maestra deli'arte, sia cieca nei

mirabili suoi lavori. Gosi dicasi dell'orecchio rispetto all' aria ed

al suono; cosi dicasi di tutte le creature che sono tra loro a guisa

di correlatiu, i quali, secondo la buona logica, si suppongono scam-

bievo'mente. Di che segue che essendo la natura stessa che dispose

1' uomo alia felicita piena, avendone essa inserita una necessaria

tendenza, e 1'uomo adoperandosi a conseguirla in tutte le sue ope-

razioni, come lo scultore in tutti i colpi di martello tende a for-

mare una statua, bisogna pur dire che questa felicita sia per 1'uomo

possibile, e per6 ch ella si possa conseguire da chi seguendo 1'im-

pulso della natura opera consigliatamente, secondo le leggi della

medesima, e va a cercarla in quell' oggetto, il quale solo pu6 ve-

ramente recargliela. Ma qual sara questo oggetto? Ecco il gran

problema, la cui soluzione deve determinare la base della vita

dell' uomo e di tutto 1' edificio sociale.

III.

/ beni di questa vita non sono I' oggetto della umana f'-lmta

Ne altri diasi a credere che sia a' nostri giorni cosa inutile od

inopportuna il metterd a sciogliere il posto problema: da prima

in via negativa, poscia in via positiva. Mercecche, sebbene tenendo

quella prima maniera dobbiamo dimostrare che non possono av^rsi

in conto di adeguati oggetti della umana felicita que'beni che tali

venivano credutida'vetusti pagani, tuttavia cosiftatta dimoslrazione
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si aggiusta perfettamente a'bisogni de'nostri tempi. E vaglia la ve-

rita, come nell'ordine speculativo tutto oggiraai si mette in opera

per ritornare ai principii dell'antichissimo Epicuro, cosi neli'ordine

pratico si vuole ridonare al mondo la morale di quello, e si ha in

coiito d'infinito progresso cio ch'e veramente inflnito regresso. Che

se dai moderni scredenti, i quali voglionsi mettere a capo della

riforma sociale, si vuol dare un centellin di virtu, questa la si vuol

l6rre non dal vangelo ma bensi dagli stoici.

A primo aspetto parrebbe che a'nostri giorni si voglia far passa-

re, come oggctto adeguato della felicita umana, le ricchezze. Queste,

come c'insegna 1'Aquinate, altre sono artificiali, altre naturali. Le

artificial! sono la pecunia; le naturali sono quelle cose che valgono la

pecunia, come i campi ubertosi, le belle ed agiate abitazioni e tutte

quelle cose che formano le delizie ed il lusso dei moderni gaudcuti.

A quest' oggetto delle ricchezze t^nde lo studio, ora, oltre ogni cre-

dere, assiduo e forte intorno alia pubblica e privata economia: a

questo la sostituzione della moneta cartarea a quella d'oro e d'ar-

gento: a questo 1'erezione d'infiniti opificii per rendere, quanto si

puo, facili insieme e perfetti i lavori dell'arte; a questo i p;-t!i

internazionali rispetto al commercio; a questo le societa comnn.T-

ciali, le banche, i credit!, i contratti di svariatissime fogge, e quel

tramestio dei cosi d< tti intoressi, in cui ogni Stato ed ogni citta

sono continuamente travolti.

Se noi pigliamo a considerare le ricchezze artificiali, oh davverof

che queste non potranno giammai rendere felice I'uomo. Infatti

elle SOQO di loro natura mezzi a procacciare all'uomo tutto quello

che puo tornargti utile o diletto. Uom ricchissimo per pecunia e

infermo ed imbecille non avrk altra felicita che quella che puo

avere un asino, ben fregiato di guidaleschi, coperto da una bel!a

gualdrappa d'oro. Che se voi ammassate iutorno ad un parricida,

agitato dai rimorsi del suo delitto, tutti i tesori di Creso con tutta

la carta delle banche e dei capitalisti moderni, non si dira ne sara,

per questo, felice. Non accade intrattenerci su questo punto, pen-he

<>^li e manifesto che la pecunia essendo di natura sua mezzo, non

e desiderabile per se stessa, ne puo recare, con sola se, aU'uomo

veruna felicitk imperfctta, nonche compiuta e piena.
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Che se discorriamo delle ricchezze natural!, queste si possono

considerare in ima maniera generate ed estesa sotto Faspetto di

nazionali o cittadine, ed in un'altra ristretta e particolare in quanto

spettano agli uomini individui.' Quella priraa considerazione e

astratta e fuor di proposito : poiche la felicita nazionale se non

tocca gli uomini individui e gli lascia miseri, e un nome vano e

non punto desiderabile; poiche in tanto la societa dee dirsi buona,

in quanto i membri della raedesima ottengono il bene : se questi

non lo ottenessero, quella, senz'altro, dovrebbcsi dire cattiva. Ma

per la grandezza sociale ne deriva forse naturalmente la felicita

degl" individui ? Questo non mai avvenuto nel corso di tutti i

secoli da Adamo in qua: e se una induzione cosi perfetta batte

bene a tutto rigore di logica, dobbiam dire che non avverra giam-

mai in avvenire. Anzi si e veduto e si vede che quanto piu il pro-

gresso materiale delle nazioni auraenta, altrettanto diminuisce il

nuraero di quegl' individui che ne rimangono personalmente con-

tenti. E nelle societa, infra le altre piu cospicue, si vede che il

numero dei poveri e dei malcontenti e tragrande; piccolo quello

dei doviziosi e degli agiati nei beni di fortuna. Che se si ragguar-

dano questi stessi d' appresso, gli trovererao nella massima parte

scontenti, non gia a cagione del manco di naturali dovizie, ma

bensi perche 1'abbondanza di queste trae seco naturalmente la

iattura di beni di piu alta rilevanza, della pace, della tranquillita

dello spirito, della sapienza e deila stessa virtu. Coloro i quali

negli sconvolgimenti politici dei nostri giorni da negletti cittadini

ch' erano, si sono sbarazzato il cammino ad alti posti, e per una

scrie di sacrificii, di umiliazioni, di patimenti, di menzogne e

di delitti, hanno agguantato il potere, ci possono dare, con la

loro testimonianza, una buona confermazione della verita di cio che

diciamo. Eglino debbono confessare, purche vogliano essere sin-

ceri, che in quanto e felicita personale, stavano assai meglio in

privata fortuna che in pubblica dignita, assai piu nella mediocrita

della loro nativa condizione, che nell'opulenza degli arraffati tesori.

Che piu? Nell'altezza sovrana del supremo potere, ove spesso

1' uomo sconsigliato si da a credere che la piena felicita segga in

trono, ben piu numerose e pungenti sono le spine che feriscono il
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cuore, delle gioie die lo dilettano. N6 qui e mestieri raccorchre

que'fatti notissimi della storia, i quali ci dipingono le calamitii.

che resero alia massiraa parte del principi, increscioso e detesta-

bile il potere sovrano, e ci contenteremo di recare la testiraonianza

di un gran Re dovizioso e sapiente, quant'altri non fu giammai,

poich& cotesta testimonianza, dara bene a conoscere che nessuno

nella sublimita del trono potra dirsi giammai veramente felice,

comeche abboiidi di tutti i beni che 1'uomo quaggiii possa avere.

Egli adunque dice cosi: lo fui Re d'Israele in Gerusalemme .....

10 dissi in cuor mio: Ecco, ch'io son diventato grande ed ho sor-

passato in sapienza tutti quelli, che furono avanti a me in Geru-

salemme, ela mente mia molte cose ha contemplate sapientemente

e ne ho apparate. Ed ho applicato il mio cuore ad apprendere la

prudenza e la dottrina e gli errori e le follie; ed ho riconosciuto,

che questo stesso e afFanno e tormento dello spirito. lo dissi in

cuor mio : Andero a provar la copia delle delizie e a godere del

beni. E riconobbi, che questo pure e vanita. II riso lo condannai

di pazzia, e al gaudio dissi: Gome vanamente t'inganni! Risolvei

in cuor mio di divezzar la mia carne dal vino, per rivolgere 1'animo

alia sapienza, e per fuggir la stoltezza; fino a tanto che io avessi

veduto quel che sia utile pe'figliuoli dogli uomini, e quel che sia

necessario di fare sotto del sole, aei giorni contati della sua vita.

Or io feci opere grandi, fabbricai delle case e piantai delle vigne.

Piantai orti e giardini, e vi misi ogni specie di piante, e formai

delle peschiere d'acqua per annaffiare la selva de' giovani arbo-

scelli. Ebbi in mio dominio dei servi e delle serve con molta fami-

glia, ed armenti e greggi di pecore numerosi, sorpassando tutti

quelli che furono avanti a me in Gerusalemme. Ammassai argento

ed oro, e quel che aveano di piu prezioso i regi e le province: e

mi scelsi dei cantori e delle cantatrici, e le delizie dei figliuoli

degli uomini, delle coppe e dei vasi per raescere i vini. E superai

nelle ricchezze tutti quei, che furono prima di me in Gerusalemme,"

e la sapienza ancora fu sempre meco. E non negai agli occhi miei

nulla di tutto quel ch'e'desiderarono, e non vietai al mio cuore

11 godere di ogni piacere, e il deliziarsi in tutte queste cose pre-

parate da me, e questa credetti la mia porzione, il godere di mie
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fatiche. Ma volgendomi poi a tutte le opere fatte dalle mie mai

alle fatiche, nelle quali io avea sudato inutilmcnte, in ogni cosa io

vidi vanita, e afflizione di cuore, e che niente dura sulto il sole....

E percio mi venne a noia la vita in veggendo come i mali tutti si

trovano sotto del sole, e che tutto e vanita ed afflizione di spirito ;

detestai dipoi tutta la mia sollecitudine, onde con tanto studio mi

affannai sotto del sole, mentr'io sono per avere un erede dopo di

me, il quale io non so se sia per essere sapiente o stolto, e il

quale possedera le mie fatiche, che a me costarono sudori ed af-

fanni. Or v' ha egli cosa vana piu di questa ? Per la qual cosa io

mi presi riposo, e il cuor mio rinunzio a travagliarsi mai piu sotto

del sole. Conciossiache dopo che uno ha faticato con saggezza e

prudenza e sollecitudine, gli acquisti suoi lascia ad un infingardo:

e questo e certamente vanita e male grande. Imperocche qual

vantaggio trarra 1'uomo di tutte le sue fatiche, e delle afflizioni di

spirito, ond'egli si e straziato sotto del sole? Di dolori e di ama

rezze sono pieni tutti i suoi giorni, e neppur la notte ha posa il

suo spirito: e questo non 6 egli vanita?
l

L'autorita di questo documento e suprema, e la esperienza di

tulti i secoli ne dimostra irrefragabile la verita. Crcdiamo che se

i sovrani della terra raccoltisi nei loro secreti gabinetti, a mente

riposata, lontani per poco dal turhinio delle danze, delle cacce,

delle cavalcate, de'banchetti, de'teatri e di tutti que'trastulli, i

quali oggimai formano la piu importante occupazione di molte teste

coronate, si dessero a meditare sopra la recata testimonianza del

sapientissimo re, ravviserebbero in essa molte delle proprie fat-

tezze, e avrebbono di che rammaricarsi e bagnare di calde lagrime

questo scritto. Oh si I le naturali ricchezze, per quanto si vogliano

accumulate, non possono dare compiuto appagamento al cuore

umano; queslo ha la capacita dell'oceano; quelle altro non sono

che poche gocce di acqua, le quali appena cadute si dileguano

tosto in vano vapore. Ora ci conviene fermarci un istante intorno

ad un altro oggetto, nel quale come gli antichi cpicurei, cosi i mo

derni vorrebbono specialmente collocata la umana felicita.

Nell'uomo, ch' e essenzialmente animate rationale abbiamo due

*

ECCLES., cap. I e II.
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lit ronoscitive e due appetitive. La prima facolta conosrili

rintelletto, il quale, in quanto discorre da una verita conosciuta

al discoprimento di altra che non conosce, si dice rag tone. Qucsta

facolta e immaterial*1
,
e suo oggetto SOQO le essenze o quiddita delle

cose, ond'e che il suo proprio e diretto conoscimento si volge inturno

agli universal! c solo per via indiretta a'singolari. La seconda fa-

ro (a eunosritiva e la fantasia, alia quale servono, come immrdiati

strumenti, i cinque sensi del corpo umano. Questa facoltk ha 1'uomo

comune con gli animali bruti, dove la prima e sua propria. Con la

fantasia acquista 1'uomo la conoscenza sensitiva dei singolari og-

getti materiali, i quali o in un modo o in un altro si congiungono

a lui mediante i sensi corporei. Veniamo alle appetitive. La prima

di queste facolta e 1'appetito razionale, che si dice volonta. Questa,

come sopra dicevamo, 6 inclinata al bene universale propostole

daH'intelletto, e se si compiace nei beni particolari, si il fa in

quanto cotesti sono a guisa di partecipazioni di quello. La seconda

facoHa appetitiva 1'uomo ha comune co'bruti, ed e quella che altro

nome non ha che di appetito animale. Per la facolta appetitiva ra-

zionale, ossia per la volonta, riceve 1'uomo i diletti spiritual, ed

a questa classe appartengono eziandio molti di quelli che a piaceri

corporali sono congiunti. Gosi a primo aspetto sembra solo appar-

tenere al senso quel diletto che si riceve nel canto e nel suono;

ma se tu ne separi 1'armonia, questo e quello recano noia e fastidio.

E 1'armonia consistendo nell'ordine, non puo essere appresa che

dall'intelletto, e solo pu6 dilettare la volonta. Per la facolta poi

appetitiva animale, cui gli oggetti vengono somministrati dai sensi

e dalla fantasia, 1'uomo riceve quelle dilettanze che sono comuni

ai bruti e che corrono sotto il nome di volutta. Tra queste primeg-

giano quelle del tatto e del gusto : e le prime ancora sopra le se-

conde, di guisa che nel vocabolario dei moderni epicure i quasi per

s6 sole arrogansi siffatto nome. 3Ia egli 6 da notare che di tali

volutta non puo essere partecipe in niuna guisa 1'appetito razio-

nale, ossia la volonta, comeche questa possa imperare alle facolta

inferior! di prenderle. Laonde 1'alto che le percepisce si potra dire

imperato, ma non elicito; conservando a coteste parole quella si-

gnilicazione che abbiamo sopra indicata.
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Messo cio in chiaro, potra esser vero che la volutta esistente

nella parte inferiore dell' uomo, ossia nelle facolta sensitive, sia

Foggetto adequate della umana felicita, cioe a dire sia quel bene

che rechi alia volonta pieno appagamento e la conseguente tran

quillita e gaudio perfetto? No davvero! Ecco come filosofa 1'Aqui-

nate : La volutta corporale non pu6 derivare dal conseguimento

del bene perfetto. Imperocche essa segue il bene ch' e appreso dal

senso, il quale e facolta organica, ossia deiranima insieme e del

corpo. Ma il bene che spetta al corpo, bene che e appreso dal

senso, non puo certamente essere il bene perfetto dell' uomo. E di

vero, sorpassando 1'anima razionale la proporzione della materia

corporale, essa in quanto e indipendente dalForgano corporeo e

in certo qual modo illimitata, e percio non & ristretta ne dal corpo

ne da se medesima in quanto ha facolta organiche, ossia dipendenti

dalla materia... Per la qual cosa il senso, ch'e facolta corporale,

conosce il singolare determinato dalla materia, e per contrario

1'intelletto ch'e facolta separata dalla materia, conosce 1'univer-

sale, il quale 6 astratto dalla materia e sotto di se contiene infiniti

singolari. Di che e manifesto che il bene proprio del corpo, il qual

bene mediante 1'apprensione sensitiva cagiona corporale dilettanza,

non e il bene perfetto dell' uomo, ma e una specie di atomo compa-

rativamente al bene dell'anima considerata adeguatamente. Ond'e

che al capo settimo della Sapienza si dice che tutto I'oro non e altro

che minutissima arena rispetto alia sapienza. Percio la volutta cor-

porale non puo essere la felicita, ne puo riguardarsi come un suo

naturale accidente 1
. Non si puo desiderare un tratto di piu su-

1
Voluplas corporalis non potest sequi bonum perfeclum : nam sequitur

bonum quod apprehendit sensus, qui est virtus animae corpore ulens, bonum

autem quod pertinet ad corpus, quod apprehenditur secundum sensum, non

potest essc perfectum hotninis bonum. Cum enim anima ralionalis excedat

proporlionem maleriae corporalis, pars animae quae est ab organo corporeo

absolula, quamdam ha'>el inftnitatem respedu ipsius corporis et parlium

animae corpori concreatarum... Et ideo sensus qui est vis corporalis, co-

gnosc.il singulare quod est determinalum per maleriam ; intellectus vero qui

est vis a materia absolula, cognoscit unw&rsole, quod est abslraclum a ma-

teria et continet sub se infinita singularia. Unde patet quod bonum conve-

niens corpori, quod per appretiensionem sensus delectationem corporalem

causal, non est perfectum bonum liominis, sed esl minimum quiddam in
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blime filosofia di questo dell'A'iuinate. Infatti 1' anima umana, a

cagione delle specie different! di facolta conoscitive ed appetitive

da noi sopra considerate, ha come (per ispiegare la cosa mate-

rialmente) due braccia: coll'iino tende a stringere ua oggetto in-

linito, coll'altro prende il finito. Sarh pienamente contenta quando
afferra sol questo? & impossible ! perche il finito rispetto all'in-

finito e un raeschinissimo atomo. Ne impropriamente adoperiamo

quc' termini d'infinito e di finito. Imperocch6 1'universale rispetto

al singolare e nella proporzione d'infinito rispetto al finito. Infatti

sotto il concetto universale, per esempio, di uomo quanti uomini si

possono considerare? senza numero. Sotto il concetto universale

del bello, quante bcllezze si raccolgono? innumerabili. E per

finirla, sotto i concetti universal! di vero, di bene, di ente, quanti

veri, quanti beni, quanti enti sono subordinati? infiniti. Ed appunto

a quell' essere, in cui sono compresi tutti questi universali, si stende

1'anima nostra colbraccio delle facolta superior]'; mentre col braccio

della facolta sensitiva, comune a'bruti, la stessa anima si estende

ai singolari material! che stanno nell'/iic et nunc: i quali, per ci6

appunto che esistono in tempi diversi e in luoghi diversi, non

puo essa afferrare che ad uno ad uno successivamente o, certis-

simamente, a pochi insieme. Ma dall' afferrare cotesti viene la

volutta sensitiva: dunque tanto disterk siffatta volutta dall'appa-

gamento totale dell' anima, quanto dista il singolare dall' univer-

sale
;

e quello e un nonnulla comparato con questo. Percio chi

oserk dire che dalla volutta sensitiva si possa avere la compiuta

felicita?

E poi non ha fior di ragione chi non vede che la voluttk non

altramente e intesa dalla natura che a guisa di un adescamento,

onde sia allettato 1'uomo a far cio che torna ad un qualche suo bene

particolare, oppure ad un bene comune di alta rilevanza. Perci6

quella volutta 6 ordinata qual mezzo a fine superiore: ed il mezzo,

come dicevamo di sopra, non e amabile pfer se stesso. Sdttratta la

compnratione ad bonum animae. Unde SAPIEXTIAK VII, 9, dicitur quod OMSK

AtltlM IS COMPARATIOMK SAPCKMIAE AUEMA EST KXIGCA. SlC icjitUT TICC VOlltptUS

corporalis cst ipsa Iwatitudo, nee est per se accidens bcatiludinis. S. THOM.

Summ. Theol II, II, (juaest. II, art. 6. Par. I. II.
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volutta, 1'uomo assai spesso morrebbe d'inedia, od almeno inac-

chirebbe di guisa, da renders! inetto ai proprii ufficii; poiche il

cibarsi per lui sarebbe una pena : e, quella sottralta, la generazione

della prole sarebbe ben rara, poiche di fatto non e si frequente ri-

trovarsi chi a ci6 attenda per sola virtu e per intenzione di recare

un vantaggio sociale; e cosi il genere umano ben presto rimar-

rebbe estinto. Per la qual cosa n3i bruti i quali seguono per ne-

cessita, ossia senza liberta di elezione. gl'istinti della natura. noi

veggiamo ehe la volutta e sempre ristretta dai fini intesi dalla na-

tura stessa. E poiche i fini intesi dalla natura riguardano 1'univer-

sale, e possono modificarsi o restringersi nei particolari, e Tuomo

che ha intelletto conosce queste convenient! raodificazioni o restri-

zioni, avviene che virtuosamente egli sacrifichi il conseguimento

della volutta ad un altro bene maggiore pure inteso, almeno in uni-

versale, dalla mcdesima natura. E do ch'e mezzo, ripetiamo, e ci6,

cui 1'uomo puo virtuosamente disprezzare, e infinite volte disprezza,

si puo, da chi ha un'oncia di cervello avere in conto di oggetto

adeguato della felicitk ? L' abbiam detto gia, ch e sopra questo

1' uomo non e libero, e qualora gli fosse evidentemente offerto,

necessariamente lo abbraccerebbe.

A questo discorso della filosofia perfettamente si aggiusta la

esperienza, la quale ci fa vedere la vera infelicita di coloro che se-

guaci di Epicure si danno alia volutta, come ad oggetto capace di

beatificarli. Anzi diremo, che forse la maggior parte di coloro che

di proposito deliberato si uccidono, il fanno perche dalla volutta

hanno colto non piena e stabile felicita ma invece disinganno e di-

sperazione. II progresso moderno, il quale tende a ripristinare il

paganesimo, specialmente nella morale, ha rotti gli argini alia im-

moralita, e perche le sue laidezze non appaiano nella loro turpi-

tudine naturale, le ha imbellettate col manto della civilta. Agli

harem privati turcheschi che condannavano alia violeuta impotenza

una gran parte degli uorfini (poiche natura voile una eguaglianza

presso a poco numerica ne'due sessi, donde viene che dove molte

mogli abbiano un sol marito, molti uomini non debbano aver moglie),

vengono a surrogarsi gli harem pubblici, pei quali alia pluralita

delle mogli e sostituito il comunismo delle donne, e quella
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conscgucnte diminuzione dclla popolazione nclle citta, che pur si

vede; le quali cittii in un sccolo ridurrebbonsi a casolari se non

fosscvi il continue inurbarsi dei popoli della campagna, piu morali,

perche meno inciviliti secondo il tipo moderno. Da questo sistema,

le cui partirolari fattezze, riguardanti gl'individui e le famiglie, non

possiam qui, per rispetto a'lettori nemmen arcennare, dcriva quella

moltitudine di suicidii rhe ci recata dalle statistirhe degli Stati: e

quell' irrequieto vivere per cui le societa rassomigliano a vulrani,

i quali sempre spirano fumo e tratto tratto eruttano fuorhi e lave

devastatrici, e minacciano di tutto ingoiar nell'abisso.

Dim9stratu chencmmeno nella volutta pu6 essere piena felirita,

ncn ci tratteniamo a dimostrare che non la si puo avere negli

onori e nemmeno nella virtu. Non solo perche e quelli e questa

sono quaggiu compatibili con infinite privazioni penose, ma anche

perche ognun sa che gli onori spno a guisa di un mantello, il cui

pregio e tutto cosa estcrna, e che poscia diviene ancora grave e

fastidioso; e rispetto alia virtu diciamo che, a'nostri giornj, e inutile

disputare in questo proposito, perche non vi troveremo avversarii

da combattere e vincere.

IV.

L'oggetto dclCumana feli&ta e Dio: dunqve Dio esiste

Adunque la felicita 6 un sogno ? Siamo noi trastullo e ludibrio

della natura, la quale ci spigne con irresistibile forza ad una meta

che non esiste? E 1'uomo dovra avere per fine supremo della sua

csislcnza gli aflanni della vita presente? duvra esser contento

di quel dolre di cui e asperso rorificio di un vaso pieno di ama-

rezza e di pianto ? No ! Abbiam veduto che la natura e ordinata,

no possiamo ammettere che 1'opera sua, tra tutte piu bella, sia

disordinata, e 1'uomo sia dannato alia infelicita, mcntre i bruti

sono feliri, perche contentano le brame loro nei singolari beni

material], a cui soltanto sono per natura diretti. Pertanto vi deve

pur essere un oggetto dal cui possedimento ridondi alia volonta

un compiuto appagamcnto, e ne resli, come nel suo bene adeguato,

satolla e tranquilla. Ma, e noi il vedemmo, 1'uomo tende col braccio
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delle sue facolta superiori ad un bene infinito : dunque vi deve

essere questo bene. Chino lo sguardo alia terra, e vi veggo incan-

tevoli delizie. Sollevo lo sguardo al cielo, e nei vagheggiati sistemi

planetarii e nelle innumerabili stelle che ci appariscono, quali

gemme che adornano un manto azzurro, veggo un bene che e

un' ombra. Abbraccio con la mente tutto 1'universo materiale, ma

questo si ristringe in un sol pensiero di quella, la quale discorre

nella immensita del I' infinito. Dunque egli esiste questo bene infinito

fuora della materia: egli e un essere spirituale, oggetto adeguato

dell'umano intelletto. In esso 1'uomo otterra piena felicita. Quindi

a lui deve tendere come ad ultimo fine, e qualora il possedimento

debba costargli de'sacrificii, ogni pena si avra in conto di nul.'a, in

paragone della piena felicita sperata. E come chiameremo quel bene

infinito? col nome suo proprio: egli e Dio. Ma chi quaggiu nella

durazione cortissima di una vita, che mette capo alia tomba, il

possedette giammai? La filosofia ci dimostra che 1'anima nostra

sopravvive alle ceneri del nostro corpo. Dunque nella morte ter-

mina il corso e si raggiugne la meta, ossia 1' ultimo fine per l'uonK>

che rettamente vi si avvio nella vita presente. Di la dalla tomba

deve affacciarsi all' anima intellettuale Dio oggetto adeguato della

volonta, la quale percio stesso che 1'e adeguato, non puo non amarlo

con amor necessario, e non puo non riceverne un pienissimo ap-

pagamento. Senon che 1'umana felicita non sarebbe piena, qualora

nella volonta fosse una brama irrequieta di possedere altri beni

fuora di Dio, e qualora ella fosse agitata dal timore di perderlo.

Ma quella brama irrequieta non puo aver luogo, mentre Iddio,

comeche singolare nella sua natura, eil bene sommo ed universale

perche in esso tutti i beni eminentemente contengonsi: n& quel

timore di perderlo potra avere giammai accesso, perche 1'anima

e immortale e Dio e eterno. La filosofia dunque c'insegna cle

Dio esiste qual sommo Bene.



DI DUE CAGIONI DIPELLENTI

DEI LIBERALI

AD OPPRIMERE COLLE LORO LEGGI LA GHIESA

I.

Come appendice all'articolo sopra la legge intorno ai pretesi

abusi del Clero
1

, vogliamo qui discutere un poco qualcuno del

molti scerpelloni, usciti dalla bocca degli Onorevoli di Montecitorio

intorno alia Ghiesa cattolica (parlar di tutti sarebbe cosa infinite) ;

affin di far sempre meglio comprendere ai nostri lettori donde

muove il sistema di persecuzione contro di essa Ghiesa, al quale

si e volto il Governo italiano.

II deputato Trinchera disse: La Chiesa ha preteso per il pas-

sato non solo di essere un potere, ma un potere fuori dello Stato

e al disopra del medesimo. La storia registra a dovizia le pruove

di questa strana pretesa. Oggigiorno, nei tempi moderni non po-

tendo piu essere un potere ne al di sopra ne airinfuoridelio Stato,

deve di necessita considerarsi dentro e sottoposta allo Stato, come

qualsiasi altra associazione
2

.

Qui la parola Chiesa e tolta pel corpo de'sacri Pastori; e di esso

1'Oratore concede che sia un potere, ma vuole che sia un potere

non fuori ne sopra lo Stato, ma dentro allo Stato e sottoposto allo

Stato. Qual prova ne arreca? Nessuna. Solamente afferma che il

contrario e una strana pretesa
3
. Noi dimostreremo piu sotto che

strana pretensione e piuttosto la sua. Per ora ci basti notare il

costume di questi Signori, che e di sputar sentenze arbitrarie e

false, e quasi fossero poi altrettanti assiomi, vi fabbricano sopra i

loro aerei castelli.

1 Vedi il precedenle quaderno, pag. 390.
1 Atti uff. Tornata del 18 gennaio pag. 662.
3 Pretesa non e parola ilaliana. Costoro, ;ffiia di parlare all' Italia, dorrebLero

jmparamo la lingua.
Arit X, oJ. /, /ate. (41 85 / /6*iM>
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'

Se non che la prova, che qui manca, e poscia dall'Oratore recata

per una proposizione piii radicale, la' dove nega questo stesso, che

sembrava aver conceduto, doe che la Chiesa sia un potere. II che

egli dimostra con dire che la religione essendo cosa puramente

individuale, non puo dar luogo a societa. La religione (son sue

parole) come fatto sociale non esiste. E lo provo. Che cosa 6 infatti

la religione? Si dice che sia un sentimento individuale, tutto con-

centrate nel piii profondo del cuore e deH'animo, che non sia altro

se non un rapporto che passa tra due esseri invisibili. Ebbene,

siccome la societ& non e che un essere morale, e quindi un essere

fittizio, non dotato di anima, io ritengo che la religione non puo

essere un fatto sociale, non e una istituzione che possa dirsi che

esista 1
.

II raziocinio, non puo negarsi, e magDifico. Ma la sventura e che

esso si trova in contraddizione col fatto. Imperocche da che il mondo

e mondo, la religione e sempre esistita come fatto sociale. Cio e

vero fin del falsi culti del Paganesimo. Ma per non uscire dal sog-

getto che qui ci occupa, non e religione il Cattolicismo ? Ed esiste

esso forse altrimenti, che in forma di societa ?

Se valesse il discorso del nostro oratore, proverebbe che non

esiste neppure lo Stato; perche, secondo il suo modo di ragionare,

il diritto non potrebbe essere un fatto sociale. E di vero, il diritto

suppone 1' anima, essendo una facolta morale largita dalla ragione.

Or il Trinchera ci fa sapere che la societa, essendo un ente fittizio,

non e dotata di anima. Essa dunque non puo esistere come sub-

Lietto di diritti, e pero non puo esistere come Stato. Peccato, che

il Proudhon non sia stato a si dotta scuola ! Avrebbe appreso un

si sodo argomento per dimostrare la sua anarchia !

Ma il vero e che la societa, la quale piace ai moderni di dire

ente fittizio, per cio stesso che e aggregazione di esseri ragione-

Toli, non solo ha anima, ma ne ha tante, quanti sono i membri che

la compongono. Queste anime *i considerano come un sol tutto,

perch& congiunte tra loro in unitk morale; la quale 6 ancor essa

yera unita, perche risulta da vero unico fine, da tutte inteso, e

* Atli u//'. Tornata cit.
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da vcro consenso di volonta cooperanti. Che se queste anime, mo-

ralmente congiunte, non sono visibili in loro stesse; sono visibili

nei loro effetti, mediante i corpi che informano. In virtu di quest!

effetti possono costituire societa visibile tra loro, e soggiacere al

reggimento d'un superiore parimeate visibile. Cio massimamente

ha luogo e in modo tutto speciale, quando il potere di cotesto

superiore & cosi fatto, che influisca direttamente sopra le stesse

anime, come avviene dell'autorita spirituale.

I liberali vorrebbero ridotta la religione a un puro sentiraento

dell'animo, sotto la direzione del puro spirito individuale e nei

puri termini della natura. Ma la bisogna e ben diversa. La religione

e la somma del doveri che abbiamo verso Dio, e quindi riguarda

non solo la specolazione ma ancora la pratica, non solo il culto

interno ma ancora 1'esterno, e questo non solo privato, ma ancora

pubblico. Posta poi 1'elevazione dell'uomo allo stato soprannaturale

e la redenzione di Cristo, la religione non puo esercitarsi altri-

menti, che sotto 1'illustrazione della fede, che ci viene dall'esterno

insegnamento (Tides ex auditu) ', e per le opere impreziosite dalla

grazia, che ci si comunica per mezzo di segni sensibili. Onde la

Religione del cristiano importa di necessita magistero ed ammini-

strazione di sacramenti; e per6 relazione tra discenti e docenti,

tra semplici fedeli e ministri. Per Tun capo e per 1'altro essa

dice societa, Chiesa
8

. Qual poi sia il principle ordinatore di tal

societa, deve desumersi dal volere e dall'istituzione di Cristo; il

quale la voile in forma di regno, regnum meum, e di questo regnt

affido le chiavi, ossia la suprema potesta, a Pietro. Tibi dabo claves

regni caelorum.

Di qui indubitabilmente apparisce esser la Chiesa fuori lo Stato

e sopra lo Stato. Essa e fuori lo Stato per 1'origine, per 1'autorita,

pel suo fine. Essa non deriva, come lo Stato, da questo mondo:

Regnum meum non est de hoc mundo. La sua istituzione e pura-

' AD. ROM. XX, 41.

* Chiesa e traduzione della parola greca 'EiuAfr/<t, c latinamcnte direbb^si

uocotio, val (juanto dire congregazion di chiarruti. Levabit siqnum in nationet...

'' itispersos Israel colliget a quatuor plagi* terrae. Cosi da I&iia fu prenun-

/iala hi Chiesa. ISAU, XI, 12.
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mente divina
; perche Gristo, verace Dio e Signore, 6 quegli che la

fondo da se stesso. E come egli la fondo con la sua autoritk divina,

cosi con la sua autorita divina le comunico i correlativi poteri. II

fine poi della Ghiesa non fa parte del fine dello Stato, ordinato al

ben essere temporale tra i confini delle forze della natura. La

Chiesa ha per fine la felicita sempiterna dell'uomo, e ve lo mena

per mezzi di ordine soprannaturale.

Cio dimostra altresi che la Chiesa e sopra lo Stato. Imperocche

le societa stanno tra loro, come stanno i loro fini : Societates sunt

ut fines. Se dunque il fine della Ghiesa e superiore al fine dello

Stato, essa e societa piu alta che non sia esso Stato. II fine dello

Stato e la vita presente, la pace tra*cittadini, il mantenimento della

giustizia nei loro esteriori rapporti. II fine della Chiesa 6 la vita

avvenire, 1'tmione degli uomini con Dio, la santificazione delle

anime. II fiae dunque dell'uno e subordinate al fine dell'altra; se

e vero che la vita presente e subordinata alia vita futura, i rapporti

deH'uomo airuomo sono subordinati ai rapporti deiruomo a Dio,

il ben essere del corpo e subordinato alia perfezione dello spirito.

Queste ragioni son tanto cospicue, che si vedrebbero eziandio dai

ciechi. Non e possibile che non si scorgano eziandio dai liberal] .

Essi nondimeno non si curano neppur di combatterle.

II.

Noi non vediamo altra risposta, possibile a darsi dai liberali, alia

fatta dimostrazione, se non la seguente. La superiorita della Chiesa

rispetto allo Stato, potrebbero essi dire, 6 una conseguenza che ha

per premessa la elevazione dell' uomo allo stato soprannaturale, la

divinita di Gristo, 1'istituzione, da lui fatta, di essa Ghiesa. Or noi

non ammettiamo siffatte cose; ovvero, se piu vi piace, senza am-

metterle ne negarle, noi ne prescindiamo. La societa & da noi con-

siderata nel puro ordine naturale, senza alcun rispetto ad un ordine

superiore, e come a tale le diamo leggi. Sotto un tale riguardo ii

poter dello Stato e unicamente supremo.

Rispondiamo, in primo luogo voi in tal caso, come governanti, vi

dichiarate rinnegati ;
e in tal caso resterebbe a vedere se sia giuri-
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<Hco chc a governanti di simil fatta debba sottostare una nazione

cristiana e cattolica. Massimamente sorgerebbe una tal quistione,

se si considera che il primo articolo della legge fondamentale di

cotesta nazione, base e principio d'ogni altra legge, non solo ri-

conosce la Chiesa, ma la riconosce come religion dello S'ato: La

religiooe cattolica, apostolica, romana 6 la sola religion dello Stato.

In virtu di siffatto articolo, la negazione o astrazione, delta di sopra,

non pu6 farsi dal governante ;
il quale non governa altrimenti che

in forza dello Statuto. Una tal negazione o astrazione che sia, e vera

violazione di quella legge principe; la quale rispetto al popolo ha

vera forza di contralto bilaterale.

In secondo luogo diciamo, che anche ammessa quell' iniqua ne-

gazione, in nessun modo ne seguirebbe la supremazia dello Stalo,

volula dal Trinchera e dai suoi consorli. La Chiesa in tale ipotesi

non sarebbe sopra lo Stato, quanto all' esercizio del suo dirilto,

perche" lo Stato si sarebbe sotlralto dalla sua influenza
;
ma non

per questo ella cadrebbe nella condizione opposta, di essere doe"

nello Slato e solto lo Slalo. La Chiesa riroarrebbe in lal caso fuori

dello Stalo, vale a dire separata dallo Slato in quanto Stalo, e

congiunta coi soli fedeli. In altri termini, avrebbe luogo la formola

cavouriana, presa sul serio: Libera Chiesa in libero Stato. Lo

Stalo starebbe rispetto alia Chiesa nella condizione presso a poco

degli Stati infedeli, avenli suddili callolici. Siffalli Slali non pos-

SODO certamenle voler la Chiesa a s6 solloposta. Essi non favori-

scono la legge evangelica ne 1'azion della Chiesa; ma non possono

far nulla che violenli la coscienza crisliana o impacci 1'esercizio

del minislero sacro. La legge sopra i prelesi abusi del Clero, im-

posta dal Mancini, presso quelli sarebbe un assurdo. Lo slesso

dile d' ogni altra legge che offendesse in qualuaque modo la con-

secrazion delle nozze, 1'islruzione morale"e religiosa, 1'esercizio

eslerno del culto, la subordinazione geranchica. Mirate la costitu-

zione lurca, e vi Iroverela una conferma di quanlo diciamo.

In una parola : o lo Slato, come lalo, riconosce la Chiesa, e in

tal caso deve riconoscerla, qual ella t. cio6 a dire, come societa

divina, come regno di Cristo, come avente un fine, a cui il fine

dello Stato e essenzialmente subordinalo. Avrcmo allora superiorita
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della Chiesa sullo Stato, secondo I'ordinamento divino. lo Stato

ribellandosi a Dio si scristianeggia e si separa dalla Cbiesa, e allora

ne risulta la Ghiesa non favorita n6 difesa dallo Stato, ma neppur

sottoposta allo Stato, essendo ci6 impossibile a consentirsi.

III.

Si dira : Ma questo stesso lo Stato non vuol soffrire, che cioe si

trovi a fianco di lui un altro potere, da s& indipendeate; il quale,

benche in ordine diverse dal politico, abbia nondimeno giurisdi-

zione e influenza sopra i suoi sudditi. Cio varrebbe altrettanto che

ammettere lo Stato nello Stato.

Intendiamo benissimo che questa, al trar de'conti, e" la cagione

per cui lo Stato vuole a s6 soggetta la Ghiesa : la gelosia di dominio

e il desiderio di volersi sottomettere 1' intero uomo. II deputato

Maiocchi non si perito di professarlo espressamente nella Camera,

esortando il Governo ad imitare i nostri avi, i quali consideravano

il loro Pontefice come un funzionario dello Stato
; giacche", sog-

giunse, 6" impossibile avere un impero efficace sul corpo degl'in-

dividui, come delle moltitudini, senza averne la direzione dello

spirito
a

.

Ma per naturale che sia questa brama dello Stato, essa dopo

1'avvenimento del Cristianesimo non puo piu soddisfarsi. La re-

denzione di Gristo ha sottratto lo spirito dell' uomo da questa

svilente servitu, sotto cui giaceva nel paganesimo. Egli ha spezzata

1' onnipotenza dello Stato, innalzando di fronte a lui, e senza al-

cuna dipendenza da lui, 1'autorita sacerdotale. Onde non e" mera-

viglia, che al suo primo apparire nel mondo, la potenza terrena,

rappresentata in Erode, se ne turbasse. Caeli rege nato, rex terrae

twbatus est, secondo la bella osservazione di san Gregorio Magno.

E la ragione, per cui i Giudei indussero Pilato a dannar Cristo alia

croce, fu perche egli coll'annunzio del suo nuovo regno contradi-

cera a Cesare : Omnis qui se regem facit, contradicit Caesari. Ma

che volete farci? Gristo, Dio e Signore dell' universo, cosi ha sta-

1 Atti uft'. Tornala del 20 gennaio, pag. 140.
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bilito. Egli ha voluto che 1'anima dell'uomo fosse libera dal pntere
terreno; non fosse piu regolata se non da lui, mediante coloro che

egli spediva come suoi luogotenenti. A me stata data ogni po-
testa in cielo edin terra. Spargendovi dunque nell* universe mondo,
predicate 1' evangelic ad ogni creatura, battezzandoli nel nome del

Padre, del Figliuolo e dello Spirito, ed ammaestrandoli ad osser-

vare tutti i precetti, che io vi ho iraposti. Data est mihi omnis

potfstas in caelo et in terra. Euntes ergo in mundum universum

praedicate Evangelium omni creaturae, baptizantes eos in nomine

Patris et Filii et Spiritus Sancti; docentes eos servare omnia,

qwecunque mandavi vobis
]

. questa la formola, che Cristo, pa-

drone assoluto d' ogni territorio (Domini est terra), adoperu nello

spedire i suoi Apostoli a fondare la sua Cbiesa in tutto il mondo.

Egli li spedi indipendentemente da ogni potere politico, e in virtu

della sua sola universal potesta.

Cristo avrebbe potuto anche fare di piu. Avrebbe potuto cioe

abolire ogni potesta civile, e ordinare che la Chiesa stessa regolasse

.di aflari terreni dei popoli battezzati. Ma egli non lo ha voluto

per giuste e sante ragioni, acciocch^ 1'ordine spirituale non venisse

a confondersi col temporale, e i due poteri per la loro scambievole

limitazione si mantenessero in salutare umilta. Cbe se colla sua

provvidenza dispose poi che il suo Vicario nel dissolvimento del-

1'antico Impero romano divenisse principe di uno Slato particolare;

ci6 fu inteso appunto acciocche la sua indipendenza polilica ser-

visse a consemre 1'indipendenza religiosa in tutti i diversi Stati,

in cui I'immane colosso erasi spezzato. I due poteri convien che

sieno congiunti in Roma, aflinclie si mantengano disgiunti in tutto

il resto del mondo. Fu sentenza sapientissima, pronunziata da

Odilon Barrot nel Parlamento francese.

Ne varrebbe 1'opporre che lo Stato liberalesco non ammette co-

testa volonta di Cristo, non riconoscendo il Vangelo. Imperecch^

1'ordine morale del mondo non puo dipendere da cio che i liberali

ammettono o non ammettono, ma bensi dipende e deve dipendere

da cio che Dio ha stabilito. L'uomo, individuo o Stato che sia,

1

MATTHAKI, capo ultimo.



552 DI DUE CAGIOM IMPELLENTI DEI LIREIUM

deve piegare il capo all' ordinamento divino. Non giova nella fat&

dar di cozzo. Ghe se nondimeno lo Stato vuol dar questo cozzo;

allora, non potendo la Ghiesa consentire all'iniqua sua voglia, ne

nascera la lotta e la persecuzione violenta. Gosi veggiamo accaderft

in Prussia; e cosi sta accadendo eziandioin Italia.

IV.

II movente dunque delle leggi oppressive verso la Chiesa e nei

liberali 1'idea pagana dell'onmpotenza dello Stato e dell'assorbi-

mento in lui della coscienza stessa dell'uomo. Ma oltre a questo

ce ne ha un altro presso noi, relative alia presente condizione

d' Italia, e ci studieremo di spiegarlo qui brevemente.

Non pochi Deputati esortarono il Governo a non contentarsi di

avere abbattuto il potere temporale del Papa, ma a volgere gli

sforzi all'abbattimento altresi del suo potere spirituale. II Merzario

lo inculco in modo piu velato. Signori, egli disse, il 20 settem-

bre 1870 il potere millenario dei Papi fu avvolto in lenzuolo fu-

nebre e calato nel suo sepolcro... Ma resta ancora il potere spiri-

tuale, che si estende da Oriente ad Occidente ed abbraccia gran

parte dell' universo
; resta una gerarchia fortemente organata e

assodata
;
restano una dottrina e un giure svoltisi e maturati nel

lungo periodo di diciannove secoli, penetrati nella Storia, nella

coscienza, nelle consuetudiai di molti popoli; resta finalmente la

fede di milioni di credenti e della gran maggioranza degl'italiani^

sia nelle citta che nelle campagne *.

II deputato Cordova die" un passo piu innanzi e dimostro il

pericolo, che ci e per la durata del regno d' Italia a lasciar libero

questo potere spirituale. Rimproverando egli coloro che non vi

riconoscono gravita, disse: Sapete perche non pare grave? Perche

a questa autorita raanca la forza materiale, manca il braccio se-

colare, come dicevano gli antichi. Ma chi vi dice che un bel giorno,

quando meno si attende, questo braccio secolare non si affacci sulla

cresta delle Alpi? E allora a che vale la chiusura dei valichi

alpini, quando il nemico lo abbiamo in casa 2
?

* Atti ujf'. Tornata del 17 gennaio, pag. 650.

* Alii uff. Tornata del 18 gennaio, pag. 668.
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Ma piu esplicitodi tutti fu il D^putato Ingagnoli. Questi dcploro

che dopo abbattuto il poter temporale, 1* Italia colla sua le^ge delle

guarentige avesse contribuito all'esaltamento del potere spirituale

del Papa. II giorno (cosi egli) in cui si e avverato quello, che alcuni

dottrinarii italiani specolarono come un avvenimento di futura

grandezza morale, doe 1'innalzamento del rinnovato potere spiri-

tuale, questo si e eretto piu terribile e infesto. Esso sfida il mondo

fdei nemid di Dio), minaccia fieraraente la giovane nazione italiana

(volea dire I' Italia massonicaj, iosulta il nostro Principe (ossia

10 ammonisce dove erra), condanna le nostre Istituzioni (ossiano

le Ipggi anticristiane ed oppressive), e si erge piu potente per una

autorita sconfinata sulle nazioni cattoliche. Noi italiani con quella

legge del 13 maggio 1871, la quale fu combattuta allora dagli

uomini, che oggi tengono il potere, e specialmente dal Ministro

Mancini, noi allora contribuimmo ad accrescere questa potenza,

la quale cosi sotto la nostra protezione si e fatta formidabile e piu

di prima terribile. II timore prccipuo del nostro Onorevole si

che un esercito straniero non venga quando che sia a riporre

11 Papa sul trono. Egli pavent6, quando D. Carlos fu vicino ad

enlrare in Madrid, a Non sono pochi giorni, o Signori. che presso

una nazione, che non diro grande, ma che ha forza e vita e non

delle ultimo di Europa, dico non sono pochi giorni che la

Spagna fu minacciata di vedersi sul trono uno dei piu fieri cam-

pioni della reazione clericale. Liberate da questo spavento,

s'impensierisce ora della Francia. E quella Francia, la quale a

ragioae si chiama la grande nazione, potente per scienza, per armi,

per ingegni ferventi, e per la invidiabile forza della sua produzione,

questa nazioae, la quale in poco tempo ha fatto sentire alia stessa

Germania come essa le si erge rivale un'altra volta, quanto non

<;i da a pensare!... Se quel giovine principe, erede di un gran

nome, il quale 1'altro ieri visitando Firenze era accollo ospital-

raente dal nostro onorevole Peruzzi, il quale pur fece bene a dimo-

strare la gentilezza italiana, facendogli onore; se quel giovine

principe un giorno risalisse sul trono della grande nazione, in

quel giorno Napoleone IV dovrebbe accettare il giuramento di

disfare 1' Italia.
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L'Ingagnoli teme eziandio degli stessi cattolici italiani, e sog-

giunge: II deputato Cordova, di cui divido in tutto le opinioni,

diceva teste che ben potrebbe accadere che un giorno la bandiera

della formidabile nazione sventolasse nemica e temuta sulla vetta

delle Alpi. Che farebbe allora 1' Italia? Mandera il suo valoroso

esercito ad incontrarla, quel nostro bellissimo esercito, che e la

migliore gloria che abbiamo e vorremo esserne superbi. Ma se

una prima schiera cadesse, credete voi, che come dice 1'onorevole

Cordova, potrebbe 1' esercito agevolmente ritirarsi per la difesa

dietro gli spaldi del nostro Appennino e riordinarsi alia riscossa ?

Allora, o Signori, si vedrebbero armi fratricide, drizzate alle nostre

spalle
!
. Quindi conchiude esortando il Ministero a porre in atto

il programma di Stradella, in cui si fecero sperare leggi, che dis-

facendo la stessa effimera legge delle guarentige intrecciassero

nuove catene al Pontefice. Ne si sgomentino per la formola del

Cavour, libera Chiesa in libero Stato; perocche quella fu una

formula di occasione, e piu non vale pei tempi nostri. La forraola

cavouriana e stata lodata; ma la formola cavouriana era bene

lodarla allora, perch6 era fatta da un uomo che fu erede dei nostri

grandi politici del secolo XVI (Machiavello, per esempio); era

una formola che conveniva per il tempo (andate e fidatevi delle

parole dei liberali), perche gli uomini che meditano le grandi

cose, hanno anche la necessita di non scoprirsi del tutto (vale a

dire di fingere ed ingannare). Ma se Cavour sedesse oggi in que-

st' Aula, e da qualunque parte, Cavour oggi sorriderebbe della

nostra semplicita
z
(per averla presa sul serio).

Molti arnmaestramenti si cavano da questi testi. Si cava primie-

ramente una conferma di cio, che noi abbiamo cento volte detto e

ripetuto, cioe che 1'abbattimento del poter temporale del Papa non

era 1' ultimo termine del liberalismo, ma beusi un semplice passo

per venir poi all'abbattimento del potere spirituale. Si cava in

secondo luogo quanto sia stolto il fare assegnamento sulle assicu-

razioni e promesse dei liberali, e creder possibile una vera conci-

liazione con essi. L'unica conciliazione che in sos'anza ammette-

1 Atli uft. Tornata del 18 gennaio, pagg. 661 e seguenti.
2 M, pag. 669.
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rebbero, si 6 che la Chiesa abdicasse il suo potere spirituale e si

desse raani e piedi legata in loro balia
;

il che, finche dura la pro-

messa di Gristo, non potrfc mai avvenire.

Ma noi lasciamo indietro queste e simili considerazioni. Quello

che vogliamo solamente osservare si e lo strano modo di argomen-
tare di costoro. Essi temono in un tempo piu o meno rimoto un

intervento straniero per restituire al Papa la sua sovranitfc tempo-
rale. Noi confessiamo che un tal timore nei liberali non e del tutto

irragionevole. Imperocche essi intendono benissimo non esser pos-

sibile che le nazioni cattoliche soffrano perpetuamente che il capo
della loro religione, il direttore delle loro coscienze, stia nello

stato, in cui si trova presentemente, di dipendenza dal beneplacito

di un Governo particolare, il quale per soprassello si manifesta

anticristiano e bestemmiatore. La sola impotenza, per le attuali

condizioni di Europa, le tieae in rispetto. E per6 sarebbe da temere

in esse un ben diverso contegno, appena le predelte condizioni si

cangiassero. Con che si avvererebbe che 1'Italia massonica. fatta per

intervento straniero, venisse a disfarsi per intervento slraoiero.

Ogni cosa, infatti, e soggetta a perire per le mdflesime cause, per

cui venne all'esistenza.

Ne il timore dell'Ingagnoli, che i cattolici italiani abbiano in

qualche modo a cooperare a un tale disfacimento, manca ancor esso

di focdamento. Egli capisce che i veri amatori di Dio, antepoogona

a ogni altro bene, il bine della Chiesa. L'amor della Chiesa, regno

di Dio, s'identifica coll'amore di Dio; e 1'amore di Dio sovrasta a

ogni altro amore: Araa il tuo Dio sopra ogni cosa. Egli sa ancora

che molti di questi cattolici, da prima illusi, si sono po'scia disin-

gannati, avendo veduto a prova di fatto che col danno della Chiesa,

neppur si e ottenuto alcun vantaggio d' Italia. Dall' opera liberalesca

1' Italia non ha cavato altro, che miseria, umiiiazione presso gli stra-

nieri, divisione d'animo presso i nostrali. Ci stato perfin taluno,

il quale ha detto che, avendo speso non poco danaro per fare la

presente Italia, spenderebbe ora volentieri il doppio per tornare

all'antica.

Questi timori adunque dei liberali non ci stupiscono. Ma ci6

che ci stupisce grandemente, si e il rimedio che suggeriscono. Essi
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dicono: L'abbattirnento del poter temporale del Papa ci puo tirare

addosso un intervento straniero. Dunque per allontanare un tal

perkolo, abbattiamo anche il potere spirituale. Se per calmare le

coscienze cattoliche abbiamo fatta la legge delle guarentige; non

ci & miglior mezzo per contiauare a tenere in calma queste co-

scienze, che annullare 1'anzidetta legge o renderla alrneno illusjria.

Si puo dare sragionamento peggiore di questo?

V.

Se i liberali ragionassero, dovrebbon dire : II pericolo per la

durata dell' unita italiana sovrasta dal dubbio, presso le coscienze

cattoliche, della liberta del Pontefice. Dunque sforziamoci di ri-

muovere cotesto dubbio. E poiche non puo veramente e stabilmente

rimuoversi, finche il Papa non e principe altresi temporale, pen-

siamo un ordine di cose, nel quale si concilii la sovranita terri-

toriale di esso Papa coll' unita italiana. Allora sara tolta ogni

cagione, o, se ancbe vuolsi, pretesto ai cattolici esterni ed interni

di teatar novita; e
v
l' Italia, sieura de'suoi destini, potra smettere

la servitu, in cui ora si tiene verso il Tedesco, ed attendere con

dignita di regina a' suoi incrementi morali e materiali.

Ma per ragionare cosi, converrebbe che i liberali amassero ve-

ramente 1' Italia, e non fossero accesi di odio verso la religione

cattolica. La cosa va tutto all'opposto. Gostoro amano non 1' Italia,

ma la propria dominazione. Appartenendo poi quasi tutti alia Mas-

soneria, ardono d'un odio inestinguibile verso la Ghiesa cattolica.

Essi hanno abbattuto il potere temporale del Papa, non veramente

perche credessero do necessario all'unita nazionale d'ltalia, la quale

poteva benissimo conciliarsi con 1'esistenza di quello; ma lo hanno

abbattuto, per aprirsi cosi 1'adito a demolire il potere spirituale.

Essi non tanto vogliono un' Italia unita e indipendente, quanto

piultosto un' Italia senza Papa e senza Dio f
. Quindi non possono

1 Ci6 valga al deputato Masino per isgombrarlo dalla ineraviglia, che espresse

con quelle parole: lo penso che P Europe non ci comprenda e non possa spie-

garsi corne P Italia non apprezzi al suo valore il gran falto di avere nel suo seno,

insiome al sovrano lemporale, anche il sovrano spirituale, falto il quale imporla

conseguanze altissime, non solo morali ma anche materiali, e non faccia tutto il
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operare diversameate da quello che fanno. Essi debbono tr,

gliarsi a indebolire sempre piii il Papato, e combattcrlo, iinchS nol

veggano, secondo la folle loro speranza, del tutto estinto.

Ma cosi facendo, essi non fanno altro, che lastricare la via a

quell' intervento, che vorrebbero schivare. Essi lo giustificano, e

10 rendono necessario. Che se il faraoso principio dinon intervento

11 ha fraccheggiati fin qui ;
esso non puo piu guarentirli per 1'avve-

nire, essendo stato solennemente sconfessato dalle Potenze europee,

inchiusa la stessa Italia. Mirate cio che e avvenuto. Gli Stati d'Eu-

ropa, non esoluso 1'italiano, si son creduti non solo in diritto ma in

dovere d'intervenire in Turchia, per la cosi delta quistione orien-

tale. Tra breve vedrerao la Russia adoperare anche le armi, per

risolverla. Or la quistiooe del Papato e quistione non pure orientale

o occidental, ma mondiale. Essa tocca i singoli Stati non solo

indirettamente per simpatia di religione o per sentimento di uma-

nita, come accade per gli Slavi ottomani ;
ma li tocca direttamente

per interesse religioso de'proprii sudditi, i quali veggono offesa

la liberta della propria coscienza nella liberta di colui cbe dee

dirigerla.

Se al Russo e lecito imprendere una guerra funestissima per le

sue consegnenzft, affin di assicurare gl'interessi temporali d'un po-

polo fratello, non ostante che il Turco si dichiari pronto a riparare

da se stesso gli antichi torti; sara riputato illecito a una Potenza

cattolica far molto meno verso 1' Italia ricalcitrante, affin di difen-

dere gl'interessi religiosi della propria nazione, connessi con quelli

dell'intera cattolicita? Questo e il discorso, che si fara indubita-

bilmente, quando che sia.

II punto sta che si renda evidentissimo, il Papa non esser libero,

di quella piena liberta che gli compete pel Governo universal della

Ghiesa; e questa evidenza si ottenga, non per via di semplici ragio-

namenti, che di leggieri possono oscurarsi da sofismi, ma per via

di fatti, contro cui la sofistica non ha valore; e di fatti, i quali

suo pos.*ibilti per rcndersene degna. n Alti ulficiali, pag. 118. A noi per con-

Irario reca slupore come un uomo cosi assennato non ne scorga la cagione negli

uomini, r.lie dul principio della rivid iziorie hun retlo fin qui e reggono tiittavia

le sorti d' Ilalia.
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si moltiplichino e si rendano ogni di piu gravi. Or questo 6 il com-

pito, che i liberal! italiani si sono assunto; ed al quale sapiente-

mente li conforta il deputato logagnoli. In sostanza essi si prendono

a dimostrare praticamente questa tesi: E impossibile in Roma la

coesistenza d'un Papa libero con un Governo da se indipendente.

Ogni legge repressiva del Glero;ogni impedimento alia libera di-

vulgazione della parola Puntificia; ogni vessazione ai religiosi;

ogni atto insomma che tenda ad inceppare 1'azione del Pontefice e

streraarne gli organi necessarii al suo esercizio, e un elemento di

dimostrazione per 1'anzidetta tesi. Adunque, poiche i cattolici non

possono impedirli, facciano alacremente i liberali, faccian lor arte.

Moltiplichi il Nicotera le sue circolari. Specoli sempre piu il Man-

cini nuove leggi. Bestemmino il Petruccelli e compagni con lena

ogni di raaggiore. Si adoprino in somma Ministero e Garaere ad

assaltare il Papato spirituale, ed incatenare la Ghiesa : Qui nocet,

noceat adhuc; et quiinsordibus est, sordescat adhuc '. Tutto questo

non 6 che seme, il quale in tempo opportune fruttera a meraviglia;

il Papato temporale ne sara loro immensamente obbligato.
*

1

APOCALTPSIS, XXII, 11.



LE GEMELLE AFRICANS

RAGGONTO CONTEMPORANEO

LIII.

IL CARNOVALE NEGRO

Solo tra noi civilissimi europei, stirpe progredita in tutto cio

che e contro natura, accade che mentre la maggiore e la miglior

parte d'un popolo si consuraa per fame, per nudita, per istenti,

alquante liete brigate, compostc per lo piu di fannulloni ricchi,

d'istrioni politici e di strozzini pasciuti del comune acciacco, go-

dano il privilcgio di sbirbarsela tutto 1* anno passando di sollazzo

in sollazzo, come se a cio fossero fatti essi, e a ci6 creato 1' uni-

verso godevole. Uditeli ragionare della cosa pubblica: satolli essi,

tutto il mondo 6 satollo, felicissimo il popolo che si regge co'loro

auspicii, ben vestito, grasso, delizioso di ogni bene; a corona della

sua felicita non gli manca altro che pagare col suo sudore e col

suo sangue i bagordi de'suoi benignissimi reggitori. La barbaric

africana invece si rallegra alia semplice, alia grossa, secondo gli

usi omerici accomunando quanto e possibile tutte le allegrie alia

intera nazione, senza che i particular! vi spendano un cauri, ossia

una misera conchigliuzza, che 6 la moneta del paese.

Questo pensiero, e la vista d'un popolo tutto spensieratamente

abbandonato ai trastulli, non erano di leggero conforto ad Alice e

Linda, costrette loro malgrado ad assistere al breve si ma strepi-

toso carnovale di Sai, nel cuore della Nigrizia. In Europa, osserva-

van esse, per godere de'tripudii d'una citta capitale, 6 d'uopo ai

piu di viaggiare in vettura o ne
1

carrozzoni della strada ferrata, e

arrivati sul luogo prendere un quartiere all'albergo; cola torrent!

di danaro ne vanno nella stanza e ne'viveri rincarati, ne'servizii,

negli equipaggi, ne' corredi, ne'fornimenti, nelle gale, negli spet-
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tacoli, in cento spese traverse che smungono incessantemente la

borsa del bontemponi: laddove in paese negro nulla occorre o quasi

nulla di tutto questo per inebbriarsi di qualsivoglia pubblico di-

vertimento. II negro viaggia a piedi per lo piu senza neppure con-

sumare le scarpe, che egli non conosce affatto
;
tutto il suo bagaglio

si riduce a un guarnello che gli cinge le reni; per via si nutrisce di

cibi che la natura largamente dispensa agli uomini e agli animali, o

al piu sopperisce allesue cotidiane delicatezze con qualche cauri;

lalocanda gliel'apprestaogni angolo di capanna disabitata, ovvero

un baobab della foresta. Pero non era meraviglia se attorno alia

citta di Sai tutte le vie formicolavano di gente, pellegrinante a

godersi le gratuite costumanze, come i negri le chiamano, della

capitate, e sempre nuovi spettatori arrivavano per terra e per

acqua.

Le gemelle gia da due giorni erano in citta, e trattate per cura

del re al pari delle principesse, ne potevano addurre per pretesto

plausibile di sottrarsi alle adunanze pubbliche la propria stan-

chezza. Oltre di che la vita laboriosa, in piena aria aperta, soste-

nuta da sano e copioso alimento, non senza una dicevole misura di

sonno e di riposo, colla lusinga di una prossima liberazione, aveano

ritemperate le loro forze, e rifioritele in volto di si vivace sanita

che non era possibile dissimulare. Per giunta il sapersi che esse

per tutte le citta del Niger erano state onorate, festeggiate, ban-

chettate perfino dalla reina di Boussa, accendeva ne'popoli accorsi

ai giuochi di Sai tanta furia di vederle, che diveniva ad esse ine-

vitabile 1'appagare la comune curiosita. Di che esse si risolvettero

di arrendersi di buon grado, con isperanza di padroneggiare 'gli

eventi, innanzi che le circostanze le costringessero a farlo di ne-

cessitk, a rischio di sopportare poi senza freno le importunitk dei

selvaggi.

Del rimanente le feste di Sai, per essere cosa negra e negra

quanto ce n'entra, non erano pero senza qualche lampo di quella

nativa gaiezza, che tutti i viaggiatori ravvisarono in questo popolo

eternamente fanciullo, allorche la bieca ipocrisia maomettana non

sopraggiunge a viziarne rindoleprimitiva. Nel primo de'tre giorni

festivi il re dovea, secondo la tradizione antica, dare una volta per
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la citta, e riconoscere lo stato degli amati suoi sudditi. II che por-

geva occasione alia piii solenne mostra che dar potesse di se il

sovrano e la sua corte; ed era riputato fornire al re 1'argomento
intorno a cui intrattenere il popolo con solenne diceria.

E Tuna e Taltra cosa erano attese con ansieta inflnita della in-

tera citta, due volte piu che d'ordinario gremita di cittadini e di

forestieri. Fin dal mattino entro le mura e fuori, sulle colline a

ridosso della cittk, sui greti del flume e lungo le spiagge ombreg-

giate da tamarindi e da palmeti, non si vedeva altro che capan-
nelli di oziosi intenti a strepitosi cicalecci, cerchii di danzatori e

di danzatrici, cori di musici, dilettanti di tamburo e di corno; e

tramezzo agli adulti un altro popolo di fanciulli, che ad esempio

de'maggiori folleggiava ne'mille modi proprii dell' eta sua. Cosi si

entrava a pieno popolo nella festa negra.

Alcuni rari maomettani celebrarono a mezza mattinata non so

quali cerimonie loro proprie, e similmente i fattucchieri onorarono

1'apertura delle allegrie con sacrifizii. Ma il re, che pretendeva di

esscre bianco di religione, ne a questi n6 a quelle interveniva; e

credeva troppo concedere alia pieta pubblica col lasriare ciascuno

scapriccirsi ne'suoi riti a piacimento. E come tutte le superstizioni

furono compiute, egli si presento con solennita alia porta della

sua capanna principale, dinanzi alia quale si apriva la maggior

piazza della metropoli. Da tutte le parti trassero a circondarla i

grandi del regno, capitani di guerra, ministri di governo, tambu-

rini, sonatori di flauto e d'altri istromenti: e oltre a questo cor-

teggio si formarono cola da presso due corpi, uno di ballerine in

ample gonne distese insino a'piedi, 1'altro di guerrieri a cavallo,

e con questi uno sciame numeroso di monelli, di buffoni, di finti

pazzi, che sembravano non aver luogo fermo, ma per tutto intorno

alia capanna reale apparivano c sparivano.

II vecchio re monto a cavallo con agilita rara all'etk sua, in-

forco fieramente gli arcioni, serr6 il ventre al corsiere colle sue

lunghegambecoperte di brachesse moresche, scosse con particolare

arte le briglie. Gosi fece levare al generoso animale non il galoppo,

ma un caracollo bizzarro e concitato cnn cui diede saggio della sua

prodezza e maestria. Poi di6 di sprone, e non era senza grandezza
3trie X, vol. I, f<ue. 641 88 *' /ebknio 1877
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il vedere il grave e canuto negro dimenticare il peso degli anni,

per gittarsi a carriera con tutto sparso al vento il maestoso manto

e le bende del ricco turbante, e poco di poi arrestarsi repente al-

1'uso del negri e delle beduine fantasie, e ora far impennare il

cavallo con volte tonde e mezzo tonde, e mutargli mano e passo, e

metterlo al trotto, e a un dato punto di nuovo farlo inalberare e

tornare a casa con vivaci corvette che parean danze e carole.

Dopo la prova a solo, comincio la cavalcata di compagnia. I

musici marciavano alia testa, affaticando i loro stromenti per trarne

il maggior frastuono possibile e il piu discordante. Oltre le stam-

burate dei talabalaccbi, oltre lo stridere dei fischietti, de'flauti,

de'pifferi, intonavan talora le terribili trombe arabe di metallo,

delle quali il suono poderoso copriva con fragorose schiamazzate il

comune rombazzo. 11 re veniva nel centre della processione, prece-

duto dal battaglione delle danzatrici. E queste si avanzavano scam-

biettando con tanto furore di dondolamenti, di calci, di scosciate,

di stravaganti capriole, che pareano pupazze snodate e mosse dai

fili, anzi che umane creature incastellate di ossa e legate da un

sistema muscolare. E pure nulla si vedeva in questa danza dinoc-

colata e pazza, che non fosse decente e modesto. Dietro al re se-

guiva lo squadrone dei cavalieri, tra' quali era la signoria del paese,

in tutto punto di finimenti e d'armi. Ma ben si scorgeva a prim'oc-

chio che quella era compagnia da mostra, e non ischiera da battaglia;

perciocche i destrieri andavan carichi di ornamenti, di amuleti, di

frappe, di ciondolj, e i cavalcatori battean freccia con freccia, lan-

cia con lanqia, per crescere il romore, e balenavano le spade in

guisa da farle luccicare ai raggi del sole. La rimanente baraonda

di parassiti e di giullari s' inframetteva un po'per tutto attorno

alia reale maesta e alia sua comitiva, come una banda di folletti,

che non dava ne pace ne requie ai cavalieri e ai pedoni. Questi

camminava a pari con un capitano, facendogli il verso e le boc-

cacce; quegli saltava in groppa a un cavallo e ratto ne discendeva,

riparandosi sotto il ventre del cavallo dalle busse che il cava-

liere gli minacoiava; un altro smucciava tra le file delle balle-

rine tentando di dare il gambetto a questa e quella, coccandole

con atti di bertuccia, finche riunendosi quelle a due o tre insieme
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nol cacciassero di cola a suon di pugni e di pedate, tra le risa degli

spettatori.

Gosi preceduto e attorniato e seguito il monarca moveva alia

passeggiata intorno alia sua citta capitale, a prendere, dicevano

i negri, informazioni del suo reame. I suoi sudditi gli agevolavano

per6 lo studio, presentandosi da s6 alia rassegna: e il re ad ogni

svolta di via, ad ogni ceppo di capanne, sotto ogni albero fron-

zuto incontrava branchi di cittadini, che si mostravano felici del

reale governo, abbandonandosi sfrenatamente a'loro geniali sol-

lazzi. Qui strepitava un gran cerchio di gioventii armata, in danza

railitare, conpassidi ballo governati dal tamburo; e tra un passo

e la ripresa agitavano a misura code di vacca adorne di fiori e

piombate nella parte piu grossa, le quali slanciavan in alto e

raccoglievano novamente pur continuando la volubile pirrica. Al-

trove erano le famiglie d'un intero quartiere, uomini e donne, gio-

vani e vecchi riuniti
in^sieme

e gareggianti di salti e di giuochi

di destrezza: altrove altre adunate, e tutte liete e giulive.

Dinanzi a ciascuno di cotali gruppi arrestavasi alcun poco il

sovrano, in apparenza, ad esaminare le condizioni loro, in realta,

a fare pompa della sua gloria. I cortigiani suoi mostravansi an-

ch'essi in quel piu splcndido assetto che consentivano le loro ric-

chezze e la loro vanita; e lo sfarzo de'loro vestimenti avrebbeli

fatti sembrare altrettanti re, se non fosse loro mancato lo scettro,

cui solo il re impugnava, ed era una grande coda di leone. Spesso

di tramezzo agli spettatori usciva uno o due colpi di vecchi fucili,

in onore del re; e allora dalla reale comitiva si rispondeva con

altrettanti; e fatto questo saluto il re passava oltre.

Ma giunto ad un poggetto ombroso, cui egli stesso aveva asse-

gnato a Mohammed e alle genti di lui, non fu pago il degnevole

principe di darsi in ispettacolo per alquanti minuti, ma si tratteone

un bel quarto d'ora. Scavalc6, e fatte scoprire tre grandi zucche

piene di cole, che un valletto a quest' uopo gli portava da presso,

di sua mano le offerse, una ad Alice, 1'altra a Linda, la terza a

Mohammed, che si senti sollucherato insino alle ossa da un pre-

sente cosi generoso e veramente principesco. Mentre costui si esal-

tava della buona fortuna, Olombo non falliva al suo solito intento
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di fare la corte al suo sceicco, e guadagoarne il cuore con ogni

maniera di servigi, e cio sempre col secondo fine di giovare alle

sue signore. Aveva egli preveduto che il re raostrerebbe di certo

alcuna buona grazia a Mohammed e alle bianche nel corso della

sua trionfale passeggiata, e pero aveva recato seco un oriuolo con

isfoggiata catena di similoro per rimeritarlo. Uscendo adunque in

mezzo alia folia, soffio negli orecchi al sceicco : Ora presentero

questo regalo in nome tuo, e poi ci aggiusteremo tra noi: tu in-

tanto fa di tener pronta una salva di moschetti. Cosi detto ed

approvato dallo sceicco, si accosto al re, che gia stava per rimettere

il pie sulla staffa, e umilmente gli disse in portoghese della Co-

sta: Ecco il dono del mio sceicco e delle signore bianche: ac-

cettalo per far loro onore. II re abbasso il capo, Olombo gli getto al

collo la catena, e i circostanti scoppiarono in un visibiiio di ap-

plausi e di grida di approvazione. Mohammed fece attelarsi i suoi

soldati, comando il fuoco, e lo sparo di trpta carabine a un tempo

rintrono in tutta la citta e se n'udi lungamente la romba ripercossa

dagli echi delle colline e delle spiagge di la dal fiume. II dabben

yecchio re, oppresso da cotanta onorificenza, impacciato sul da farsi

colle forestiere, non rinvenne nelle sue sparute reminiscenze del

mondo civile altro atto di cortesia, che inchinarsi insino a terra, e

formarsi il segno della croce, segno che opportunamente gli ave-

vano rammentato in un'udienza privata le genielle.

A bel rivederci stasera, grido egli in partirsi.

- A bel rivederci, risposero le fanciulle, Olombo, Mohammed e

tutti quanti.

L' invito del re era pel discorso, discorso inevitabile nelle feste

negre, e che si potrebbe chiamare e senza far torto ai principi civili,

il discorso della corona. In queste parlate o chiaccherate dei capi

negri passeggia tanto buon senso e tanta verita da disgradarne

rnoltissime dicerie di gran ministri e onorevoli deputati di nazioni

europee. Ah, se Alice e Linda non avessero avuto 1'animo intera-

mente assorbito nel gran pensiero di arrivare a Tomboctu, quanto

dolcemente avrebbero goduto questo tramestio di festeggiamenti

della razza di Gam, festeggiamenti semplici, si, ma pur nati fatti

per esilarare innocentemente quanti v'intervenivano! Ad ogni moda
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faceano buon cuore contro avversa fortuna, e 1'ansieta dissimula-

vano sotto le apparenze di una imperturbabile pazienza.

LIV.

IL DISCORSO DELIA CORONA E LA FESTA DA BALLO

Nella gran piazza di Sai, dirimpetto all'usciuolo della regia di-

mora, un'ora innanzi al tramonto, la moltitudine attendeva 1'ar-

ringa del suo principe. Tuttavia il principe si faceva aspeltare,

ne compariva sulla soglia, die gli serve di modesta tribuna. Del

ritardo erano cagione innocente Alice e Linda, le quali aveano cre-

duto potersi assentare da cotale assemblea. Perciocche il reale

oratore, che di eloquenza piccavasi come ogni re negro, non sapeva

risolversi di entrare nell'esordio prima di vedere nel suo uditorio

(e sbirciavalo a quando a quando stando aH'occhiolino da una fes-

sura del suo palazzo) le fanciulle bianche. Infine perdette la pa-

zienza, e spaccio loro un messaggero ad avvertirle che egli senza

di esse non darebbe principio al discorso. Era un amorevole co-

mando
;
e le donzelle pellegrine si rassegnarono a sofferire anche

questo spettacolo.

Aspettate e festeggiate videro aprirsi dinanzi a Joro la folia, e

furono a sedersi presso la capanna reale sopra due toppi di legno,

che il re avea loro fatto apparecchiare in difetto di seggiole. Se-

dute appena, comparvero due schiavi a stendere sopra di esse due

grandi ombrelli, ed alcune morette si appostarono a'fianchi per

isventolarle coi loro grandi ventagli di palma. II re subito allac-

ciossi, ed entro a piene vele nella solenne concione. Tutti gli

affari politici del regno passo breveraente in rassegna, e poi si

distese alquanto piu largamente neH'amministrazione del pubblico

erario, calcando bene in capo agli amati sudditi che dovessero pa-

gare gli annovali tributi sia in derrate sia in cauri, e fece sapere

che essendovi alcuni restii, egli, con alto dispiacere della reale

clemenza, sarebbe costretto di metier mano al bastone; e fatto

1'avrebbe senza una pieta al mondo, atteso che i balzelli di tutta

1'isola dal cominciare del suo regno erano diminuiti di molto, e il

re (cio che non fanno tutti i sultani) esigeva solo lo stretto neces-



''>'> LE GKJIELLF. AHUCANE

sario al mantenimento della corte e degli ufficiali di pace e di

guerra.

Un mormorio di approvazione accolse questa prima parte del

discorso della corona. Ma il forte dell'eloquenza fu nella predica

morale. II re di Sai vi si slancio con un ardore che mai e poi mai

non s'incontra nei discorsi dei sovrani europei ai loro sudditi, e

appena sen'ebbe un lodevole saggio nella bolla della graziosa

regina Vittoria contro le bettole e le bische dell'impero Britan-

nico. II dabben re negro sfolgoro gli abusi del rubare, facendo alto

sonare il prediletto rimedio ch'egli vi opporrebbe, cioe Je legnate;

troverebbe le costure e romperebbe le ossa de'ladracchioli che

fossero convinti di avere raccolto cio che non aveano seminato, o

di avere mangiato galline, porci, cani che essi non aveano alle-

vato. Si scagli6 dignitosamente contro i giovani che non rispettano

i vecchi; contro i mariti che bistrattano a torto le mogli, essendo,

diceva egli, uguale delitto il risparmiare le busse quando sono

meritate, e il darle quando non ve n'e cagione. Da ultimo trat-

teggio un quadro spaventoso dei danni che reca il pitto (la birra

del paese), allorche si trinca a precipizio: di cento e cento delitti

ch'egli tuttodi giudicava, novanta per cento essere eifetto vergo-

gnoso del pitto ;
dal pitto nascere le ingiurie, dal pitto le ferite,

dal pitto le discordie delle famiglie, dal pitto la rovina dello Stato,

che se fosse senza pitto quasi passerebbe 1'anno intero parimente

senza querele e senza bastonature. Badassero adunque i genitori

ad avvezzare i figliuoli alia temperanza; e sopra tutto ne'correnti

giorni di pubblica esultanza si astenessero dagli eccessi. Egli fa-

rebbe ogni suo potere per rallegrare il suo popolo, ma sarebbe

inesorabile punitore dei perturbatori della comune letizia. Si riti-

rassero adunque tranquillamente alle loro capanne; e fino da questa

sera mostrassero coll'opera la presa risoluzione di obbedire ai cenni

del loro re; en'avrebbero gloria presso tutti i forestieri venuti in

paese a godere le feste, e specialmente presso le bianohe, le quali

potrebbero quando rhe fosse riferire ne' paesi di la dalla grande

acqua la sapienza e 1'onesta del popolo di Sai.

Alle quali parole segui un festoso strepito del popolo, strepito

che in breve divenne una burrasca di applausi. II regno di Sai,
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uno dei pochissimi, era contento del suo sovrano. II re, che aveva

parlato per forse ua'ora con terribile contensione di voce, grondava

di sudore, e intanto godeva dell'efFetto prodottodalla sua eloquenza.

Gongedo 1'asserablea con dignitoso movimento della coda di leone

che sempre teneva in mano, come simbolo della sovrana potenza.

E con questo termin6 la prima giornata del carnovale pubblico, e

dirernmo cosi, di ufficio. Ma gran parte della notte trascorse in

privati divertiraenti, e piii che altro in danze, che sono la univer-

sale ed insaziabile passione dei negri.

Per6 le danze ripigliavano piu gagliarde la dimane. Tutta Sai

era in salti: parea una vertigine generate, un'epidemia che pren-

desse il popolo senza eccezione. E pure questo sbrigliatissimo bal-

lonzare di ciascuna persona non era che un acconto del grande

trescone che dovea danzarsi quest' oggi sulla piazza a pieno popolo.

Varcato di poro il mezzo giorno il popolo cola si radunava. E ren-

deva mirabile vista 1'accolta di una moltitudine sterminata, tutta

in abito festivo, tutta lieta, tutta bramosa non d' altro che di bal-

lare e di veder ballare. La moglie del re sotto un nobile om-

brello sfoggiava di splendidissime seterie a mille colori avvistati,

e la rendeano piu maestosa le numerose schiave, alcune delle

quali leggiadramente avvolte in lenzuoli gai, che loro ricascavano

con esquisita negligenza dalla spalla sinistra sino al ginocrl.io

destro, lasciando scoperta la spalla destra e il ginocchio sinistro.

Non v'era ne femmina ne maschio che non apparisse netto, e,

secondo suo potere, adorno. Gli uomini vestivano camiciotti ampli,

bianchi per lo piu~e disciolti sopra calzoni turcheschi; le donne

portavano in capo graziose calotte, ovvero certe minute reticelle

onde assettavano le belle trecce; e la vita coprivano (che il

petto le negre non ricoprono mai, altro che per gran freddo)

con ondeggianti sottane di cotonine paesane a mille righe. Questo

era il fondo del vestito comune, perchd del resto ciascuno ac-

conciava la moda al suo "gusto, e la variava secondo le mille

fantasie che frullano in capo agli ambiziosi africani, non meno

che in capo agli ambiziosi europei.

Otto tamburi, ciascuno accompagnato da un piffero, formavano

altrettanti centri a cui traeva la gente per sollazzarsi, passando da
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uno all' altro per godere la varieta, con rimescolio incessante. la

sostanza uno stesso da per tutto era il divertimento, il ballo : ballo

solitario d' un uomo o d' una donna che davasi in ispettacolo, ovvero

ballo d'una coppia, d'un gruppo, d'un branco di virtuosi, accon-

tatisi tra loro per mettere in iscena un nuovo passo da meritare

gli elogi dei concittadini. Alice e Linda trovavano che certe figure

di ballo, negre, moveano con tanta naturalezza e sveltezza, e sopra

tutto con tanta decenza, che sariano parse graziose tra le quadriglie

francesi e le contraddanze italiane de'piu attillati saloni d'Europa.

Ma vi fiorivano altresi e vi soprabbondavano, quanto in Europa, le

ridde scapigliate e furenti. Talvolta veniva in mezzo un ballerino

che avea i suoi compari tra la turba degli spettatori; entrava nella

danza da solo, e dopo le prime mosse d' introduzione, si scagliava

in balletti spigliati, in capriole prestissimo, in giri tondi fuggenti

e inarrivabili, finche rattemperavasi di bel nuovo, e ritornava nel

tranquillo e posato d'un prirao atteggiarsi a cadenza; e qui so-

pravvenire i compagni, gia d' intesa e pronti, intrupparsi il primo

coi sopravvenuti, e confondersi insieme, dividersi in bande e drap-

pelli, e rimescolarsi e stendersi in catene serpeggianti e ricon-

giungersi in cerchio chiuso, con si rapida volubilita di trapassi e

di scambii di mano, che era una vertigine a rimirarli. Finivano

per ordinario in un brando comune, tenendosi tutti per mano,

presso a poco come in quelle danze sbaccaneggianti, che presso

noi paiono il ratto delle Sabine, ed hanno varii nomi di galoppi, di

polche, e vattene la. Ma in questa i negri vincono i bianchi in

quanto che i dilettanti di tale furore hanno per regola generale di

avvolgersi nel turbinoso roteamento finche cadano ansanti e spos-

sati per le terre.

Ne mancavano tra le danze serie le ballate giocose. Scappavan

fuori qui e cola de'mattaccini a contrafFare i danzatori inesperti,

con mille vivaci gesticolamenti di scherno, che intorno a loro piu

che a niun altro spettacolo si accalcava la gente, incielandoli

cogli applausi d'incoraggimento. Sopra tutti portava il vanto una

vecchia strega, brutta come il peccato, tutta ossa, burbera e mal

tagliata di tutte le membra, la quale travestita da uomo andava

gironzando e rappresentando un vagheggino che fa il cascamorto
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attorno a una fanciulla. Si accostava la dove vedeva alruna giovi-

netta presso a poco giunta all' eta maritale, e prendeva tali posture,

guizzava in tanti attucci di scimmiotto, si sdilinquiva in si dolciate

smancerie, che era impossibile non leggere ne'suoi gesti il suo in-

namoramento grottesco; e il popolo la seguitava sbellicandosi dalle

risa.

II re, fattosi alquanto desiderare, comparve anch'esso tra la

folia, salutato da un rullo generate dei tamburi. Si godette lie-

tamente come ogni altro mortale i sollazzi del suo popolo, aflac-

ciandosi a ciascun circolo, e inanimando colla sua rcale approvazione

i piu esperti nell'arte loro. Lo aspettava la scagnarda vecchiaccia,

e colto il buon punto gli ando incontro, e cambiando il personaggio

di vagheggino in quello di una ragazza innamorata, cominciu ad ac-

caneggiarlo con un mondo di civetterie: gli atti di tenerezza, di pas-

sione, di languore artificiale si succedevano gli uni agli altri con

una verita di espressione incomparabile, che in lei arruffata megera

avrebbero mosso a risa i sassi non che gli uomini. II re divertitosi

a grande agio, le gratto alquanto una spalla (atto di degnazione nei

monarchi negri) in preraio di avere con tanta perfezione d' arte

sollazzato i suoi sudditi diletti.

Alice e Linda, come videro il re accostarsi al luogo dov'esse

sotto ampli parasoli assistevano al festino, lo complimentarono della

sua cortese e dolce maniera di trattare co' suoi sudditi. Di che il

vecchio si senti sollucherato sino alle ossa; e rispose, se essere

polvere e fango rispetto ai bianchi, ma questo avere di buono che

sapeva guidarsi col suo popolo, e stare in mezzo alia sua gente

come un padre tra i figliuoli ;
e vedrebbero esse cogli occhi loro

sino a qual termine egli portava la sua condiscendenza. Con le

quali parole egli alludeva allo spettacolo che tra poco darebbe di

se stesso. Non si aspettava mai che le signore bianche si offeris-

sero di contribuire alle comuni allegrie di Sai, e gli parve toccar

il cielo col dito allorchd Alice e Linda balzarono da' loro sejrgi,

e in presenza sua prendendosi con una mano per la sommita delle

dita, e coll' altra reggendo Alice il gomito alia sorella, gli annun-

ziarono che esse pure intendeano di dare un saggio di ballo all'uso

bianco.
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II re mando tosto i suoi ministri sgomberare un gran tratto

nel centro della piazza, vi pianto in giro i suoi soldati, fere spaz-

zare il terreno, coperto di bucce d'arance; e tra una espettazione

inenarrabile della moltitudine e tra un silenzio altissimo invito

le bianche ad entrare nell'arringo. Esse deposero in mano di

Olombo i loro cappelli di paglia, si cinsero la fronte di un velo

a baize svolazzanti, e datesi la mano come poc'anzi, cominciarono

un valzer leggerissimo e quasi volante. La grazia semplice e mo-

desta anohe ai negri selvaggi parve bella
;
e al terzo e al quarto

giro 1' ammirazione piu non potendosi contenere scoppio in grida

frenetiche, da fendere la cappa del cielo. Invano le gemelle ristet-

tero dopo danzato un buon tratto, e s'inchinarono al re; il ballo

bianco fu richiesto due e tre volte collo stesso furore onde una

platea d'Europa s'indiavola a urlare biss biss dopo un balletto

sguaiato eseguito felicemente sul palco scenico.

II piu strano si fu che, ritornate alia fine le bianche sotto i loro

parasoli, la veccbia ciarlatana scatto come una molla, e si fece

largo nel mezzo dove danzato aveano le bianche. Aveva essa seguito

coll' occhio della piu intensa attenzione ogni loro movimento, ci-

vettando col capo, acconsentendo colla vita, e quasi dandosi atto

di imitarle
;
ed ora si proponeva di- rifare la danza. In un mo-

mento trovo una pezzuola e se la lego in capo esattamente nel modo

che le gemelle eransi acconcio il velo: la gonna un po'troppo suc-

cinta fece scendere insino ai piedi, e 1'ignudo petto fascio con un

panno. Poscia diede mano ad una schiavetta sua, e imito seriamente

la danza delle bianche. Per averla veduta una sola volta in vita sua,

non potea certo piu felicemente riuscire. Pero Alice e Linda diedero

esse stesse la mossa agli applausi, con alta soddisfazione del po-

polo, che le secondu lungamente.

Ma il re pure meditava di fare la parte sua a divertimento del-

1'assemblea, tanto nel ballo serio quanto nel buffo. Raccoltosi un

tratto nella capanna, lascio alquanto sbollire il favore onde la mol-

titudine solennizzava la prediletta vecchia, e poi con alcuni tocchi

di tamburo avverti che era giunto il felice momento del suo ballo.

Si formo tosto un amplissimo cerchio dirimpetto alia capanna del

reale danzatore. II dabben sultano, senza nulla smettere del suo
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abito di cerimonia, assistito da'suoi flgliuoli e dalle sue figliuole

si avanzo con un passo piuttosto camminato che danzato. Danza?an<>

per lui i suoi circostanti, che dondolandosi e scambiettando e sal

tando compirono piu volte il giro della piazza. Ma 1'applaudito e

rammirato era principalraente 1'amato sovrano, il quale piu che

da ballerino facea da maestro di sala reggendo le altrui mosse colla

roce e col cenno. Nel quale ufficio chi giudicato lo avesse dai segni

di maraviglia cbe dava il popolo, dalle furibonde smanacciate, dalle

grida di trionfo, riputato lo avrebbe il piu valente coreografo della

negreria. Seppero infatti i forestieri, che il re passava per eccel-

lente danzatore e senza pari in tutto il regno, tanto che dai paesi

convicini si varrava il Niger per ammirare i suoi minuetti. Ma
forse oggi a destare I'ammirazione valeva piu 1'antira fama che il

merito presenter perciocch^ questo primo saggio, dato alia pre-

senza delle europee, non fu marariglioso, n6 poteva essere, attesa

1'eta del re, e il suo personate lungo e pur tozzo, bottacciuolo e

al tutto disacconcio alle agili movenze.

Bene riusci egli impareggiabile, allorch6, congedato il corteggio

danzante, riraase solo nell'arena alia seconda prova, equestatutta

burlesca. La reale maesta saiese vi di6 principio con un doppio

i-o, ragliato cosi simigliante al vero da disgradarne ogni piu ?e

rissimo somaro: e subito allungando alquanto le braccia dinanzi

a se, per figurare le zampe del quadrupede, si mise a ballare un

trotto d'asino. Abbassava la testa, inarcava la schiena, piegava le

braccia e le gambe il piu acconciameote possibile, e piantava i

suoi piedoni, attissimi a quell'uopo, e andava innanzi alzando a

scosse alternate le spalle e le groppe. Si arrestava a quando a

quando, levava un po'po'il capo, e sparava un raglio sonoro, che

veniva approvato dall'universale con una salva di battiraani.

E dopo ballato 1'asino il re pass6 ricisamente a ballare il raulo,

il mulo che sale per una strada scoscesa. Questa nuova mimica

mulesca si distingueva dall'asinina per la lentezza del passo; e

il real mulo dimostrava la fatica del suo inerpicarsi per 1'erta

camminando appunto alquanto di sghembo, e avvisando il sasso o

il greppo ove fermare il piede. Ma il tratto piu distintiTO del mulo

era il fermarsi che esso facea ad ogni poco, e sprangare un ri?el-
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lino di calci, calci anche quest! benedetti e promotori del giubilo

popolare.

II mulo applaudito di& luogo al cammello. Qui piu difficile di-

veniva il dare indizii certi della nuova bestia presa a modello. Ma

il valoroso mimo non si perdette d'animo: s'inginocchi6 rappre-

sentando alia meglio 1'accosdarsi dell'animale, ilporgere la groppa

e rendere la soma al cammelliere; e subito rizzandosi fece tutti

gli sforzi proprii di tal atto, ingobbi quanto pote, eresse il collo,

imito il dondolio del capo ; quindi si mosse, e con Jarghi passi

piantati sodo si provo di rifare 1'incedere lento e sicuro del dro-

medario.

Vero era che il re sudava a grosse stille in questo esercizio,

che gli veniva men felice che i precedent!, e pero a fine di uscirne

coll'onor salvo, vtlle por termine con un altro in cui era dottor

collegiato. Si riscosse a un tratto, si brand! vigorosamente di tutte

le membra, e con un naturalissimo nitrito fece sapere che egli

s' accingeva a fare il cavallo, e quale cavallo ! il destriere generoso

che parte per la guerra. Sbuffava pertanto, scalpitava, rodeva il

freno, ed a momenti fiageva di risentire il morso torcendo repen-

tinamente la putativa testa cavallina. Da ultimo simulo 1' ambio,

passo al trotto, fini col galoppo, e disparve rientrando nella reale

capanna, non senz'avere salutato il popolo con novello e prolun-

gato nitrito.

II regio nitrito fu come un licenziare il popolo a pazziare, fu

un dare la stura ad un torrente: la frenesia deH'ammirazione

non ebbe piu termini, e si manifesto con una procella di accla-

mazioni, con un coro generate d'interminabili urlacci e con uno

strepito d' inferno. Udiva la sua gloria il re dalla sua capanna, e

anche vedevala, perche ad ora ad ora facea capolino; il che era

un gettare olio sul fuoco. Pure al fine si sedo alquanto il tumulto,

e il benigno monarca ricomparve in iscena, come un attore richia-

mato alia ribalta; ma alcuna cosa piu dignitosamente. Perciocche"

era seguito da alquanti schiavi che portavano delle zucche colme

di cauri, i quali egli prese a dispensare a belle manciate. Ne toc-

carono quanti aveano contribuito al pubblico trattenimento
;
e la

vecchia attrice, siccome esimia nell'arte, n'ebbe due giumelle, che
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a tutti parvero troppo ben collocate. A?rebbe pure voluto il re

mostrare alcuna cortesia alle signorine blanche; ma sentiva an-

ch'esso, sebbene selvaggio, che ad ufferire loro un pugno di run-

chiglie n'andava del suo e del loro convenevole. Per6 fu tanto

civile che invento per loro un regalo piu aggraziato, e fu un pa-

nierino di palma, pieno di frutticelli di butiriere, colti recente-

raente e Bella loro perfetta maturita si per la polpa saporita, si

pel nocciolo tutto di burro. E le gemelle lo accettarono con vivo

segno di gradimento.

II resto dei cauri rimasto nelle zucche il re dispense scagliandolo

tra la moltitudine. E qui un gittarsi la gente a ruffa rafla su questa

misera moneta : fanciulli e adulti senza distinzione veruna lottare

di forza e di destrezza per raccattarne il piu possibile, e strap-

parlasi di mano, e darsi gambetti, e tirarsi per le vesti e per le

gambe con una confusione quanto strepitosa altrettanto innocente.

Duro ben dieci minuti il parapiglia, compiacendosi il re a riattiz

zarlo eon nuovi cauri, allorche Janguiva. Gessata alia fine quest' in-

cruenta battaglia il re s'interno nelle rapanne che gli servivano

di palazzo. Gia le prime stelle annunziavano la sera: e il popolo

pure lieto e soddisfatto tornossi a' suoi abituri chi ne avea, e chi

no, a formarsi un frascato sotto cui passare la notte.

quanto volentieri Alice e Linda avrebbero quella sera stessa

spiccato quattro o cinque canoe, per risalire il Niger, al tranquillo

lume della luna, sino alia sospirata Tomboctu! quante e quanto

dolci lusinghe circondavano per loro il nnme di questa misteriosa

metropoli della razza nera! II cuore e la fantasia cospiravano a

persuaderle che gik colk era giunto Guido colla sua compagnia a

cercare di loro, e preparare la loro liberazione. E pure loro era

giocoforza raccoraandarsi alia pazienza, come alcuna volta avviene

ai nostri gentili lettori.



RIVISTA
BELLA STAMPA ITALIANA

Storia segreta dei Conclavi, di OSCAR Pio, sulle traccie di Petruccelli

ddla Gattina. Milano, 1876, 4 volumetti in 12.

Histoire dipkmatique des Conclaves, par F. PETRUCCELLI DELLA GAT-

TINA, membre du Parkment italien. Paris, 1864 66, 4 volumi

in 8 grande.

Col seducente titolo di Storia segreta dei Conclavi venne alia

luce, 1'anno scorso, in Milano un Romanzo storico sopra i Gon-

clavi, che ha per autore un cotale Oscar Pio, e non pu6 fallire

d'aver molti lettori tra coloro che si dilettano di fiabe e lazzi

scandalosi, soprattutto quando ne son fatti bersaglio gran perso-

naggi e Principi della Ghiesa e Papi. L'argomento infatti e per

cotesto genere di palati un de'piu ghiotti; e il signer Oscar, da

quel valente cerretano che egli e, non manca punto di esaltare ii

pregio della sua'droga, per vieppiu aguzzarne la voglia negli

avventori. II conclave (cosi egli nell'/dea dell' opera) rappresenta

il campo chiuso, in cui da oltre sei secoli lottarono le piu formi-

dabili passioni, grintrighi piu raffinati, i piu vasti interessi. Non

v'ha maneggio diplomatico, che possa dare un'idea delle astuzie

complicate, dei sottili raggiri, che s'intrecciarono in quegli arcani

combattimenti, nei quali concorrevano in parti uguali il machia-

vellismo delle corti e il loiolismo dei conventi. L'altezza del premio

era pari alle fatiche della lotta, dappoiche il seggio papale fu per

gran tempo il piu elevato ed ambito del mondo. Poche narrazioni

possono riuscire interessanti, come il racconto di quei titanici con-

trasti, ch'ebbero tanta influenza sulla storia d'Europa e special-

mente sulle vicende italiane. Arrogi, che una Storia dei conclavi

oggidi piu che mai vuol essere attraente; perocche ella trae un

carattere speciale di attualita dal generale interesse, con cui e
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riguardata la evenienza del future conclave, il quale sari per

aprirsi in condizioni tanto eccezionali e nuove per il Papato, e

dal quale dovra uscire il germe di nuove discordie o di conrilia-

zioni nuove fra il potere ecclesiastico e il civile.

Oscar ha ragione. Una storia dei conclavi, veridica e ben fatta,

sarebbe in ogni tempo per la natura medesima del soggetto, ed

oggidi soprattutto per le presenti circostanze, di sommo interesse

e utilita a leggersi. Ma egli stranamente s'illude nel credere che

cosiffatta sia la narrazione, da lui messa in luce. Cotesta sua nar-

razione, lo ripetiamo, non e storia, ma Romanzo; e per tale infatti

lo ha giustissimamente definite e sfatato la Revue des questions

historiques
l

- di Parigi, il piu dotto e sapiente Periodico che in

genere'di studii storici oggi abbia 1'Europa. fi un romanzo, in cui

sotto il nome e 1'ombra di storia dei Conclavi si e raccolto e di-

stil lato il piu sozzo e vil fango delle ingiurie, calunnie, e infamie,

finora escogitate contro il Papato e la Chiesa dai piu arrabbiati

suoi nemici; un romanzo, in cui altra passionenon domina da capo

a fondo, fuorche un odio immenso e una bile satanica contro la

divina istituzione del romano Pontificate; un romanzo, in cui alia

empietk del pensiero corrisponde la licenza svergognata dello

stile, ed un linguaggio, non che da trivio e da bettola, ma da

postribolo. Laonde, esso potra bensi piacere aux awateurs de

scandales, come si esprime la Revue teste. citata; ma non potra

altrimenti che muovere a stomaco i lettori serii ed onesti.

Se non che, a dir vero, noi abbiamo mal garbo a pigliarcela

contro il signore Oscar. Egli non e in questa faccenda il principal

reo; essendo che altro non fece con questa sua Storia segrcta dei

Conclavi che ripubblicare (come chiaramente professa nel titolo

stesso e nella prefazione dell' Opera), volgendola in italiano e

condensandola ed abbreviandola ad uso della nostra plebe, la

grande Histoire diplomatique des Conclaves di Petruccelli della

Gattina, deputato al Parlamento italiano e panegirista immortale

di Giuda Iscariota; pubblicata in 4 grossi volumi a Parigi, dal 1864

al 1866. Sotto 1'egida di si gran nome, Oscar Pio 6 invulnerable;

1 Livraison du 1" oclobre 1816, pag. 614.
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ne altra gloria egli ambisce fuorche quella d'esser 1'eco, il porta-

voce, il copista, il rapsodo, il compendiatore, il turcimanno al di

qua dell'Alpi, di quel profondo e brillante scrittore die e Petruc-

celli della Gattina. Quindi e che fidandosi interamente a cosi

dotta e sicura guida, e giurando sopra ogni verbo ed apice di taoto

maestro, come vangelo infallibile, Oscar precede nella sua storia

libero e spedito, senza mai darsi 1'impaccio d'una citazione, d'una

nota, di una prova qualsiasi delle affermazioni che avventa
;
ba-

standogli per ogni cosa Ylpse dixit del suo Pitagora. A questo

dunque d'uopo e che si volga la critica; ed a lui solo infatti, la-

sciando in pace ii povero Oscar, noi ci rivolgeremo, facendo alcune

osservazioni sopra la sua Histoire diplomatique, non gia per con-

futarla, che richiederebbe un discorso di piu volumi e Sarebbe

opera sprecata, ma sol per fame conoscere ai nostri lettori lo

spirito e la maniera
;
cio che puo bastare, nel caso presente, per

ogni confutazione.

Al nome di Histoire diplomatique des Conclaves, ognuno si

aspetta d'aver alle mani un'opera intessuta da capo a fondo di

Atti diplomatici, cioe di Documenti autentici, fedelmente riprodotti,

e cavati dalle fonti piu sicure, le quali vengano a mano a mano

con iscrupolosa esattezza indicate; di modo che il lettore possa a

suo talento, riscontrandole, accertarsi cogli occhi proprii della

verita delle cose narrate; e 1'Autore, nella sua narrazione non

parli altrimente di proprio capo, ma quasi nascondendosi dietro ai

personaggi che mette in iscena, e ai diplomi che continuamente

allega, lasci a questi libera ed intiera la parola. Che se ogni opera

storica, perche ottenga credito di veritiera ed autorevole, la critica

odierna giustamente esige che ella si fondi sopra testimonianze

autentiche e le dimostri; cio si richiede tanto maggiormente in

una Storia diplomatica, la quale professa col suo titolo medesimo

di non dir parola che non sia tratta dai monument! piu sinceri e

fededegni. Or bene, chi s' immaginasse che di tal fatta sia la Storia

diplomatica dei Gonclavi del Petruccelli, si troverebbe crudelmente

deluso. Egli protesta bensi a gran voce d'avere, per la compila-

zione de'suoi Conclavi, frugato e fatto frugare gli archivii di To-

rino, Parma, Firenze, Napoli, Modena, Venezia, Milano, Bologna
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(di Roma non parla), e quei di Parigi, d'Inghilterra e di Spagna ;

c ci assicura d'aver letto piu di centomila tra dispacci ufficiali,

meraorie, considerazioni, istruzioni, relazioni, commentarii, di-

scorsi, memorandum, lettere, tutte cose inedite; d'avere inoltre in

questa massa immensa di Documenti fatto diligente cerna do' piu

sicuri, non ammettendo se non quelli che portassero 1'impronta della

piii indubitabile autenticita; per modo che nel suo racconto non v'6,

die' egli, una parola, non un fatto, non un'asscrzione che non possa

essere provata con testimonianze di autorita irrefragabile'. lo ben

so, ei soggiunge, che io poteva esser sospetto, e sospetta ogni cosa

da me scritta in cotal materia
2

. Perci6 mi sono a bello studio

messo fuor di vista per quanto ho potuto. Ho scritto senza passione.

Del resto, niuna passione poteva omai influire nel mio scrivere. Se

il Papato fosse ancora una cosa viva, una forza nel mondo, un

pericolo per 1' Italia, forse avrei ancor trovato nel focolare del-

1'anima mia, tra le ceneri delle passioni politiche, una scintilla di

collera; e allora sotto le forme serene della storia si sarebbe, mia

malgrado, intruso il libello. Ma il Papato temporale, checche si

faccia e si dica, e morto per sempre. Io sono dunque sicuro del

fatto mio; non debbo piu combattere. Non sono ne un soldato, n&

un carnefice; sono un semplice giudice d' istruzione
3

.

Ad onta nondimeno di queste proteste e promesse, il fatto che

i quattro volumi del Petruccelli altro non sono che un mostruoso*

libello, tutto bile, tutto fiele, tutto rabbiosissimo veleno di odio

diabolico contro la Ghiesa e i suoi Pontefici. Egli ha un bel dire

nella preTazione, che scriverk una storia serena, imparziale, spas-

sionata. Ogni pagina di questa storia lo smentisce: tanta e la pas-

sione e il furore antipapale ond' e tutta invasata. Ed e veramente

inconcepibile la semplicitk dell'Autore, nel darsi a credere che i

suoi lettori sian cosi corti d'intelletto da non accorgersi del

fatto, e cosi gonzi da prestare a lui cieca fede siccome a narratore

leale e incorrotto, quando egli fin dalle prime linee confessa non

solo d' essere autore sospetto, ma si dichiara nemico implacabilc

1 Hisloire diplomatique des Conclaves, vol. I, pag. 3.

*
Ivi, pagg. 3 e 13.

*
Jin, ]^. '1.

Strie X, vol. I, /o.c. 641 :*<
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de'Papi, sicche dall'avventarsi loro addosso per combatterli come

soldato, anzi per isgozzarli come carnefice, altro nol trattiene

oggidi, fuorche il consolante pensiero di saper che il Papato gia e

morto. Benche, a dir vero, che il Papato sia tutt' altro che morto e

che il Petruccelli medesimo ne risenta tuttora alto terrore, siccome

di potenza non pur viva, ma gagliarda e invitta e capace di atter-

rare ancora e seppellire, come gia fece tante altre volte, i suoi

nemici
;
lo dimostra il tono stesso con cui egli ne parla, tono fu-

ribondo, in cui non si sa qual sia la nota piu acuta, se quella

dell' odio o della paura. Dei morti, veramente morti, non si parla

cosi. Sulla loro tomba si spengono coi palpiti della paura anche i

fremiti dell'odio, se mai questo o quella poterono viventi ispirare.

Che se altri pur vuol essere cosi codardo e villano da insultare,

anche dopo morte, il nemico; il suo insulto sonera piuttosto come

un canto di trionfo, non gia come un grido feroce e affannoso di

battaglia, quale appunto e il grido che suona perpetuamente in

bocca del nostro scrittore.

Ad ogni modo, o vivo o morto ch'ei sia il Papato, noi compa-

tiamo il Petruccelli della Gattina, che egli, per combatterlo, si sia

preso tanto disagio e dato tanto affanno, intisichendo per anni

intieri sulle aride e a lui certamente poco simpatiche carte dei Con-

elavi, colla speranza che il suo iibro potesse trovar fede e ottener

credito presso i lettori : i quali non siano perfette talpe o bie-

tole volontarie. A tal fine egli avrebbe dovuto smettere un po'quel

suo mal vezzo di ringhiar sempre da cane rabbioso, quando parla

di Ghiesa
;
avrebbe dovuto ritrarre prudentemente entre il guanto

quegli artigli di gatto selvatico, che mostra sempre sguainati e tesi

a lacerare ogni Papa che gli si faccia innanzi. Ma la mala gatta

non sa cangiare pelo o costume. Naturam expellas fwrca, tamen

usque recurret. E la natura dell'onorevole la Gattina e cosi vulca-

nica e furiosa, che niuna forca di considerazione o riguardo pru-

denziale, anche per 1'interesse della propria causa, e bastevole a

tenerla in sesto. Gome nel Parlamento di Montecitorio egli non sa

parlare del Papa o della Ghiesa cattolica, senza vomitarvi sopra

un torrente di villanie ed ingiurie; cosi ne'suoi libri gli impos-

sibile scriverne, sejaza affogarli in un mare d' improperii. Ora uno
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iilore cosiifatto, come mai, lo ripetiamo, puu cgli sperarc di ot-

tenere nel mondo letterato stima di storico imparziale e veritiero?

Se non che, dira taluno: checche sia dell'Autore e dclle sue opi-

nioni o passion! ;
ma i Document! che arreca, e sopra i quali s'ap-

poggia tutta la sua storia, non sono essi degni di fede, e non bastano

forse ad autentirare la sua narrazione?

Appunto. Essi dovrebbero certamente far quest' effetto; ma, grazie

alia mirabile abilita e destrezza dell'Autore nel maneggiarli, ei rie-

scono ad un eiFetto al tutto contrario. Imperciocche 1' uso, o piut-

tosto lo strazio che il Petruccelli fa di quei pin di centomila di-

plomi, da cui egli ha promesso di cavare la sua storia diplomatica

dei Conclavi, e tale che ogni lettore, per poco ch'egli sia esperto

e delicato nel fatto di Documenti storici, si trova necessariamente

condotto ad averli per lo meno in forte sospetto di falsi o alterati:

ci6 che basta a spegnere ogni fede e a far loro dinegare quella pa-

tente d'autenticita, che il Pelruccelli vorrebbe loro assicurata.

Primieramente egli rigetta, come i>icsalti,ridicoli,oappassionati,

una folia di racconti dei Conclavi, da Glemente V a Clemente XI,

che trovansi manoscritti per tutte le biblioteche ed archivii d' Italia

e fuori. E ci6 perche? perche furono scritti, die' egli, da Concla-

vist!, da Jetterati, o anche da Cardinal!, con intendimento fazioso

o interessato '. Ma alia pagina seguente ci annunzia che, tra i Do-

cumenti da lui accettati come autenticissimi, vi saranno anc-.c

lettere di Cardinali edi Conclavist!, srritte dal Conclave medesisio;

e che con esse e coll'altra immensa massa di Documenti sicuri,

benche dettati da uomini d'interessi, d'ispirazioni e di parti di-

versissime, egli correggera i racconti dei Conclavisti, e ritenen-

done quel solo che gli parra degno, comporra il suo proprio rac-

conto
2

. Tutto quest' imbroglio vuol dire, che il Petruccelli si servira

dei Conclavisti e non Conclavisti a piacer suo; rigettera come inetti

e passional! i Document! che non gli garbano; accogliera come

buoni quei che avran la fortuna di andargli a'versi; e facendo di

quest! un amalgama, una miscellanea, un zibaldone, manipolandoli

e raffazzonandoli a suo senno, presentera al colto pubblico, con

maschera e titolo di diplomatica, una storia non mai piii veduta

1 Histnre rit. vol. I, pag. 2.
*
hi, pag. 3.
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dei Gonclavi. E questo appunto e quel che fece in tutto il corso

del suoi quattro Volumi, il Petruccelli.

Egli reca bensi di tratto in tratto testualmente, distinguendolo

colle virgolette consuete, qualche dispaccio, o brano di dispaccio,

raro e tenue assaggio, scarse gocce di quel mare magnum dei cento

e piu mila Documenti inediti ch'ei dice aver avuto alle mani. Ma

il piu spesso ei si contenta di dare di cotesti dispacci solo il re-

sume, com'ei lo chiama; nel qual resume si trovan fusi e distillali

insieme, non pure a decine e a serque, ma talora a centinaia (se

dobbiam credere alle sue cifre) lettere di ambasciatori, cardinal]',

conclavisti, agenti e spie di Principi, discorsi, relazioni, pasquinate,

satire, ecc. ecc., di cui altro non fa che indkare per le generali i

titoli. E per intere e lunghe pagine sottentra egli col proprio stile

a narrare gli avvenimenti e le peripezie del Conclave, mettendone

in iscena i personaggi in modo buffonesco, e prestando loro, nei

dialoghi e diverbii che lor pone in bocca, un linguaggio da trecche

e da lazzaroni; indi, tutto beato di aver fatto ridere a loro spalle

la platea, conchiude : ecco la storia diplomatics del Conclave, da

cui fu partorito il Papa tale. Non diciam nulla delle contraddizioni

in cui egli cade sovente coi Documenti medesimi da se allegati.

Chi raffronti, per esempio, i ritratti ch'egli fa di parecchi Pontefici

del secolo XVI, con quei che veggonsi nelle Relazioni degli oratori

veneti poco innanzi da lui recitate, trovera tra questi e quelli la

differenza che corre dal bianco al nero, dal giorno alia notte. Ag-

giungasi che di quei dispacci medesimi, che sopra dicemmo venire

da lui allegati testualmente, e virgolati, egli ben si guarda dal re-

care il testo originale nell'idioma proprio in cui fu scritto; ma

solo ne da una traduzione, fatta Dio sa come, in un francese tutto

alia moderna
;

eccettuato qualche rarissimo caso di Documenti

scrilti originalmente in francese; e quanto agli altri, che son la

massima parte italiani, qualche tratto o frase piu piccante, qualche

pasquinata piu mordace, di cui diffido poter conservare nella tra-

duzione francese tutta Targuzia e la malignita.

Riguardo poi alle fonti, e agli archivii, da cui il Petruccelli ha

tratto i suoi Documenti, che bonamente ei crede tutti inediti;

laddove suoi essere principal cura d'ogni onesto e diligente editore
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tal cfonnre di scrilture, I'indicare con minuta c fed ft I
pi-

stone il luogo donde sono tratte in luce, cio6 non solo I'arrhirio,

ma la classe, la categoria, la filza, il numero, il titolo sotto cui in

quell'archivio quella data srrittura si trova, affincl)6 ogni Jetton-

age?olmente possa, qualora gli talenti, fame ricerca e riscontro; il

Petruncelli al contrario pare cheabbia posto ogni studio a disviare

da culali ricerche il suo lettore, ed a fargli perdere il tempo e la

bussola, qualor mai gli venisse in capo di mettersi per quel pclago

de'suoi Documenti a ripescarne alcuno, e vedere di che fatta pesce

egli sia. In generate, in tutta 1' Opera sua, egli e parcliissimo di

citazioni; e quantunque abbia protestato, come 1'udimmo, fin dal

principio che non dira una sola parola, la quale non s'appoggi

a qualche autorita irrecusabile; nondimeno appena e mai ch'ei si

pigli la noia di darvi un'indicazione esatta, per farvi sapere, dove

coleste sue autorita stiano di casa. Ma sopratutto quanto ai Docu-

menti dei Conclavi, egli e d'una gelosia e salvatichezza incre-

dibili.

In sulle prime, e vero, per un cotal residue di cosrienza o di

pudore, egli vi accenna I'archivio da cui gli ha tratti; quantunque

lo taccia il piii delle volte di si mai garbo, che anche questa no-

tizia a poco o nulla vi giova; contentandosi di mettere in nota, a

pie di pagina, senz'altro, Archirii di Milano, carteggio di Roma;

Archivii di Firenze; di Torino; di Parma; di Modena; di Ve-

nezia; State Papers, Londra, o meglio, State Papers, Inghiltena,

o meglio ancora Archivii d'Inghilterra; e poi lasciando a voi la

briga di scavare di mezzo a quelle vaste raccolte o amraassi di

carte diplomatiche d'ogni fatta, che sono gli State Papers e gli

Archivii da lui nominati, quella tal carta di cui 6 discorso ;
col-

1' obbligo, tal Data, di andar pellegrinando anche per tutta Inghil-

terra, a fiutare qual sia cola, fra i tanti che ve ne ha, I'archivio

dove quella carta si nasconde.

Ma il Petruccelli anche da questo impaccio, d' indicare gli ar-

rhivii, si libera ben tosto; e fin dal 2" Volume, a chi volesse co-

noscere la provenienza e 1'autenticita de'suoi Documenti, egli non

risponde piu altro, se non che un secco secco: Dispaccio del talc

<il tale, del tal altro al tal altro; aggiungendovi talora per gran



582 KIVISTA

merce, dato il giorno tale. Chi volesse saperne piu in la, sarebbey

s'intende, un indiscreto, un impertinente.

Quest! cenni bastano per far comprendere al saggio lettore, qual

fede merit! il nostro storico diplomatico dei Gonclavi, e quale as-

segnamento possa farsi sopra la sincerita dei diplomi, a cui egli

dice appoggiata la sua Storia. Del rimanente, quel che egli narra

intorno a! Gonclavi, e ancor la parte men bugiarda e men rea del

suo libro
; perocche dovendosi pure attenere in qualche modo ai

diplomi donde ricava il race/onto, quest!, avvegnache da lui trat-

tati e manipolati con quella liberta che dicemmo, sono tuttavia

sempre un freno clie non gli permette troppo licenziosi voli. Ma,

dove 1'Autore Jascia interamente libera la briglia al suo talento

maledico ed al suo furore antipapale, si 6 quando egli, non piu

come semplice compilatore delle relazioni altrui,' ma in persona

propria, entra a parlare dei Papi, usciti da questo e quel Conclave,

e ne dipinge il ritratto, e ne giudica la politica, e porta sentenza

sopra i fatti precipui del loro regno. In cotesti ritratti, con cui

egli conchiude ciascuno de' suoi Gonclavi, da Eugenio IV a Grego-

rio XVI
;
e nella Introduzion generale, ove, esponendo a modo suo

che cosa sia il Papa e quale fosse la Genesi del Papato, brevemente

percorre la Storia de' Pontefici, da san Pietro fino a Gregorio VII ;

e dovunque altrove, ne'suoi quattro Volumi, gli avvien -di fare

alcuna intramessa al tema speciale dei Conclavi, per esporre le

proprie idee intorno alia Chiesa e al Pontificate; il suo stile ha un

non so che dell' energumeno, a cui non puo trovarsi altro riscontro

di somiglianza, fuorche nelle briache scritture di Lutero e dei primi

'campion! della Riforma, o nelle declamazioni ed invettive dei piu

feroci gridatori della Rivoluzione francese. II Papato, secondo il

Petruccelli, e 1'istituzione piu malefica, la piaga piu funesta che sia

mai stata al mondo; ma funesta e malefica soprattutto all'Italia. Ed.

i Papi non furono che una serie di mostri coronati: mostri di am-

bizione, di frodolenza, di crudelta, di tirannia, d'avarizia, di cor-

ruzione; tanto piu detestabili, perche della santita della religiono

faceano alia loro nequizia mantello e scudo. Quando il popolo,

die' egli \ il clero e 1'Imperatore concorrevano alle elezioni, i Papi
1
Histoirc cit. vol. I, pagg. lo e 10.
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furono o santi o scellerati : ma (notate bene) scellerati rome individui,

santi come Pontcfici. Quando il Papato si cangio in un partito, e

1'elezione divento monopolio dei Cardinal], i Pontefici furono Pre-

lati ambiziosi che dello spirituale si valsero ad amplificare il tem-

porale. Dopo il Goncilio di Gostanza, il Conclave cerco dei Papi

politic! che consolidassero il pontificate; e allora non fu piu altro

che nepotismo, venalita, traffico di ogni cosa. Dopo il Concilio di

Trento, quando il dominio temporale gia trovavasi ben consolidato

e fuor di pericolo, ma lo spirituale veniva minacciato dall'insorgerc

del libero esame, il Conclave porto al Papato dei teologi, dei ze-

lanti; e il Papa fu un Inquisitore. Del qual genere, che per avven-

tura fu il men tristo, puo aversi per tipo san Pio V; doe, secondo

il linguaggio del Petruccelli, quello scellerato Cardinale Alessan-

drino
2

,
che dopo avere sotto Pio IV sterminato i partigiani della

riforma nella Basilicata e nelle Calabrie, succedutogli poi nel trono,

spinse V impetiiosita e la vrudelta fino al delirio, e ad un tratto

fmpie di roghi I'Italia, anzi I'Europa intiera
3
.

A tale stregua il nostro Autore misura e giudica quasi tutti i

Pontefici; e tal il linguaggio ch'egli adopera nel parlare anche

dei piu illustri fra essi e piu venerandi. Affine poi di dare qualche

apparenza e colorito di storico all* orrendo quadro ch'egli presenta

del Papato in genere, e ai mostruosi e grotteschi ritratti ch'ei fa

de'suoi Papi; non accade avvertire ch'egli ha diligentemente raz-

zolato dalle opere dei piu dichiarati nemici della Chiesa, e piu

maligni detrattori de'Pontefici; come a dire il De Potter, il Mosheim.

il Voltaire, il Botta, il Sismondi, il Bayle, 1'Infessura, il Niem e

altri cotali; ed ha incastonato nelle sue pagine, come perle preziose

e gemme d'acqua purissima, tutte le favole, calunnie, assurdita,

turpitudini, aneddoti e satire scandalose, da essi inventate o rife-

rite a carico di questo o di quel Papa, e della Chiesa in genere :

non senza rifiorirle talvolta anch'egli di alcuna cosa del suo, od

inventarne eziandio delle nuove di pianta. Nuova, per esempio.

e tutta suo merito e la scoperta ch'egli ci romunica, a pagina 198

del primo Volume; che cioe i primi tredici Papi, dopo san Pietro.

non credettero un frullo alia divinita del Cristo, e che Papa Zefirino

1 His'oin oil. vol. II, pag. 100.
*

7u, pogg. 202, 203.



584 RIVISTA

fu ilprimo ad accorgersene e a proclamarla. Laddove, riQorita sol-

tanto e da lui ritocca vuol dirsi, tra le altre, la celebre favola della

Papessa Giovanna; la quale anche oggidi egli seguita a darci con.

imperturbabile serieta, come storia autentica; salvo ch'ei la rifor-

bisce di due preziose emendazioni: perocche la Giovanna e da lui

trasformala in una Leonessa, dicendo che il Papa femmina fu un

Leone V; e il frutto da lei partorito nella processione a S. Giovan

Laterano non fu altrimenti un Papetto, secondo il noto verso: re-

pent Pupissa Papellum, ma un non so qual aborto di papilla o

papera che si voglia, leggendosi nella variante dell' erudito Petruc-

celli : Peperit Papissa papillam
l

.

Del resto, le castronerie e le infamie di cui tutta la Storia

diplomatica del nostro Autore e da capo a fondo lardellata, son

tali e tante che egli avrebbe un bel che fare chi pigliasse per iscesa

di testa anche solo ad enumerarle; e le brutture, onde ribocca

cotesta immane Stalla d'Augia, richiederebbero a purgarnela le

fatiche non di uno ma di dieci Ercoli, che vi derivassero le acque,

non che d' uno, ma di cento fiumi. Ma non accade die niuno si pigli

cotal briga. Libri di codesta fatta sarebbe un troppo onorarli, lo

spendere tempo a confutarli; e la miglior confutazione la portano

scritta essi medesimi in fronte ad ogni pagina; coll' enormita stessa

delle menzogne che avventano, e col cieco furore della passione da

cui ad avventarle si mostrano ispirati.

A conchiudere pertanto questa breve e semplice notizia che

abbiam voluto dare delle pretese Storie dei Gonclavi, del Petruc-

celli e del suo fedel pedissequo Oscar Pio, aggiungeremo una

sola riflessione. E questa e che, se dall' una parte cotal fatta di

libri, per la strabocchevole lor empieta e virulenza contro le isti-

tuzioni e i personaggi piu venerandi della terra, muovono giusta-

mente a sdegno ed orrore, non solo i buoni Gattolici, ma ogni

persona assennata ed onesta; essi pero sono al tempo medesima

un omaggio tacito e involontario, che i loro autori rendono alia

grandezza e potenza invitta della Ghiesa cui combattono. Impe-

rocch6 essi non la combatterebbero con tal furore, c con tali armi,

se non avessero, pari all'odio, una paura immensa di questa Ghiesa ;

1 Histoire cit. vol. I, pag. 131.
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non avrebbero per lei taata paura e tant'odio, se non covasse

in fondo al cuor loro una segreta e quasi istintiva, ma inelutta-

bile, persuasione, della forza immensa e sovrumana che e in questa
Chiesa. Non 6 vero il dir di costoro che non credono alia divinita

della Chiesa cattolica: raccanimcnto diabolico con cui le fan

guerra, mostra tutto il contrario. Se non che, la lor fede 6 simile

appunto a quella del diavolo, loro padre e ispiratore; il quale

crede, ma la sua fede non manifesta che bestemmiando e tremando.

Or come Iddio anche dal diavolo, che bestemmia e trema sotto la

mano onnipotente della sua giustizia, cava la sua gloria; cosi la

hiesa di Dio la trae anche da'suoi nemici
;
e vie piu da quei me-

desimi che piu accaniti si mostrano a combatterla, ma si trovano

e si troveran sempre impotenti a vincerla.

II.

Compendia e sintesi dclla propria filosofia, ossia nuovi prolegomena

ad ogni presente e futura metaftsica. lAbro uno di TEREMIO MA-

i. 1876. Un vol. in piccolo ottavo di pagine 298.

Erro Platone nella sua tesi, per aver creduto che il modo di

esistere che la cosa intesa ha nel proprio essere, sia come ii modo

di esistere che ella ha nell' intelletto, mentre viene intesa. Erravit

(Plato) in sua positione, quia oredtdit quod modus rei intell'ctaf, in

suo esse sit sicut modus intelligent rem '. Con questa semplice

osservazione san Tommaso d'Aquino atterro il fondamento non solo

deH'Ontologismo platonico, ma di quello altresi dei filosoO poste-

riori. Imperocche, se ben si considerino le pruove che gli Ontologi

arrecano del loro sistema, esse in sostanza si riducono all'univer-

salita e necessita dei concetti ideali, a cui si pretende che corri-

spondano eguali caratteri nell'obbietto reale. In altra guisa v cosi

ragionano) non ci sarebbe verita nella conoscenza, mancando in

lei la conformity colla cosa conosciuta. Col quale argomento, come

ognunvede, si fa passaggio dalla simiglianza della cosa alia simi

glianzadel modo: Modus rei intellectae, sicut modus intelligendirern.

3Ia la bisogna va ben altrimenti. Goiciossiache le cose sensate,

1 S. TOJIMASO in 1. Velap/iyoicorunt.
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da cui comincia la conoscenza nostra, son singolari e contingent!

nel proprio essere, e nondiraeno vengono apprese da noi sotto

aspetto universale e necessario. Cio avviene perche F intelletto le

apprende astraendo dalla lor concretezza e guardandole nella pura

loro quiddita o ragione intrinseca
;
sotto il quale aspetto 1' inteso

non e piu ristretto a tal o tal altra individuality ma e moltiplicabile

all' infinite, ed importa non Fesistenza mutabile ma Timmutabilc

essenza. Ne in questo lia luogo decezione o errore; perocche vera

mente il concetto rappresenta cio che si trova nella cosa; e noi in

niun modo attribuiamo a lei, in quanto essa e esistente, 1'univer-

salita e la necessita sotto cui la concepiamo.

Illustriamo il detto con un esempio. Jo veggo un uomo e conce

pisco la sua natura di animal ragionevole. Su cio senza dubbio ci

ha conformita tra la rappresentanza ideale e 1' oggetto ; giacche

quell' uomo e realmente animal ragionevole. Ma esso e una realiz-

zazione singoiare e contingente di quell
1

essenza, appresa dalla

mente in modo universale ed assoluto. Allora ci sarebbe errore nella

conoscenza, se non solo 1' essenza, tra cui passa conformita con

1' esistente individuo, ma ancora 1'universalita ed assolutezza, colla

quale si apprende dalla mente, venisse affermata del medesimo. Or

cio la mente non fa; giacche" quei caratteri risultano nell' oggetto

in quanto rifulge nella mente, che contempla in esso il solo quid

est, astraendo dalla sua contingente esistenza e dalle note indivi-

dual! che lo singolareggiano. Con cio le nostre idee, quanto al modo

di rappresentare 1' oggetto, divengon copie delle idee divine, senza

cessare di essere, quanto alia cosa rappresentata, copie altresi

dell' oggetto stesso. Come cio avvenga pel lume intellettuale, im-

presso nell' animo nostro, qual partecipazione del lume stesso di

Dio fsignatum est super nos lumen vultus tui, Domine), fu da noi

spiegato altra volta, e non e qui luogo di ripetere.

Ci siamo preso cotesto passo innanzi, nell'esame diquest'o-

pera del Mamiani, perche anch'egli cade nell' error di Platone, nello

stabilire il suo Ontologismo, che appella da ultimo fertile ristau-

razione della filosofia platonica
}

. Egli, di fatto, in tutti i suoi ra-

gionamenti, siappoggia sempre all'assolutezza e universalita delle

1
Conclusionc, pag. 290.
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idee e alia rispondenza die vuole in esse colla realita degli oggetti.

Ecconc un eserapio. Le verita necessarie (son sue parole) si com

piono in se medesime e reggono assolutamente s6 stesse. E dire

che ricerc.ano un intelletto in cui risedere, svisa la definizion*'

loro, la quale afferma che elle sono 1'assoluta realita, manifestan-

tesi in modi determinati e speciali, mediante le idee; percio erronea

frase e quella, che annunzia le verita necessarie e le idee loro

costitutive essere mere entit5 mentali
!

e risedere in una mente.

Esse in cambio sussistono primaraente in s6 (come sognava Platone),

quindi si riferiscono ad una mente, alia quale si congiungono

sempre che sussista in atto e non in mera possibility. Ma per cio

medesimo sono indipendenti da lei
;
e insomma ripeto che sono la

realta perpetua e indefettibile in relazione cogl'intellettr. Avendo

poi osservato che le verita necessarie sono come tante determina-

zioni del principio d'identita o ripugnanza ^che gli antichi espri-

mevano con questa formola: Nonpotest idem simul esse et non esse,

ma egli esprime con quest' altra : L'Ente e necessariamente quello

che e); crede di trovare nell'idea di ente, in cui un tal principio

si fonde, la realita assoluta, la cui sussistenza vuol da noi contem-

plata con perpetuo ed incessante intuito
3

. L'Ente, pensato nel-

I'assioma suvrano d'identita e di ripugnanza, e reale e si mantiene

cosi fatto in fondo alle verita necessarie, per entro le quali rinnova

csso in modo specificato quella forma essenziale e invariable di

tutti i giudizii subiettamente analitici: YEnte e necessariamente

quello che c. Gotesto Ente, da capo si afferma, e reale
4

.

1 La sana filosofla le dice entilii mentali quanta al loro essere soggrtiivo,

siccome rappresentazioni od espressioni ddll'inteso, informant! I' alto slesso cono-

scilivo. Ma quanto al loro essere obbieltivo, le ripone neU'inleso slesso, cio6 nella

^uiddita dclle cose, che vengono da noi astratlamenle considerate. Le verita poi

necessarie, espresse nei noslri giudizii a priori, sono i rapporli die splcndono

alia mente dal confronlo di esse quiddila tra loro o coi loro contrarii. Concepisco la

quiddila di causa e la qnidtlita di effello ; e confrontando 1'una coll'allra, tcggo

<-he I'rlTelto esige sempre una causa.

*
Pag. 20.

3 Secondo la sana filosofia, dalle verita nccessarre si sale alia sussislenra del-

I'Assoluto, cio6 di Dio, ma per dUcorso ;
in quanto la niente noslra ragionando scorge

che esse vcrila necessarie non polrcbbcro avei hiogo, senza una menlft eterna,

<>on1emplatrice d'un esistente elerno. Cio non
'

intuizione, ma raziocinio.

4
Pag. 41.
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La ragione apodittica di cio e la seguente. lo (dice il Mamiani)
cosi raziocino intorno al proposito. L'assoluto razionale, presente

al pensiero, odel'Entereale esso medesimo o la rappresentazione

di lui. Se il primo, la realta e subito ritrovata. Se il secondo sup-

posto, ogiii raio discorso necessario si avvera nella realita del rap-

presentato. Vuoi che questo nemmanco sia sussistente, ma sia invece

una raera possibilita? Ed io ti prego di assegnare in che sorta

di possibility intendi di registrarlo. L egli un possibile logico, ov-

vero un fisico e naturale, ovvero in iscambio di questi due e egli

un possibile metafisico? Se il primo, ben sai che si risolve in.

nuda pensabilita o voglia dirsi in pura nozione. Ma da capo, la no-

zione o idea domandano un ideato o notificato, e di essi appunto-

si fa ricerca ed e escluso che sieno pretta nozione o rappresentanza.

Rimane che li riputiamo un possibile naturale od un metafisico. Ma
1* ente pensato, come assoluto ed estemporaneo, non e facolta natu-

rale che possa venire all'atto; perche cio implica la successione

ed il tempo e implica 1'ente che gia sussiste come atto incoato e

non consumato. Del pari, quell' ente non e un possibile metafisico

ossia un'eterna fattibilita, perocche questa nella sua fonte convertesi

con 1' infinita efficienza, e dal lato del contingente, che e in fieri, non

puo 1' estemporaneo essere appunto quella contingenza, perche in

lui la successione ed il tempo riescono contraddittorii. Seguita che

1' Assoluto pensato o sussiste in fatto quale si pensa, o la nozione

che il rappresenta si compie in cosa non gia astratta o possibile

ma si attuale e concreta. Cotesta serrata argomentazione, gia piu

d'una volta da me proferita con aspetti poco diversi, e certamente

invincibile '.

Chi vuol vedere come codesta serrata argomentazione si vince

con non molta fatica, e tutto questo castello ontologico sfuma in

aria, legga i due volumi sopra la conoscenza intellettuale del Li-

heratore, e soprattutto il secondo, nel quale e svolta la dottrina

ideologica di san Tommaso d'Aquino
2

. Quinci scorgera come tutto

il processo del Mamiani sia fondato in equivocazione e confusion di

concetti. Iprincipii analitici edassoluti, non escluso 1'universalis-

*

Pag. 50.

2 Delia conoscenza inlelleltuale ecc. Seconda edizione, Roma 1814.
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simo d'identita o ripugnanza, risultano nella mente nostra in virtu

delle quiddita o essenze, apprese da noi di per s6 e senz'alcun

riferimento alia loro esistenza reale. Gosi apprese, esse mm sono

ne il possibile logico o fisico, e neppure il metafisico, nel senso

del Mamiani. Esse sono assolute, in quanto prescindono dalla con-

tingenza, che loro appartiene nella concreta realita; e sono eterne,

in quanto prescindono dalla succcssione e dal tempo, per do stesso

che presrindono dall' esistenza. Cosi riguardate, esse si conformano

agli archetipi divini, di cui son copie effettive gli esseri creati, che

in noi idealmente si riprodussero, sotto 1'azione della virtu astral

tiva.

II Mamiani sfatando come assurda quest' opera della virtu astrat-

tiva, dice: Per lo certo diventa un gran paradosso far provenire

le idee dal nostro intelletto, dappoiche quelle sussistevano prima

di lui e del pan indipendenti da lui
1

;
ovvero cavarle daH'opera

dell'astrazione e doe lingerie assolute e fuori del tempo, riraovendo

1'occhio della mente dalle lor condizioni di spazio, di durata e di

finita, quasi che con questo non guardare e non avvertire si an-

nullino in fatto le condizioni medesime
2

.

Ma con queste parole egli viene sempre piu a confermare cio

che notammo fin da principio, doe che Terror suo 6 simile a quel

di Platone, vale a dire di credere che 1' oggetto debba avere il me-

desimo modo nella conoscenza, che nella esistenza. Erravit, quia

credidit quod modus rei intellectae in suo esse sit, sicut modus intel-

ligendi rem. Egli pensa che per rimuovere dal rajapresentato ideale

le condizioni di tempo, di luogo, di singolaritk e simili, si rirbiede

annullarle nel fatto. Or la bisogna non va cosi. Ben possono quelle

condizioni rimaner nell' oggetto, in quanto e reale, e nondimeno

trascurarsi e in certa guisa annullarsi in quanto e ideale. Cio pro-

cede dalla diversita dell' esistenza ideale dalla reale. San Tommaso

illustra la cosa con esempio, tolto dalla conoscenza sensitiva. L'oc-

chio vede in un porno il colore, senza 1' odore. Eppure quel porno

& non sol colorato ma ancor odoroso. Onde avviene che Tuna

qualita 6 percepita, senza dell'altra? Dalla natura deirocchio;

1 Certamenle sussistevano nella mente divina, ma cio non ha che fare colla

presente quislione.
*

Pag. 51.
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11 quale ha virtu visiva e non olfattiva. Or come il colore e 1'oggetto

proprio della vista
;
cosi la quiddita delle cose e 1'oggetto proprio

dell* intelletto. Apprendendola in quanto tale, 1'intelletto non puo

non prescindere dalla concretezza di lei e dalle condizioni che ne

conseguono. Esso dunque F apprende come universale e non sog-

getta al tempo; benche nel suo essere reale ella sia singolareggiata

etemporanea: Visus mdd colorem pomi, sine tins odore. Si ergo quae-

ratur ubi sit color, qui videtur sine odore; manifestum est quod

color, qui videtur, non est nisi in porno. Sed quod sit sine odore

perceptus, hoc accidit ei ex parte visus, in quantum in visu est si-

militudo colons et non odoris. Similiter humanitas, quae intelligitur

(la quiddita di uomo), non est nisi in hoc vel ilk homine; sed quod

humanitas apprehendatur sine indimdualibus conditionibus, quod

est ipsam abstrahi, ad quod sequitur intentio universalitatis, accidit

humanitati secundum quod percipitur ab intellectu
1

.

Ne si obbietti che in tal modo la cognizione diventa falsa, sic-

come diJFurme dall' oggetto. Imperocche, come notammo piu sopra,

cio sarebbe, se la mente affermasse che la quiddita, da lei ap-

presa senza quelle condizioni, cosi esista di fatto ; non gia, quando

cio non afferma, ma sol contempla 1'anzidetta quiddita, precisa-

mente in quanto tale, per semplice astrazione. Abstrahentium non

est mendacium.

II Mamiani ricusa ogni partecipazione col panteismo, a cui per

altro ogni foggia di Ontologismo e propenso. II mondo dei finiti,

egli dice, non si risolve in modi e accidenti fugaci e mutabili d' una

sola sostanza
2

. Ma non sappiamo se cio gli riesca in rigore di

logica, dopo averci insegnato tante volte che nelle quiddita da noi

apprese non si trova altro che 1'assoluto reiterato
3

,
e variamente

rappresentato
4

. Le quiddita, espresse nelle idee, ci riferiscono

1 Summa tti. 1, p. q. 85, a. 2, ad 2m.
2
Pag. 162.

8 a Se io fo correre la mente fra innumerevoli verila necessarie e quante

me ne danno le malematiche intere, sempre ho 1'intuito della quiddita che ad

essc tutte e comune od uguale e in cui vedemmo reiterarsi immobile ognora c

rnedesimo 1'ente assoluto e null'allro. Pag. 19.
4 Sono dunque le idee rappresentazioni che PAssolulo fa di se stesso, rive-

landole agl' intelletti a cio sufficient! e unificandole sostanzialmente nella realita,

energia ed infinitudine propria. Pag. 86.
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1' essere stesso dellc cose esistenti c di loro si aflermano per via di

giudizii. Se dunque si confondono coll'Assoluto, non si vede come il

panteismo possa schivarsi. II Maraiani per caasarlo, e rostretto non

solo a distinguere ma a separare del tutto 1'ordine reale dall'ideale.

Egli rispondendo a un'obbiezione degli spinozisti, dice cosi: La

equipollenza del finito e dell' infinite appare solo ne' concetti <;

nolle forme del nostro pensiero, entro al quale esso finito e in-

finito, come eziandio assoluto e relativo, liberta e necessita, muta-

zione ed eternita, efficienza e deficienza, compaiono rivestiti d'uguale

natura e carattere... Ma rispetto al mondo reale, il finito non ba

proporzione nessuna con 1* infinite, come non ha alcuna parte ne

condizione di essere, la quale stia per se e sia ragione prima di

so; quindi in nessuna guisa puo far riscontro all' infinite e porsi

in equazione con lui
l

. Se in nessuna guisa il mondo reale puo

fare riscontro coll' infinite, in nessuna guisa altresi puo fare riscon-

tro colle quiddita, racchiuse ne'nestri concetti, e che son rivcstitu

d'eguale natura e carattere coll'infinito. D'onde segue cbe riferen-

dosi la nostra scienza alle quiddita delle cose (giacche la scienza

e degli universali, non de'singolari, intorno a cui versa la storia);

dovrebbe dirsi che 1'umano sapere non ha per oggetto il mondo

reale, alia cui conoscenza siamo naturalmente sospinti, ma ha per

oggetto un mondo tutto diverse, qual e il mondo ideale, in sentenza

del nostro, filosofo. Diciamo, un mondo lutto diverse, pen-he la

diiferenza non consisterebbe nel semplice modo, come piu sopra

accennammo dell'astrazione, ma riguarderebbe il contenuto stesso

della conoscenza; perocche ci6 che s'immedesima (serondo il Ma-

miani) coll' assoluto, quali sono le quiddita da noi intese, 6 toto

coelo discrepante da cie che in nessuna guisa puo porsi in equa-

zione con lui, secondo che esso Mamiani giustamente alTerma delle

cose create.

E qui ci fermiamo, come in punto in cui si assomma tutta la

dettrina del libro del Mamiani
;
la falsita del quale rende vana

ogni altra discussione sopra i punti secondarii, che da quello pren-

dono forza e vita. Distrutto il fondamento, ronvien che rovini

1'intero edifizio.

1
raj?. 184.
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BERNAB6 SILORATA PIETRO La Sacra Bibbia tradotta in versi

italiani dal commendatore Pietro Bernabo Silorata, Cavaliere del-

1'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro ecc. Dispense 35 e 36. In 8.

gr. di pagg. 32.

BERTOCCI GIUSEPPE - - Repertorio bibliografico delle opere stam-

pate in Italia nel secolo XIX, compilato da D. Giuseppe Bertocci

socio dell'Accademia deirArcadia di Roma. Storia, vol. I. Roma,
tip. di Mario Arraanni nell'Orfanotrofio di Termini, 1861 Un grosso
vol. in 8. che si vende per lire 10 in Roma presso i principali

librai.

L'Opera sara di molli volumi. Que- si cercano. Inollre non e menzionato

sto primo contiene le prime setle serie sempre il ntimero de'volumi delle opere
della Storia. Merita certamente somma citate. Vi sono anche, e come non ve

lode il ch. Autore per la sua diligenza e ne sarebbero? varie omission! di opere

pazienza: giacche e da notarsi che di forse piu important! che alire dello

ogn' opera non si da il solo titolo ma stesso genere catalogue nel 1 bro. Ma
un breve sunto: il che suppone che questi ed altri difetli inseparabili da

1' opera sia stuta lutta letla e poi ben opere colossal! di quesla sorla, non de-

compendiata. Si potrebbe trovar forse roganoalgran tneritoche purha,emollo
ohe dire sopra 1'ordine e la materialita meno devono trallenerebibliotecarii ed

dell* esecuzione, cosi fatta che rende erudili dal procurarsi questo necessark)

difficile il ritrovamento delle opere che sussidio dei loro studii.

BONCOMPAGNI BALDASSAR.RE Bullettino di bibliografia e di storia

delle scienze matematiche e fisiche, pubblicato da B. Boncompagni,
socio ordinario dell'Accademia pontificia de'nuovi Lincei ecc.

Tomo IX, settembre 1816. Roma, tip. delle scienze matematiche

e fisiche, Via Lata n. 211, A. 1876. In 4. di pagg. 64.

BONIFACIO STEFANO (P.) DA RAGUSA Liber de perenni cultu

Terrae sanctae et de fmctuosa eius peregrinatione, auctore Fr. Bo-

nifacio Stephano Ragusino, Ordinis Minorum Obs. praedicatore

Apostolico et Stagni Episcopo. Venetiis, ex typ. L. Merlo loh. Bapt.
filii MDCCCLXXV. In 8. di pagg. 320. Prezzo L. 4.

Benche questo libro ci sia perve- curata una nuova edizione, illustrandola

auto troppo lardi, ci6 non ostanle non con opportune annotazioni. Vi si tratta

orediamo doverlo omeltere, attesa la im- principalmente delle sacre funzioni, so-

portanza del soggetto. Esso fu composto lite celebrarsi nelle principali solermita

c pubblicato circa tre secoli fa, dalcele- dell' anno in quei medesimi luoghi, in

bre P. Bonifacio Stefano da Ragusa: ma cuifuronooperatii grand! misterichene

diventatine rarissimi gli esemplari, ulti- sono 1'obbietto : ma intanto dalle slesse

mamente P. Cipriano da Treviso ne ha memorie e dalle circoslanze die le ac-
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compagnano,siricavanoimportantissime rita del Figliuolo di Dio fatt'uomo e

notizie inlorno ai dirilti de' Callolici sui morto per la noslra salute. Lin aliio prc-
santuarii di Palestine, contro le usurpa- gio ancora ha qucsla ediziono, ed 6 il

zioni e le pretension! degli eretici e degll breve compendio, che il ch. Edilore vi

scismatici.Oltre poll' esattezza delle de- premette, della vita dello slcsso I'.M!:.-

scrizioni de'rili e 1'opportuna erudizinne Bonifacio, il quale ebbe tanta parle

nel dichiararli, risulla dal ttitlo quel nella ristatirazione de' Luoghi Sanli, e

senso speciale di piela, il quale'si ac- specialmente del Santo Sepolcro; es-

eende quasi spontaneamenle nell'animo sendo riuscito colle sue virtu a guada-
del leltore nell'essere Irasporlato colla gnarsi I'animo de'piii potenti fra'Turchi,

fantasia e quasi fat to presente a quei e colla sua sagacia e prudenza a trion-

forlunati luoghi, che furono testimonii fare delle insidiose e perfide arli dei

e conservano i yestigii della infniita ca- Greci scismatici.

CALIARI PIETRO --In coramemorazione dei missionari Apostolici

P. Gaetano e P. Giuseppe Stevani della Compagnia di Gesu. Di-

scorso letto nella chiesa parrocchiale di 7evio dal sac. prof. Pietro

Caliari ii 30 novembre 1816. Verona, Stereotip. Vescovile nel

Seminario. In 4. di pagg. 22.

La Cina fu il canipo delle fotiche sangue co'vincoli della fratellanza rcli-

apostolirhe del Padre Gaetano; ePIndia, giosa; e, dopo spesa la vita in ogni

quello delle opere di zdo del P. Giu- genere di travagli per la salute delle

seppe. Nati amendue da medesimi ge- anime, la chiusero, quasi nel medesimo

nitori, avvalorarono la fratellanza del termine, con una santa morte.

6ASOLI PIER BIAGIO Canossa e Legnano. Narrazioni storiehe di

Pier Biagio Casoli. Modena, tip. pontif. ed arciv. dell'Immacolata

Concezione, 1811. In 16. di pagg. 190.

Annunziamo per ora questo lavore di un giovine di ottime speranre. Ne

tratleremo pi;i
di proposito un'altra volta.

GAUGING ANTONIO - - L' opera pia Pertossi in Arona, e la legge

15 agosto 1861 n. 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastioo,

per gli avvocati Yegezzi Saverio e Caucino Antonio. Torino, 1816,

tip. subalpina di Marino e Gantin, via Bertola, 21. In 8. di pagg. 260.

00RDARO ARCANGELO Glorie di sant'Anna madre della Madre di

Dio. ConsiJerazioni indirizzate alia pratica, scrilte dal P. Arcan-

gelo Cordaro d. C. d. G. Torino, tip. Giulio Speirani e figli, 1811.

In 16. di pagg. 116.

E un libretto assai ben concepito ranno giovare per crescere nolla di?o-

e assni ben condotto ; e perci^ riuscira zione verso la gloriosa saiil' Anna.

di mollo vanlaggio a quanti se ne vor-

CREDITO (IL) e la circolazione quasi gratuita dei capitali. Siena,

tip. Sordo-muti di L. Lax/eri, 1816. In 8. di pagg. 105.

Lo scopo del presente opuscolo e di tare il credilo pubblico e rendcrc piu

proporre modi facili e sicuri per aumen- estesa la circolazione de' capitali, dando

Strit X, vol. I, fate. 41 38 S3 feblrnio 1877



terniamo chc molte cli esse, special-

mente le piu generose, per quanto nelia

idea sieno splendide, altrettanto sieno

poco effettuabili nelP opera.

594 BIBUOGRAFIA

cosi un piu ampio svolgimento all'indu-

slria pubblica e privata. Gerlo, se tutte

le proposle del chiaro Autore, fossero

agevoli nella pratica, non dubiteremmo

de'buoni frutti che esso ne spera. Ma

DE FAZIO GIUSEPPE ANDREA La clerofobia antica e moderna al

cospetto della ragione e della storia, per Giuseppe Andrea De

Fazio, prete della collegiata di Francavilla Fontana. Lecce. tip. edi-

trice Salentina, 1876. In 8. gr. di pagg. 31 5. Prezzo lire 5.

L' odio contro il clero e odio con-

tro la religione. Cosi fu sempre ;
cosi

e" massimamente nella moderna societa,

nella' quale quanto e cresciula 1'incre-

dulita, lanto e cresciuto il furore della

persecuzione contro il clero cattolico.

Per la ragion de' contrarii, 1' apologia

del clero altro non pu6 essere che

1' apologia della religione. Qncsto con-

cetto e il fondamento della presente

opera, nella quale il chiaro Autore tralla

il suo argomenlo sotto un doppio ri-

spetto, 1' uno storico e 1'altro polemico,

incominciando a descrivere la lotta del-

1'errorc contro la verita, e degli erranti

conlro i propagatori e custodi del vero,

e discutendo insicme e risolvendo le qui-

stioni piu vital!, riguardanti la religione e

il clero: quelle segnatamente che sono

piu agilalea'nostri tempi. Nel tultoabbia-

mo scorto buon fondo di dottrina, copia

di erudizione, e nerbo di discorso. Non

crediamo pi
jro di poter sottoscrivere ad

alcune opinion! del chiaro Autore, spe-

cialmente a quella che egli propone,

benche solo come probabile, per ispie-

gare la trasmissione del peccalo origi-

nale. Le sentenze de' tcologi sopra tal

punlo, fondate su quanto ne insegna il

lor maestro san Tommaso, sono gene-

ralmente d'accordo; ne accade andare

in cerca di allro.

dagliantichissimi tempi insino a' present!,

DEHAUT II Vangelo spiegato, difeso, meditato; o esposizione ese-

getica, apologetica, orailetica della vita del nostro Signor Gesu

Cristo secondo 1'armonia dei vangeli. Opera dell' abate Dehaut, cu-

rato di Septmonts, professore emerito del gran Seminario di Sois-

sons, canonico onorario. Prima versione italiana sulla quarta edi-

zione di Parigi 1873, del sac. Silvio Villoresi, prof, di S. Scrittura

nel Seminario di Prato. Vol. I. Firenze, per Alcide Parenti, edi-

tore, 1878, coi tipi di M. Cellini e C. alia Galileiana. In 8. di

pagg. 662.

II Vangelo dell' illustrc abate De-

haut, sin dalla sua prima edizione, me-

ril6 1'approvazione e le lodi di un buon

numero di Vescovi francesi e di altri

dotti ecclesiastic!
;

a! quali si mostr& del

tutto conforme il favore del pubblico,

essendosene spacciate ben quattro edi-

zioni. Noi non possiamo dubitare che la

versione ilaliana del chiaro professore

Villoresi non abbia ad incontrare fra noi

nna sorte simigliante. L'Opera, di fatti, e

stata composta in modo che possa soddi-

sfare con sufliciente pienezza a tutl'i fini,

pe' quali un cristiano si suol condurre

in quest! rempi allo studio del Vangelo.

V! e la parte storica, (ilologica e critica,

in cui nulla manca per la piena intel-

ligcnza de' fatti e dellc cose; vi e la

polemica ed apologelica contro gli

error! degli anlichi e de' modern! in-
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nvduli, specialmi-nte i razionalisti
;

e

da ultimo la mislica, la quale offre pa-
scolo copioso alia pieta, cd argomenti

svariali per omelic. La versionc (mi i-

fatla con inolla accuratezza e con

garbo di lingua c di stile.

FANFANI P. - -
Spigolatura Michelangiolesca fatta da P. Fanfani

Pistoia, tip. Ciao, dei fratelii Bracali, 1876. In 8. di pagg. 335.
Prezzo lire 5.

La fonle principale, die ha fornito

;il chiaro professore Fanfani la materia

<li queslo libro, e un'accolla di docu-

nienti, messi insieme dal Gori per una
nuova e piu corretta edizione della vita

di Michelangelo, scrilta dal Condovi;e
die dipoi, morto il Gori, furono de-

posti nella Biblioteca Marucelliana, le-

gati in una grossa lilza, scgnata fra i

codici Marucelliani A. 2. Non potrebbe
farilmentc indovinarsi per qual ragione
coteslo codice sia riraasto ignoto a

quanti dal Gori in poi scrissero di Mi-

chelangelo. Comunque cio sia, il falto

'-, che il chiaro Fanfani ebbe la felice

ventura di scoprirlo, ed arrecare cost

nuova luce alia storia di quel sommo
l

:omo. Le principal! memorie, che di

FARINA D: FABIANO Memorie sopra Mons. Girolarao Chemin, fon-

datore delle due congregazioni dei sacerdoti addelti al iiiinisteru

gratuito degli esercizi spiritual! pel popolo e pel clero. Vicenza.

tip. vesc. di Giuseppe Staider, 1816. In 8. di pagg. 47.

Monsignor Girolamo Chemin, nalo zione di zelanti sacerdoli, i quali si con-

esso pubblica, sono due : la Descrizionc

della Gallcria Buonarroti, scritla da

Michelangelo nipole; e la Storia del-

VAccademia del disegno, scrilta dal

Ticciati. Le altre cose del volume, dice

1' illustre Edilore, oltrc al dar lumr

sopra certi punti della vita di Miche-

langelo, sono di molta curiosila e di non

piccol momento alia storia dall* arte.

Finalmentc al suo libro aggiungono pre-

gio altri lavori e documcnti imporlanlis-

simi, i quali non sono del codice Ma-

rucelliano, ne inediti, ma che furono

pubblicati, o a scarsissim^ iiumero di

copie, ovvero sparsamente in qualche

periodico, specialmenle per occasions

del Centenario michelangiolesco.

in Bassano nel 1802 e morlo nel passato

anno 1816, fu uomo di rare virtu, spe-

cialmente di grande orazione e di csiinio

zelo per la salute delle anime. In pro di

quesle pn6 dirsi che egli spese tulta la

sua lunga vita sacerdotale, disseminando

ampia-mente nelle sacre mission! la di-

\ ina parola, e riconciliandole a Dio col

Sacramento della penitenza, di cui fu

nno de' piu infalicabili ministri. Ma egli

voile fare opera piu universale e piu

durevole; e pero eccitato dall' ardore

della carila, che movealo a compassione

specialrnente delle parrocchie povere a

rui.e piu dillicile provvedere di sacre

missioni, voile istiluire nna oongrega-

secrassero al ministero graluito degli

esercizii spiritual! pel clero e pel po-

polo. fS'ei che riuscl egrogiamente, be-

nedetto e secondato nt-lle sue sante

intcnzioni dal sommo Pontelice Grego-

rio XVI; e pole stabilire due congre-

gazioni di sacerdoti, i quali hauno dato

sin qui oltre a 700 missioni, senza con-

tare allre opere di minor lena. Ma per

queste ed altre notizie piu particolareg-

giate si legga 1'annunziala Memoria di

uno dei suoi compagni, il ch. D. Fubiano

Farina, la quale quanto e semplice nello

^iile, allrellauto riesce edilicanle nelle

cose che narra.
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FIOR1 di penitenza in unione a Gcsii Cristo per passare santaraonte

la quaresima. Milano, libreria Ditta SeniPmo Maiocchi, Via Boc-

chetto, n 3, 1871 In 16. di pagg. 164. Prezzo cent. 50.

Conliene medilazioni ed altri opportuni esercizii per passare sanlamente la

Quaresima.

GIOFFREDI CARLO Vedi SURIN P.

GUILLAUME PAOLO Essai historique sur 1'abbaye de Cava, d'apres

des documents inedits par Paul Guillaurae, professeur d'histoire

a 1'abbaye de Cava ecc. Ouvrage honore" de la haute approbation

du Ministre de 1'instruction publique, des cultes et des beaux-arts

de France. Cava dei Tirreni. Abbaye des RR. Peres Be"nedictins 1811.

In 8. di pagg. 454, CLXI. Prezzo fr. 15.

Col titolo modeslo di Saf/(/io sto- la massima parte inediti, dell'Archivio

rico il chiaro professore Guillaume ci

regala nel presente volume una sloria

molto particolareggiata della celebre

Badia della Cava. Essa abbraccia due

grand! period!; il primo che si estende

dal 1011 insmoal 1491, durante il quale

la Badia della SS. Trinita fu a capo di

una eongregazione benedetlina indipen-

dente, la Congregazione delta Cava;
il secondo che t-bbe corninciamenlo

nel 1491, quando la Badia della SS. Tri-

nila fu unila allaCongregnzione di S.Giu-

stina di Padova, e poi alia Cassinese o

Congregazione a' Italia. II lavoro e

slato coniposto sopra i document!, per

IIURTER H. Theologiae dogmaticae compendium in usum studio-

sorum theologiae. Tomus II. Auctore H. Hurter S. J. S. Theolog.
et Philos. doctore etc. Otniponte, Libraria Academica Wagne-
riana, 1811. In 8. di pagg. 450.

Questo secondo volume della Teo- san Tommaso d'Aquino, si fa a dichia-

rare, in quanto e possibile ad umano in-

telletlo, i dogmi stessi, ed a risolvere le

moltiplici quislioni che gli si aggruppa-

no per via, e intorno alle quuli variano le

sentenze de'leologi. In queslo compile

della Badia Cavense, che il chiaro Au-

tore ha ricercato con diligenza somma,
e con crilica giudiziosa adoperato. Con
che ha rcso un insigne servigio non pure

alia storia ecclesiastica e religiosa, ma
anche alia civile e politica, per la gran

parte che gli abali ed i monaci cnvensi

in varii tempii ebbero ne'pubblici avve-

nimcnli. L'Autore e noto per allre opere

sirnili, e principalmenle per la sna De-

scrizione storica ed arlistica di Monte

Cassino, data alia luce nel 1814. II Sag-

gio per6 ci sembra di molto maggiore

importanza.

logia domrnatica dtl chiarissimo Pa-

dre Ilurler contiene i tratiati DC Deo

Uno et Trino; De Deo Crealore; De

Verbo incarnato : e sono appunto

qnelli che comprendono le quistioni

piu sublimi ed astruse della sacra Teo-

logia. L'illuslre Professore non si re-

strmge soltanto alia conferrnazione dei

dogmi co'testimonii della Scrittura e della

tradizione catlolica; nel che riesce pieno

ed accuralo: ma colla guida dei piu so-

lenni lurninari della scolaslica teologia,

specialmente del maeslro di tutti essi,

noi abbiamo ammirato nell'Aiilore am-

pia e profonda doltrina, otlimo criterio

nella scelta delle senlenze, eflicacia di

argomentazione nel dimoslrarle, e tale

felicita di esposizione, che gli permette

di essere, relativamente, assai breve

senza verun danno dellu ohiarezza. Se

i volumi che seguiterano, avranno il
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Mierito de'due primi (di che non e non avra di die invidiiin; ai migliuri

punlo da dubitare), il Compendia di corsi che servono d'islituzione nelle

Teoloyia dommatica del Padre Hurt- r scuole teologi' IP-.

1MMACOLATA (V) Trattenirnento accademico per la distribution^

de'pretni agli alunni del V. Seminario Arcivescovilo di Geneva ecc.

Genova, tip. Arcivescovile, 1811. In 8. di pagg. 61.

MALI/I A BARTOLOMEO Saggio dello spirito e delle virtu di Suor
Maria Crocifissa Broggia religiosa del monastero dello Splendore,

pubblicato nel 1184 dal sac. Bartolomeo Malizia e ripro.lottu dal

sac. Luigi Maria Serio Direttore dei Fiori Cattolici, e del liuUci-

tino Ecclesiastico di Napoli. Napoli, tip. ecclesiastica di Stanislao

De Leila. Strada fuori porta Medina, n 21, 29, 1816. In 16. di

pagg. 154.

MONTI GIOVANNI Cenni biograflci del P. Gianfedele da Fusignano
dell'Ordine do'cappuccini, fratello ai poeta Vincenzo Monti, rac-

colti d Giovanni Monti pronipote. Inwla, tip. d'Ignazio Galeati e

figlio, Via del corso, 35, 1816. In 8. di pagg. 14.

Si logge con mollo interesse questa cariche onorevoli sostenute nell'Ordinc
;

breve vita, non solo per gli esempii di ma anche perche fornisce parecchie no-

religiose virtu, di cui fu ornato il Pa- tizie e aneddoli, riguardanti il pm-la

dre Gianfedele, ragguardevole altresl Monti ed allri membri virtuosissimi della

pe'pregi della sacra eloquenza e per le sua famiglia.

MORGfcRA GIUSEPPE La vita di Nostro Signore Gesu Cristo, ri-

cavata dal Vangelo e dalla tradizione della Chiesa cattolica con

osservazioni apologetico-domraatico-morali pel sac. Giuseppe Mor-

gera. Napoli, tip. e libreria della Sacra Famiglia, Trinita mag-

giore 42, 1811. (Dispensa l a
).

In 8. di pag. 40.

Quest'opera si pubblica per soscri- della SS. Vergine, insino allo smarri-

/ione in solo 8 dispense, pagandosi mento d<-l Fane-Julio Gesu. La narrazionc

centesimi 30. Chi anticipera il prezzo econdolta con brevita,chiare/za e preci-

di tutla 1' Opera, polra rimetlere solo sione, corredala di note illustrative, ed

lire 1,10. Per 1'acquisto fa uopo diri- accompagnata di tratto in trullodaoppor-

gersi al R. I). Giuseppe Morgera, Casa- tune osservazioni, riguardanti il doiuma o

micciola (Isola d'Ischia presso Napoli) la morale, secondo che il lestonefornisoo

via Marina 2. 1'ooeasione. Non dubiliamo che il rhiaro

L.n prima dispensa, qui sopra an- Autore non abbia a prosoguire il lavoro

nunziala, dopo una dotta introduzione, con quella siessa felicila, oudu 1' ha

in cui e didiiaraia l.i dollrina dommatica ini/.ialo; e cosi foruira un libro di pircul.i

intorno a Gesu Cristo, Uomo-Dio, Ueden- spesa e di molla utilila, per T

tore del genere umano, da comincia- nelli: cognizione e nell'amore di '

menlo alia osposi/ione evangelica, dalla Cristo.

concezione del Ballista ed annunziazionc
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lulte le poesie latine gia edile, e poche

allre che erano tuttavia inedile dell'emi-

nentissimo e chiarissimo cardinale Carlo

Luigi Morichini. Sono quattro poemi

eroici; due serie di elegie, I'una sopra

i Dolori della SS. Vergine, e Paltra sulla

Via Gratis; e poi un baon nunoero di

poesie minor
i,

di vario metro e di vario

argomento.Noi gia nedemmo 1'annunzio

e ne facemmo le riviste, a mano a mano

che 1'eminentissimo Autore le venne pub-
blicando sollo il suo nome accadernico:

il quale per allro non pole a lungo far

veto alia sua modestia, sicche il lor me-

da parle i pregi partioolari allre volte

notati ne' singoli soggetti, specialmente

delle poesie maggiori, vogliamo sol ri-

cordare una qualita a tulle esse comune;

vale a dire la squisitczza della classica

forma, cosi bene inneslaia ne' soggetti

cristiani, che non pure non ne rimane

alterata la lor sanlita, ma anzi ne acquisla

forza e leggiadria. II chiarissimo Autore

ha mostrato col suo esempio quale pro-

filto si possa e debba trarre dagli studii

classic!, offrendo insiemc una sicura

norma alia giovenlu per ischivarne i

.pericoli.

rito singolare nol rivelasse ben presto
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fatto per uso della IV classe ginnasiale dal prof. Giuseppe Morini

conforme aile osservazioni e resultamenti piu important! della

critica moderna. Faenza, Ditta tipografica Pietro Conti, 1876. In 16.
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Compi3ndio di storia romana ad uso della Va classe ginnasiale

e delle scuole tecniche e normali, fatto dal prof. Giuseppe Mo-

rini conforme alle osservazioni e resultamenti piu important} della

critica moderna. Faenza, Ditta tipografica Pietro Conti, 1816. In 16.

di pagg. 332. Prezzo lire 2.

Sono due buoni compendii di slo-

ria, ne' quali e quanto basla per una

istiUizione elementare, e le cose sono

esposle con bell' ordine, con molta

chiarezza e brevita. Benche il giuslo

criterio generalmente non faccia difelto

all'Autore; qualche volta per6 ci sembra

che siasi lasciato involoutariamenle ap-

pannare il giuclizio da cerli scriltori

sospetli; come gli e accaduto, ad esem-

pio, nel fare il ritralto di Costantino e

di Giuliano apostata, il primo de'quali,

con tulle le sue buone qualita, e rap-

presentato un tiranno, ed il secondo,

con tutte le sue crudella e bindolerie

e sciocchezze, un lipo di buon principe.

PENDOLA TOMMASO Prose varie edite e inedite di Tommaso Pen-

dola delle Scuole Pie. Volume I. Siena, tip. all'insegna di S. Ber-

nardino, 1816. In 8. di pagg. 350. Prezzo lire 3. 50.

Lo stile del chiaro Padre Pendola

e di una schiella naluralezza, in cui

vengono ad innes tarsi le grazie di una

spon tanea eleganza, tanlo piu aggra-

devole, quanto meno ricercata. E tale

si manifesta sempre nelle prose di vario

genere, avvegnache diversamente at-

teggiato, secondo che richiedono i di-

versi argomenti, d' quali il presente

volume ha Ire classi. Queste sono le

orazioni sacre, i discorsi accademici, e

le biografie.
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deirasscimaiissima open d>-l rhiaro An- nois, sin ilal professor Berti Ln^sec.onda,

tore, inlilolala Urbuno V1J1 e Galileo molto pii'i imporlanle, e utia sug'

Gdlilei, di nii di-mmo gia conlo nel calzaute cotifulazionc di vani punli, die

uoslro quaderno GIT. La priaia parte il sopra cilalo professors, nel sim JVo-

contiene la retlificazione, da lui fatla cesso originate del Galilei, soslicnr, ,i

sopra i doeotnenli originali del processo strazio non meno della giustizia, the

di Galileo, di pareechi luoghi erronea- dclla buona crilica ed crraetieulica.

POR/IO CAMILLO -- Delia congiura de'baroni del regno di Napoli
contro il re Ferdinando I; libri tre di Camillo Porzio con not<i

del sac. prof. Celestino Durando. Torino, 1816. tip. e librcria Sa-
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SCURA.TI MAN/ONI G. Guida ed esercizi di manipolazioni chimichc

di G. Sourati Manzoni prof, di chiuaica uella scuola professionale

di Bieila, ad uso dei praticanti dei laboratorii di cbimica delle

scuole professionali, degli Istituti tecnici e delle Universita. Se-

conda cdi^.ione notevolmente accresciuta ed arricchita di nuove

incision!. Bieila, tip. lit, e libr. G. Amosso, 1811. In . di pagg. 221.

E un biioii Maivialc. modcllalo sui fallo il chiaro Autore a quesla second.i

libri del Bisc.holT e dello Schwanert, edizione: principal! sono: un buon nu-

inleso ad aininai'slrare e dirigere i prin- inero di allre operazioni; le fonnol.-

I'ipianli iielK.
1

iiianipolazioni chiniiche. cliiiniche (juando sono applicubili; final-

Ksso iudica le matcrie che per le di- miMilc K; lavole
cjie

moslrano le rvla-

\erse opera/, ioni devonsi adoperare, le zioni fra i pesi specilici delle soluzioni

proporzioni da serbare nelle dosi delle e le qtiantila de'corpi in i-sse disciolli.

diverse soslanze, la disposizione degli Tnttavia avverle 1' Anlorc, rlr. t-ssnulo

apparecrhi e il inodo di usanie, colle il libro dcstinato ai giorani principianti,

relative figure inlen-jilale nel testo
;
e egli lia credulo dovcr tralasoiare !<

non omelte, dove occorra, di nolare i razioni piii complicate, clie rid'ic

pericoli clie nella pratica eseeuzione grande apparecdiio e niollo tempo,

possono aver luogo. Molte aggiunte ha

SEW 1

!!! A.VGKLO Bullettino meteorologico dell'Osservatorio del Col-

legio Romano, con corrispondenza e bibliogralia per 1'atanzamento

della llsica terrestre, compiluto dal 1*. Angelo Secchi d. C. d. (i.,

Direttore del medesimo Osservatorio. Volume XV. Anno XV. 1816,
"
n 12, vol. XV. JtoMiu, 31 dicembre 1816, In 4. di pagg. 8.
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Firenze, 22 febbraio 1811.

I.

ROMA (Nostra corrispondenza) Impotenza presente della Massoneria italiana

secondo Frate Bacci: Frate Luciani e Maestro Dina: II galeotto Luciani Fra-
tello iniziatore nella Massoneria lorinese del Fratellino Deprelis: Lamenti del

Fratello galeotlo conlro il Fralello presidente dei Minislri.

Grazie a quella vena di sincerita morbosa che, non ostanti i tre

tappi rituali de^li S. S. S. sgorga ora si copiosamente dalle vinose

agapi, dall'ingordigia del lucro, dal mercimonio dei gradi, dai liti-

giosi congress!, dalle rissosc invidie e dai fraterni odii, non che,

specialmente, dalle benemerite pubblicazioni dd tanti pubblicisti di

Massoneria, noi potemmo gi;i abbastanza persuaderci, per quello che
fa Qnora rifcrito nolle quattro ultimo corrispondenze, dello sfaci-

mento e della putrescenza serapre crescente di quella piu volgare
e triviale Massoneria di piazza, che s'intitola dei Grandi Orient,
mcntre di grande non ha che la piccolezza, e di orientale che il

sudiciume. Vedemmo infatti che essa e ora da per tutto (tranne
forse qualche parte dell'Inghilterra e deH'America) un ricovero di

mendicita ignorante, rissosa e sudicia, tanto piu schifosa quanto
che questi mendici si salutano tra se come Principi Sovrani, questi

ignoranti si chiamano Gran Maestri, questi rissosi si appellano

Fratdli, e questi sudici pretendono d'insegnarci la civilla. Ma in

nessun luogo questi mentecatti sono caduti si basso, quanto in Italia

ed in Roma, dove, come turpissime scimraie, mentre volcvano mo-

strarci le loro bellezze, ci mostrarono invece le loro brutture. E
come se a si facile impresa non fosse gia d' avanzo un solo tempio ed

un solo pubblicista, ecco che ora dal plaustro d'Oriente ci e caduto

tra i piedi in Piazza del Popolo anche 1'Arciprete dei due mondi, con

accompagnamento di voci pclasyhe e di trombette di Giosue, com' egli

le chiama, destinate a demolire le mura di Gerico di Via della Valle.

Di che, come si e narrate, grande fu il roraore e vivace il diverbio

tra queste vespe, non senza profitto di noi altri profani: i quali po-

temmo cosi assistere ailo sballamento ed all'esposizione universale

in piazza di quanto costoro avevano di piu arcano e di piu sudicio

nel fondaccio della loro bottega: costretti e tirati a questa specie di

confession generale dalle necessita commerciali della concorrenza e
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dal filantropico scopo di rubarsi a vicenda i client!, gli associati ed

i raassoncini colla relativa medaylia ossia tassa: la quale e poi, in

sostanza, la sola pietra filosofale di cui vadano in traccia questi Ca-

landrini in veste di Buffalmacchi.

La tassa infatti, o come i Massoni dicono, i mattoni e la medaylia.
e il solo titolo per cui un massoncino e riputato arnese utile in

Massoneria. La quale, da buona madre ebrea, lo dichiara irregolare,

lo sospende, lo scomunica, lo demolisce e lo caccia di casa, quando
non pu6 piu pagare la sua raedaglia. E non solo i singoli raasson-

cini ma gl'interi armenti sono demoliti, quando sono debitori mo-

rosi; secondo che canta chiaro 1' ultimo numero della Rivista mas-

sonica, intimando che: il Consiglio dell'Ordine (pare che il Bacci

abbia ora imparato a non piu appiccare il yrande al suo Consiglio)
si e riunito il 18 corrente dicembre ed ha deliberata la demoli-

zione immediata di totte le Loggie ed officine massoniche che al

finire dell'anno si trovino in arretrato delle tasse. n Donde si vede

che per pochi mattoni, ossia lire, questi mandriani d
r

Oriente demo-

liscono a dozzine gl'interi branchi dei massoncini, non considerati

che come pelli da tosare, da scorticare e da vendere. Che se queste

talperelle iniziate alia vera luce di sotterra fossero ancora capaci

d'intelligenza. potrebbero da questo solo intendere qual conto essi a

vicenda dovrebbero fare di questi loro grandi maestri che li tirano a

se col pretesto di fame tanti puntelli della civilta e fari del pro-

gresso che e di la da venire; ma poi di fatto li hanno in conto di

fabbriche di carta monetata a servizio dei grandi e dei supremi.
Cessata la quale loro attitudine a far danari, la civilta puo far senza

del loro puntello ed il progresso del loro faro; e vengono demoliti

senz'altro come quercioli non ghiandiferi.

II che spiega come sia accaduto che TArciprete abbia subito tro-

vata ai suoi ordini in Roma una banda armata di massoncini in dispo-

nibilita: i quali demoliti e cacciati, perche debitori morosi, da Via

della Valle e nondimeno arsi dall'inestinguibile sete di lavorare pel

progresso con altri danari che i proprii, trovarono credito e lavoro

nella nuova bottega di Piazza del Popolo. Delia quale leva in massa di

muratori a spasso si lagno il capo mastro Bacci nella sua Rivista dei

\ 3 dicembre, deplorando che : alcuni cancellati dalle vecchie Loggie,

qualche altro respinto dalle Loggie regolari, moltissimi qua e la

raggranellati non sappiamo come, hanno edificata una piccola saletta

nel palazzo Lovatti in Piazza del Popolo, dove abita il Dottor Men-

gozzi; ed hanno costituita la Loggia di cui deploriamo 1'esistenza.

Ed il deplorare e bene. Ma sarebbe stato meglio il prevenire: e non

cacciar via di casa, per la miseria di pochi mattonij element! si
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preziosi per la fibbrica della civilta; i quali vogiiono bcnsi mn
pel progrcsso; ma non a prupric spese. .Vel che nun si pun dar
torto. Giaccho dove sarebbero adesso la civilta ed il progress-
felicementc rcgnanti, se la Massoneria vi avesse dovuto lavorar

spese proprie? II Bacci che si aggira sotto le auree stelle di un
Terapio disintercssato e che si contenta fllosoflcamente di poco, non
capisce forse certe necessita della civilta moderna degli altri. 3Ia le

capisce bene I'Arciprete: il quale, da vero Gran Maestro e da esperto
conduttore di bande armate d'appetito non meno che di zclo, pro-
(ittando del pusso falso dci suoi nemici di Via della Valle, son6 a

raccolta e fece in piazza la razzia gencrale di tutti questi masson-
ciui disoccupati, indebitati e demoliti di Roma, tutti lietissimi di aver

trovato per ora ricovero sotto UQ terapio nuovo, relativamente a buon

mercato, dal cui pinnacolo hanno, se non altro, il gusto di poter fischiare

il tempio vccchio da cui furono cacciati.

E rArciprete se ne vanto nella sua Voce Pelasya dei 21 novembre.

a pagina 16, dicendo che: Noi facciamo osservare a questi fuor-

.1 viati fratelli di Via della Valle che i giornaletti la Voce Pelasya
e le Piramidi di Menji, cui allude la Rivista della Massoneria,
si muntengono per la fede della istituzione (e non colic, tassc) e

coirinteresse di pochi fratolli (e non dei molli poveri massoncini)
e non mai per 1'idoa di gimdagno (idea lanto radicata in Via

ft della Valle). Giacche i corpi (deWArciprete e del Dottore) che quei

giornali rappresentano, non impongono ne esigono larghe contri-

buzioni, come si pratica (in Via ddlj, Valle) da altri centri mas-

i( sonici. Ma riscuotono ((jiacche riscuotcre bisoyna) il puro necessario

per le spese burocratiche e per la pigiojie di casa. Nella quale

casa e, senza dubbio, sempre riservata, presso il Dottore. una pic-

cola sagrestia per 1'Arciprete, quando i suoi dovcri templarii lo chia-

mano dalla Valle del Sebeto ad esigere nella Valle del Tevere le

spese burocratiche e la pigione di casa. 31 u, eccettuato questo puro

necessario, non si ripudia ne si deraoliscc vcrun fratello indigente

per morosita di pagamcnto fco?ne si fa in Via della Valle): no

t si riscuote da questi fratelli indigent! alcuna Uissa per aumento

;( di luce, ossia di grado ;
come si fa in Via della Valle, dove la

luce si vende a tanto il raggio, e i gradi si distribuiscono, non agli

indigent! che li meritano, ma a quelli che li pagano, secondo che

pretende 1'Arciprete. Ma io non lo credo; considerate 1'alto grado

e la smagliante luce del pubblicista Bacci e degli altri Grandi di Via

della Valle : tutti di pelo lucido ed alto, benche (il rhc fa loro onore)

notoriamente indigenti o, almeno, esigenti di medaglie, mattoni, tassc

e simili pietrc cubiche e filosofali nccessarie alia muratura del Trm-
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pio della loro civilta e del loro progresso clie ha da venire. Che se

1'Arciprete ed il Dottore di Piazza del Popolo persevereranno alquanto

in questa loro gratuita distribuzione di gradi e di luce agl' indigenti

di Roma, non vi ha dubbio che questa fortunata Valle dei Sette Colli

si popolera in breve di tanti Principi Sovrani e Trentatre Saggi ed

Illurainati, che ne impallidira la stessa stella di Montecitorio, di Mar-

forio, della Minerva, di Montecavallo, di Montecaprino, e specialmente

di Pasquino che pure rifulge, ora, gi& si chiara. Ed io, in verita. non

intendo perche un Pubblicista, un Dottore, im Arciprete o qualche
altra lucciola di genio non si accingerebbe a disertare in un attimo

non solo il Tempio di Via della Valle, dove si demolisce chi non

paga, ma anche quello di Piazza del- Popolo dove si pagano le sole

spese burocratiche e la pigione di casa. spalancando, con qualche

solennita di trombe, Voci e lettere da Caprera, le porte di un Tem-

pio veramente nuovo, in via. per.esempio del Babbuino, dove, non

solo non si pagasse niente ma si distribuisse una tazza di the due

volte 1'anno nelle solennita massoniche dei solstizii, o almeno una

buona minestra, a modo di agape evangelica, gratuita e fraterna, a

tutti i Trentatre indigenti di Roma. Ma questo miracolo di Tempio
non si e mai visto, ne si vedra. in nessun Oriente, o Valle del mondo
massonico. Giacche e dogma di Massoneria che il lavoro nobilita e la

limosina umilia. E percio, per amore di umilta, i Grandi di Massoneria

preferiscono far lavorare i massoncini, ricevendo da essi la elemosina

se non altro della pigione di casa c delle spese burocratiche. I soli

massoncini, poveri ancora di luce e di gradi, ed ancora, in gran

parte, profani cioe cristiani. si adattano, benche assai di rado e non

senza farsi tirare pei capegli, a questa umiliazione di pagare anziche

di riscuoter le tasse. Quando sanmno piu illuminati. piu lucidi e piu

graduati, capiranno anche loro che, secondo la vera intelligenza del

dogma segreto, la limosina in Massoneria non umilia chi la riceve,

ma chi la fa.

II che apparisce anche da questo che Funico scopo per cui tanti

ora entrano in questa camorra massonica si e il progresso dell' in-

teresse proprio; ottenuto il quale non si curano piu dei Fratelli ri-

masti o caduti in basso stato; secondo che in questi giorni se ne

lagno amaramente dalla sua Loggia il Fratello Giuseppe Luciani nel-

1' opuscolo intitolato Giuseppe Luciani alia yalera di San Stefano:

appello al popolo ed alia pubblica opinione : Roma 1811. II pre-

sidente del Consiglio dei Ministri (dice egli a pagina 52) chi e

egli mai? E Agostino Depretis che dopo il 1862 entrava a Torino

come neofita nel seno della Massoneria allora seria e potente

(ora non e ne seria ne polente perche non riusci ancora ad innal-
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re, come tanti altri, dalla yalera al yovcrno il Fratello Luciani)
" onde far dimenticare che Aspromonte avca veduto lui. e\-prodit-

tatore di Garibaldi, f;ir parte del ministero che faceva nmsrhi't-

tare 1'ex-Dittatore delle province meriilionali: ed in quella societo,

a era introdotto con jralcrno uificio da Giuseppe Luciani, col quale
ricambiava il nome di Fratello: mentre in quella societn pronun-
ziava yiuramenti sacri di solidarit'ta e di fratellanza verso Giu-

seppe Luoiani, come verso coloro che erano presenti alia cerimonia

<c d' iniziazione. E sono questi Ministri quelli che ora pass;mo agli

atti sulle proteste di Giuseppe Luciani ! Per fermo dee e^

stato un bello spettacolo quello del Fratello Depretis in camiria e

cogli occhi bendati introdotto in una Loggia di Torino dal Fratdlu

Luciani suo fratello iniziatore! E pensare che di questi due fratrlli

1'uno doveva poi essere galeotto e 1' altro presiderite del Ministero!

Ma chi vivrii vedra ancora del meglio: giacehe tra questi fratelli di

Loggia non si puo mai dire che sia fmito il progresso. Quo non

ascendam? diceva Lucifero: il quale avrebbe futto meglio a dire:

Quo non dcscendam?

E benche la voce autorevole del Fratello Luciani maestro ed il-

luminatore del Fratello Depretis, dichiarante che la sua Fratdlanza

massonica di adesso non e we seria ne polente, possa giustamcnte

parere un argomento bastevole, non voglio nondimeno prcterire il

c.onveniens testimonium che sopra quesia medesima verita il Fra-

tello Bacci depose nell' ultimo numero della sua Rivista del 31 di-

cembre, chiedendo a se stesso dolorosamente: Da che cosa dipende

questo venir meno della Massoneria italiana? Una gnin piaga della

Massoneria e la mancanza di carattere in mold affiliati, di una

vera e soda disciplina, e la troppa dose/ di ambizioni personal!

tanto vive per quanto, nella massima parte dei casi, non punto

giustidcate. Queste cause di debolezza sventuratamente sussistono;

e da esse dipende Tinerzia di molte Loggie, lo sfasciarsi complete

u di altre, il disertare di alcune (rifuyyitvsi nd seno ddl'Arciprete)

e lo sconforto e le delusioni di tutti i buoni fratelli. Cosicche.

per espressa confessione del Fratello Pubblicista, la Massoneria di

adesso manca in Italia di caraltere, di disciplina e di mod&tia: e

percio e sfasciata, inerte e sconfortata. E ben a ragioae: specialmente

sc si considera 1'inutilita dei rimedii che il Bacci propone. II ra-

il raltere, egli dice, pu6 rafforzarsi coll'insegnamento dei doveri

massonici tanto nel sodalizio quanto nella vita profana e coll'esem-

<. pio dei buoni. Ottimo rimedio se, disgraziatamente. riwse{/na?nen/o

dei doveri massonici non ammaestrasse appunto i Frammassoni a

corrompersi da se stessi quel buon caraltere. che forse possono averc



GOG CROIUCA

como profani; sia con quell' abito d'ipocrisia che il Massone dee

sempre vestire per non tradire 1'arcano insegnamento ;
sia coll' in -

segnampnto medesimo tendente a spegnere nel Frammassone ogni
nobile fa villa di morale e di fede; sia con quella legge eminente-

raente corruttrice, camorristica e mafiosa di sostenersi sempre 1'un

Faltro contro tutti ed in qualsiasi caso. Col che si apre 1'adito ad

innumerabili ingiustizie, parzialita, favoritism! ed iniquita anche atro-

cissitne, a danno del profano innocente, quando si tratta di coprire,

promuovere, aiutare, soccorrere qualunque siasi anche piu iniquo
Fratello. Suppongasi infatti un Fratello Massone giudice, carceriere.

superiore od arbitro, in qualsiasi guisa, in una qualsiasi causa che si

tratti tra un Fratello Massone ed un profano, e poi dica il Bacci

qual influenza possa avere sul carattere del Frammassone quella legge
Massonica che lo costringe a sostenere, ad aiutare e preferire sempre
il suo Fratello. Perci6 e cosi essenzialmente rea e pericolosa ogni so-

cieta segreta di tal fatta, la quale e un vero tunnel scavato sotto la

soeieta pubblica, che ne resta come sottorainata: senza che la gente

ingenua e profana riesca a capire certi apparent! misteri di assolu-

zioni, di condanne, di premii, di pene, di promozioni, di rimozioni^
di fame e d'infamie improvvise, ingiuste e fabbficate a mano con

arte e con inganno per servire al Fratello e nuocere al profano. I

quali misteri non si capiscono che da chi conosce le arti sotterranee

di questa setta segreta che si chiama Massoneria. Per questo tanti

ora si fanno Massoni, unicamente per possedere il diploma che loro

serve o di passaporto o di parafulmine, secondo il caso. Per questo

tanti Massoni, dopo servitisi del passaporto o del parafulmine, secondo

il caso, non si curano piu (nel che fanno bene) della Massoneria e

dei suoi dogmi. Per questo vi e, come piange il Bacci, tanta man-
canza di carattere in Massoneria, mai non istata, come adesso, con-

siderata da tutti che come una vera camorra e mafia di gente che

vuole, a qualunque costo e con qualsiasi mezzo, riuscire. Ed e in fatti

riuscita a farsi conoscere anche dagl' imbecilli per quella distrut-

trice di caratteri ch'ella e. Ne a correggerne questo vizio essenziale

giovera, come propone il Bacci, 1'esempio dei buoni Massoni '.

Giacche piu sono buoni in quanto Massoni e piu sono pcggiori questi

Massoni, e piu distrutti in se stessi nel loro carattere onesto e pro-

fano, e perci6 piu distruttori del carattere degli altri Fratelli non

ancor tanto buoni. cioe non ancor tanto scaratterizzati, scristianeg-

giati, disumanati, immafiati ed incamorriti.

L' altro vizio della Massoneria presente consiste, secondo il Bacci.

nella mancanza di una vera e soda disciplina . Per rimediare alia

quale mancanza egli propone ingenuamente la disciplina di cui si
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nmnca. Dice infatti che la disciplina si mantiene coll'cseguirc pun-
tualmente c rigorosamente le prescrizioni n. Sapevamcelo. Ma q

il busillis.Giacche come si fa ad ottenere I'esecuzione puntualo e rigo-
rosa delle prescrizioni da.gente indisciplinata? Bisogna, dice il I:

essere inesorabili verso i Fratelli e le Loggie che muncano ai loro

doveri. Sapevaracelo. Ma come si fa ad essere iaesorubile, quando non
vi e disciplina in coloro medesimi che dovrebbero essere inesorabili e

non lo sono che nelFindisciplina? Disertano ora, infatti. in faccia al

nemico, quando ferve la battaglia, perflno gli eroi dei due mondi
che passano indisciplinataraente dall'un Oriente all'altro come sca-

pigliate comete che hanno la inassima luce nella coda. qual disci-

plina vuole il Uacci che regni nelle lucciolette minori quando e

turbata cosi 1'arraonia pitlagorica nella stessa sfera delle intelligenzc

supreme di Caprera?

Quanto poi alia troppa dose di ambizioni personal! tanto piu

vivc tra i frammassoni. quanto meno giustiflcate ,
contro le quali

il Bacci propone di premunirsi sostituendo alle prove flsiche molte

u e severe prove morali nelle iniziazioni
,
io vorrei sapere che cosa

cgli intende per fisico e per morale. Giacche, se per morale egli

intende, com'e il suo dovere di Frammassone, il solo codice pen ] :

tutto si riduce allora alia parte fisica di saperne sfuggire lo prn<\
Vel qual caso il pin flsico sara sempre, in Massoneria, il piii metafl-

sico ed il piu morale; e perci6 chi sapia nelle iniziazioni superare

piu prove flsiche, sara sempre il massoncino piu promettente sia per
san Stefano, sia per Caprera, sia per Montecitorio, sia per Pasquino.
Che se egli, invece, per modo di lucido intervallo, mi dira profana-

mente, che vi ha al mondo una morale indipendente dagl'istinti flsici,

e che per morale egli intende qualche cosa di diverso dal codice

penale e dalFarte di sfuggirne le pene, io vorrei allora sapere qual

fiducia egli possa collocare nelle prove morali inflitte nelle inizia-

zioni ad un candidate Massone. Quest i io'atti non pu6 ignorare di

far cosa immorale collo stesso farsi iniziare, e percio deve supporsi

capace, come lo e certamente di fatto, in via ordinaria. di gin rare e

spergiurare immoralissimamente quanto piacera al Bacci, al Luciani,

od a quaisiasi suo iniziatore, purche arrivi ad impossessarsi del di-

ploma cui soltanto aspira come a parafulmine ed a passaporto, ap-

punto per quell" ambizione personale tanto piu viva quanto meno

giiistificata ,
contro la quale il Bacci vorrebbe premunirsi colle sue

prove morali.

Ma quali sarebbero poi in particolare queste prove morali? Non

a importa, risponde il Bacci, che il profano iniziando mostri ai fra-

u telli la gamba ed il braccio nudati come le mostrarono Frate Bacci,
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Frate Luciani e Frate Depretis. Manifesti, invece, aperta e nuda

1'anima sua. In altri termini: il Bacci propone che il candidate

massoncino faccia d'ora innanzi in Loggia, prima di essere ricevuto,

la sua confessione generale. Bene. Ma e se tacesse poi qualche ve-

nialitade? E se si tenesse specialmente chiusa nella chiostra dei denti

appunto quella troppa dose di ambizione personale tanto piu viva

quanto meno giustificata , per manifestare la quale il Bacci vuole

la confessione generale ? Se lo leghi dunque bene al dito il Bacci.

Senza coscienza non vi e ne carattere, ne disciplina, ne modestia. Ne

vi e coscienza senza morale. Ne vi e morale dove non si crede a Dio

ma al solo codice penale; e specialmente a Priapo ed al culto Fal-

lico della fecondita, della generazione e della gravitazione universale

verso gl'istinti brutali.

E cosi rimane sempre piu dimostrato, sia coU'evidenza dei fatti

iia con quella delle aperte confessioni dei piu autorevoli testimoni

di casa. che la Massoneria non e ora in Italia ne seria ne potente;

che si manca in lei, generalmente, di carattere: che vi regna I'indi-

sciplina: che vi si e rosi dall* ambizione personale non yiustijlcata ;

e che percio essa viene ora meno e si va completamente sfasciando

in mezzo alto sconforto ed alia delusione di tulli i buoni Fralelli. II

che, come accennai fin dal principio, si dee intendere specialmente

di quella volgare e triviale Massoneria di piazza che s'intitola dei

Grandi Orienti, Supremi Consigli, Logge, Grand! Logge, Conclavi,

Areopaghi, Concistori e simili nomi gonfiagote, coi quali la Masso-

neria, come la rana di Esopo, pretende di scimmiottare la Chiesa

cattolica.

Ma se taluno volesse anche pensare il medesimo di quella Massone-

ria piu seria e piu potenle che mai non ha invasi, come ora, tutti quasi

i Parlamenti, i Ministeri ed i Governi, benche quest' opinione possa a

piu d'uno parere alquanto paradossastica, forse non mancherebbero

argomenti o, se non altro, indizii con cui sostenerla almeno qui tra noi

in Italia. Noi vediamo infatti concorrere ora involontariamente e per

forza, ma non per questo meno efficacemente, al discredito delle cosl

dette istituzioni e pratiche liberalesche, cioe massoniche, gli stessi

Frammassoni. Dall'un lato i destri e i consorti, altrimenti detti dottri-

narii e moderati, coll'umiliazione in cui sono caduti, colla stizza che

li accieca, coll'invidia ehe li rode, colla vendetta che ruminano, col-

1'arte e colFinganno di cui sono veri gran maestri, e taluno anche,
credo io, per vero disinganno, stanno ora facendo al presente Governo,
con ogni mezzo, e specialmente con tutti gli stromenti della pubblica

opinione. si aspra guerra, da parere impossibile che non ne debba
venire la solita conseguenza di un discredito generale anche dei
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;itd <;<iv.'rno lili!>r;,l.'sn. <li nii i! presrntc non 6 chc il frutto

naturalc c neccssario. Dall'altro lato i govcrnaiiti pri-senti colla loro

nota insipicnza, vana boria, vacuit'i d'iJce. presunzione e testardag-

tfiue naturale, accrcsciuta daU'accanitu npposizione che sofTrono dagli
uoraini del caduto governo c dalle spinte segrete dei loro tutori

dei Grand! Orient!; non sentendosi capaci d' altro che di peggiorare il

gia raal fatto e di accrescere lo scontento regnante perl'enormitA
delle tasse, delle vessazioni e fiscalita legali in ogni atto della vita

sociale, civile e famigliare; ne sapendo come renders! accelti e po-

polari al comune dogl'italiani che aspettano la mancia di tanti
i>

banchetti eil agapi fruterne loro distribuite gratis; vanno cercando di

coatentare almeno quella piu bassa e lurida democri<zia delle Logge
segrete che non aspira che a distruggere la religione in Italia. Col

chc danno nuovi argomenti di disgusto agl'italiani, di sospctto agli

esterni, di guerra ai contorti e di discredito alle istituzioni che,

per colpa non tutta loro, ma certaraente per fatto loro, sembrano

non essere state inventate per altro che ppr ruinare gli stessi intc-

ressi civili e material! del paese e la stessa liberta naturale del

pensiero e della coscienza, col prctesto del liberalismo, della civilt'i

e del progresso. Or perche non potremmo intendere anche not

qucllo che intendono gli stessi liberal! moderati: cioe chc qucsta
e la via lenta ma sicura con cui disincantare e disingannure le

menti sopra q leste parole liberalesche e massoniche che si vanno

ora spogliando nella bocca dei democratic! di quella vernicc caba-

listica, onde sapovano meglio vestirle le serpentine lingue dei Cu-

gliostri moJerati? I quali, povcretti, ora si vedono colti nelle pro-

prie trappole. Giacche avendo ess! inventata c proposti la leggo

degli abusi del clero, che ora ipocritamente condannano. si vedono

applicata sulle spalle, per modo di compensazione, la legge delle

incompatibility, parlunentari, destinata a cucciarli quasi tutti d il

Parlamento. Del che si lagna 1'Optm'one dei 19 febbraio, dicendo che

la vita del pubblico ulliciale (e non piu soltanlo del pretc) si va

facendo ogni giorno piu dura. Alcuni lo dipingono come una mi-

gnatta che succhia il sanprue dei contribucnti: ed il vocabolo (non.

(( piu di clericale ma) del Jmrocrafico si adopera nel senso dispre-

K yialivo. Poi si caricano quest! infelici (non parroci, ne Vescovi, t?ia

inipieyali) di somma risponsabilitii civile e penale: come si vuol

;( fare nella reccnte legge presentata . E cosi si vede che la giu-

stizia di Dio non teme supj>e, e non paga il sabato: ma paga; si che

ora lo capisoe anche Jacob Dina. Or questo disinganno delle raenti,

come 6 la cosa piii dillicile, cosi e la sola cosa importante: gia

non da altro che d; lie idee procedono i fatti. Chi e difatti tanto de-

Strie X, wot. I, fate. 641 39 ** /tl>*r*io 18J7
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mente il quale voglia il proprio male conosciuto come tale? Perfino

il suicidio non si vuole se non che per evitare un male stoltamente

appreso per maggiore che non la perdita della vita. Cessato dunque

nelle menti 1'incantesimo delle parole liberalesche, sara fatto il piu

dillicile ed il piu necessario per quella riforma e riparazione non di

parole ma di cose, che gli stessi liberal! invocano senza sapere da che

parte incominciarla: benche vi cooperino ora senza volerlo sia col ma-

ledirsi e screditarsi a vicenda, sia col farci vedere piu democratica-

mente e bestialmente di prima il liberalismo in azione. fc infatti cosa

nota per confessione degli stessi liberali, che va crescendo in Francia

il clericalismo nel popolo nella stessa proporzione in cui vi crescono

le applicazioni pratiche del liberalismo nel Governo. Che se il Go-

verno di Francia vorrk ora darci un nuovo spettacolo di liberalismo

perfezionato con esilii, proscrizioni, rovine, incendii, assassinii ed

altra merce civile, la storia passata ci e arra certissima che se ne

aumentera. nel popolo francese 1' odio del liberalismo e 1' amore della

religione. Noi in Italia siamo, a dir vero, ancora molto indietro nella

via del progresso, battuta gia piu volte dal liberalismo e dal mas-

sonismo francese. Lo stesso Belgio modello dei governi parlamentari.

la Svizzera modello dei governi repubblicani, e 1' America modello dei

governi democratic! ci superano di gran lunga nelle nobililotte elet-

toralia pugni, fucilate, danari e sassaiuole. Ma anche noi siamo gia in

buona via: e perpoco che gli eroi di Sapri,del Vascello, di san Stefano,

di Piazza del Popolo e di altri siti abbiano tempo di educarci, possiamo

sperare anche noi una illuminazione maggiore dei nostri monumenti

ed Hotek de Ville. La Capilale ce la profetizza ogni giorno: ma pare

che non creda il Nicotera abbastanza illuminate sopra i nostri bi-

sogni: essa vorrebbe un Ministero Dobelli: giacche la Capitale e bra

diretta dal pubblicista Dobelli, gia accenditore a Milano del fanale

La Luce, giornaletto massonico clandestino ora spento. Se dunque

questi nostri padroni, civilizzatori ed illuminatori riusciranno a spin-

gere le nostre gambe conlro una nuova colonna miliare del proc/resso,

come dice Frate Bacci, noi ne soffriremo certamente un poco negli

stinchi, ma vi e luogo a sperare, salvo il miglior parere, che almeno

non vi ci romperemo la testa
;
come paiono rompervesela ora un poco

certi che aguzzano le ciglia in questa ancor mezza luce massonica,

tra il lusco e il brusco, come dice il toscano, e come suol da sera

guardar I'un I'altro sotto nuova luna, e consigliano sconsigliata-

mente conciliazioni e buzzurrerie, riputandosi Cassandre, benche con

essa non hanno di comune fuorche il non essere ascoltati.

Del r.esto io ho con me I'Opinione privata di Giacobbe Dina,

ebreo influente, fattore e distruttore gia di molti Minister* liberali

ed uno dei luminari maggiori della civilta e del progresso dei Ca-
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gliostri destri ora rascati no]l.> unghi' dell'inqiiisizione sinistr.i: il

qualc col sun fiuto pur^atissimo non si promote nionte di huono
da quello che subodora nella camorra prescntemente regnante.

Grandiasima, egli dice il 10 febbraio, e la confusione d'i.loo. di

c sentimr.nti e di desiderii che agita la sinistra. Lo stesso Depn-tis
non riesce a raccapezzarsi in mezzo a tanto disordine politico e

morale. Gli interessi d' Italia ne rimangono danneggiati, rammi-
a nistrazione diventa flacca e paralitica. I mali che non si vedono

sono i piu gravi. L'anarchia della Camera tutti la deplorano:
1'inerzia araministrativa arresta tutti gli aflari. II ministero tra-

vagliato diventa iaetto. Si richiederebbe 1'aiuto d'intelligenze po-
tt tenti : ma e doloroso scorgcre il ministero impotente. Ne vanno di

mezzo i destini d* Italia : e cosi avanti per un pezzo in un lungo nrti-

colo di cui colgo il piu bel fiore. Ed il curioso e che quella manc;inzi

di caraUcre che Frate Baoci deplora nella sua fratellanza, e parimente

deplorata da Maestro Dina nella propria consorteria. Noi iluliani

(dice il 19 febraio, dovremmo guardarci dalle invidie che sono

u segno di flacchezza di carattere. Lo stato nostro (yiaccliu qucsti

liberali parlano di noi italiani come di roba loro) e giovane e poco
solivlo nella coscienza (non solo propria ma anche) di molte po-

tt polazioni. Se Giacob Dina parli da senno o per sola opinvme lo sa

soltanto Iddio. Ma a me non tocca di dubitare della lealta delle sue

opinioni. E poiche Frate Bacci della Massoneria di piazza e Kabbi

Dina della Massoueria di gabinetto sono d'accorJo col Fra^llo Lu

ciani, maestro illuminatore del Fratello Depretis, nel riconoscere la

putrescenza e lo sfasciamento sempre crescente delle proprie fra-

tellanze, noi profani non possiamo che rispottare la loro comune

opinione.

II.

COSE ROMASE
1. Breve alto Sociela ddla gioventu cattolica circa Ic opcrc da torsi oil il ron-

correro all.- rlcxioni politiche 2. Allro Brew in commenda/ione dell' Os-

servatore catlolico di Milano 3. Klenco di libri condHiinati e niessi all'Jn-

dic de'proibili 4. Depulazione e doni di GffQttafemla al Santo Padiv -

5. Udienza in Vaticano a'pcll<'j,
r rini franccsi di Besanron 6. Proccssi inliiuali

al Card. Ledoohowski dalla Prussia per mezzo d'nn usciere ilaliano 1. En-

ciclica all' Episcopato ed al clero e popolo del Palrinroato Gulden di Babito-

nia _ g. Discorso del Santo Padre ai Parrochi ed ai predioatori qaadragesimali

di Itoma 9. Indirizzi e proteste di catloliri conlro le oflVsr alia religione

ed al Papa nella Camera del Deputati 10. Magnifico dono di caltolin fran-

cesi al Santo Padre.

1. I maneggi soppiatti di certi cotali che, riputandosi molto dotti

assennati e prudentissimi, si credono anchc insigniti di sped;.!'

missione per ammacstrare il Papa, la Chiesa Romana e tutto il mondo
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cattolico intorno al da farsi nolle present! congiunture, ebbero pur

troppo per effetto di gettare quulche scissura in quella egregia So-

cAeta ddla Gioventu caltolica; la quale da Bologna, ove spiego no-

bilmente la sua bandiera, sparse per tutta Italia, coi suoi escmpii,

una mirabile emulazione in sante opere a difesa della religione ed

a tutela del buon costume. II Santo Padre Pio IX, venuto a notizia

di tale screzio, accorse sollecitaraente al riparo; e spedi al Comm. Gio-

vanni Acquaderni che ne e il Presidente, ed a tutta quella Societa,

il Breve importantissimo, da noi recitato nel quaderno 640. pagi-

na 385 e sngg. del presente volume.

Se certi personaggi, corne hanno eletto ingegno, cosi hanno ve-

ramente pel Maestro delta fede e ddla morale il dovuto e decantato

ossequio, non dubitiamo che daranno quanto prima una chiara prova

della loro sincerity ed umilta cristiana, cessando almeno dal con-

trapporsi, come hanno pur troppo fatto da gran pezza, ai ben

chiari intendimenti manifestati dal Santo Padre Pio IX in codesto

Breve. Dove e da notarsi che Siia Santita, in formate parole, riserva

a se ed alia Santa Sede il deflnire S3 sia lectio, ed in qual modo,

specialmrmte nei nostri Stati, ingerirsi nei pubblici affari. D' onde

e pur chiaro il valore che ora dee attribuirsi ad alcuni Rescritli,

che dai liberali-caUolici si allegavano ognora per dimostrare che,

non solo e lecito, ma e anche doveroso, sotto pena di peccato grave,

il concorrere alle elezioni politiche; torturando a tale efletto un

Rescritto spettante alle elezioni amininistrative.' Se cotestoro erano

di buona fede, ora si sottometteranno airammonimento del Papa, che

condanna coloro i quali prevenendo il giudizio della sacra autorita,

giuiicano doversi andare innanzi a questa, anziche seguirla . Quanto

a noi, ci siamo spiegati chiarissioio, molte volte, a tal proposito,

anche in questo volume, com*, a pagg. 356-57. Siamo col Papa, e non

diremo ne consiglieremo mai altro da quello che il Papa dice, con-

siglia ed ordina.

2. Tra i giornalisti cattolici, che non scntono alcan bisogao di

lordarsi con vernice e titolo di liberali, quelli dell' Ostervatore cat-

tolico di Milano m^ritarnente furoao bersaglio alle saette piu vele-

nose e piu infocate di certi conciliatori, di cui abbiamo parlato piu

volte, anche nelle precedent! serie, come nella IX, vol. IX, pag. 5 e

seguenti, e nel presente volume a pag. 228, 232-33, 251-72. Non re
contumelia di che non siano stati regalati que' coraggiosi scrittori,

sia a proposito della vagheggiata conciliazione, sia pei loro giudizii

intorno alle dottrine di certi uomini in odore di santita prcsso i rivo-

luzionarii e frammassoni, sia per la fermezza con cui secondarono le

foen note intenzioni del Santo Padre rispetto al concorrere o no alle

elezioni poiiliche dei deputati.
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Ci congratuliamo pertanto coll' Own-alorc CaltJiro por 1'auto-

revole testimonianz i ed approvazionc di che un recente Brew li

Sua SantiU lo ha onorato, e che lo compensa lar^amontc dei foiasimi.

delle accuse e delle calunnie della sopradescritta genia liberalesca.

Ecco la traduzione di codesto documento, che non e soltanto uno

splendi iissirao encomio di coloro a cui 6 diretto, ma altresi una
chiaru benche indiretta condanna dei loro poco leali avversarii.

Ai diletti figli i direttori e scrittori dell' Osservatore Cattolico.

Pio IX Papa. Diletti Figli, salute ed Apostolica Benedizione. Ab-

biamo ricevuto co'vostri ossequii un nobile frutto delle vostre f.iti-

che, che giudicammo preziosissimo, perche lo consideriamo costituito

dalle piccole monete del popolo. Non potevamo non riconoscere in

eiascuna di esse uno speciale attestato di ossequio e di devozione

flliale, ed insicme non rallegrarci perche 1' opera vostra abbia fatto

sentire cosi estesamente la sua eflicacia e si sia conciliate le menti

e le volonta di tanti. E per verita un tal successo della sana dottrina

attinta da questa Cattedra di verita, la severita della quale non.ag-

grada ai piu, apparisce fuori deH'ordinario; mentre qua e 1A, dominant),

si propagano, si sostengono fieramente delle opinioni, che, solto la

vernice della liberta e di una ipocrila conciliazione che pieya al-

I'errore, trascinano dietro di se moltissimi. Ci congratuliamo pertanto

con voi. ci congratuliamo con quelli che, giudicando doversi fuggire
la lubrica facilita delle sentenze piu recenti, leggono volentieri i

vostri scritti; e giacche Dio mostra assecondare 1* opera vostra, vi

esortiamo a conlinuare ed a diflondere ed a spiegare gl'insogna-

menti di questa Santa Sede in ossequio alia veritci ed in vantaggio
del prossirao, nulla curando le offese e le molestie che incontrerete.

Pre^hiamo Dio che per far ci6 vi accordi sempre piu elTlcace aiuto

e piu copioso frutto dell' opera vostra. Auspice del celeste favore ed

attestato del nostro grato animo e della Nostra paterna benevolenza,

sia 1*Apostolica Benedizione che a voi, diletti Figli, aflettuosamente

impartiamo. Dato a Roma presso San Pietro, il 22 gennaio 1 877. Anno

trgntesiraoprimo del Nostro Pontificate. PIO IX PAPA.

3. Con decreto del 19 del p.p. gennaio, pub blicato nell'O^erua-

tore Romano n 21, la S. Congregazione dell'Jntf/ce ha condannato,

e registrato fra i libri proibiti, le opere seguenti.

Larroque Patrice. Do la creation d'un Code de droit international

et de 1'institution d'un haut Tribunal juge souverain des diflfe'rends

internationaux. Paris 1875.

Spaventa Bertrando. Opera omnia Philosophica.

Vera A. prof. Opera omwia. Quocumque idiomate.

5toria della Chiesa per un vecchio cattolico italiano (Luigi Anelli)
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Vol. 2. Milano. Fratelli Treves editor!, 1875. Opus pracdamnatum
ex Reg. II. Ind. Trid.

Ratholisehes Rituaie herausgegeben nach den Beschliissen der
beiden ersten Synode der Altkatholiken des Deutschen Reiches. La-
tine vero: Rituaie eatholicum editum iuxta decisiones duarum pri-
marum Synodorum veterum-catholicorum imperil germanici. Bon-

nae, 1815. Libellm praedamnatus ex Reg. II. Ind. Trid. Deer. S.

0,T. 6 Dec. 1876.

Katholischer Ratechisoaus herausgegeben im Auftrage der altka-

tholischen Synode. Latine vero: Catechismus catholicus editus ex.

mandate Syaodi veteris-oatfeolicae. Bonnae 1815. LibeUus proo-
damnatus ex Rey. II Ind. Trid. Deer. eod.

Leitfaden fiir katholischen Religkmsunterricht an hohern SchulenT

herausgegeben im Airftrage der altkathoMschen Synode. Laline vero:

Direetorium pro institutione Religionis catholieae in scholis superio-

ribas, editum ex man4ato Synodi veteris-catholicae. Bonnae 1815.

LibeUus praedamnatm ex Reg. II Ind. Trid. Deer. eod.

Venere al Tribuaale delia Penitenza Manuale dei Confessori

con prefazione e traduaione di Osvaldo Gnocchi-Viani. Roma, Fran-

cesco Capaccini editore. 1811. Deer. S. O//*. 11 lanuarii 1871.

4. La mattina del mercoledi 31 gennaio il Santo Padre ammise

all'onore dell' udienza una numerosa deputazione di Grottaferrata,

composta di crttadini d'ogni ordine e d'ambo i sessi, e preseduta

dal Duea D. Pio Graaioli. dal March. Francesco Cavalletti e dall'Arci-

prete di quella terra: la quale, oltre ad una affettuosa manifestazione

dei sensi filiali di devoaione e fedele sudditanza, offri a Sua Santita

un ricco saggio dei piu squisiti prodotti agricoli di quel suolo ferace.

II Santo Padre gradi rnolto quell' oblazione, ed altamente commendo

i sensi espressi, ed ammise tatti i membri della deputazione al bacio

della sacra mano.

5. Sulla scorcio del gennaio giunse in Roma una numerosa co-

mitiva di circa 200 cattolici francesi della Diocesi di Besancon. che,

sotto la guida di Monsig. Paulinier loro degno pastore, vi si reca-

rono in divoto pellegrinaggio alle tombe dei Principi degli Apostoli,

e per ossequiare il .Santo Padre Pio IX. I pellegrini furono ammessi

a udienza di Sua Santita il venerdi 2 febbraio nella galleria a po-

nente delle seconde logge vaticane.

S. E. R.ma Monsignor Paulinier, Arcivescovo della suddetta Dio-

cesi, leggeva al S. Padre un nobile ed affettuoso indirizzo, avendo

gia in privata udienza umHiato alia stessa Santita Sua una conside-

revole offerta per 1'Obolo di S. Pietro, a nome della religiosa e divota

sua Diocesi. II Santo Padre, rispondendo nell'idioma francese all' in-

dirizzo di Mons. Arcivescovo di Besancon, ha deplorato di nuovo i mali
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issimi cagionati alia Chiesa, rcsi anche piu atroci dalle orrende
in-iurie pronunziate in questi ultimi giorni contro la Chiesa stessa,
e 1'augusto suo Capo. Impartita flnalmente a quella numerosa as-

semblea 1'Apostolica Benedizione, il Santo Padre si compiaceva d'in-

vitare al consueto suo circolo Monsignor Arcivescovo di Besancon,
ed i Vescovi di Nimes, di Cahors e di S. Did, non guari prima giunti
in Roma e che erano stati presenti alia suddetta udienza.

6. II Signore Sovrano d' Italia, S. E. il Principe Ottone di Bismark
non sa darsi pace che il Card. Ledochowski eserciti da Roma il suo

pastorale ministero in qualita di Arcivescovo Primate di Gnesen e

Posen; e lo fa traccheggiare dagli uscieri del Governo risponsabile,
e suo vassallo, di S. M. il Re Vittorio Emraanuele II. Avendo S. E.

Rev.m il Cardinale Ledochowski spedito monitorii a parecchi apo-
stati e vendutisi al Kultur-kampf del Bismark, fu dato ordine ai ma-

gistrati priissiani d'intentargli altrettanti process! criminali, il cui

esito non e dubbio, e pei quali il magnanimo accusato dovrebbe

sottostare a 32 mesi del duro carcere prussiano coi colpevoli di reati

comuni. Ma bisognava, per salvare le apparenze della legalita, far per-
venire all'Emo Arcivescovo la citazione; ed il Ministero risponsabile

di S. M. il Re d'ltalia non pote riftutarsi agli ordini spediti da Berlino

ed intimati con quel tono che il Signor Sovrano usa col suo vas-

sal lo. Pertanto, come annunzi6 il Diritlo, un usciere regio si presentd
all' abitcizione del Cardinale presso il Vaticano, se lo fece designare
mentre usciva, e gli presentd gli atti di accusa e di citazione dei

magistral! prussiani, con 1'intimazione di presentarsi al tribunale di

Posen nei giorni 7 e 8 febbraio. Quest' atto di stupida prepotenza na-

tunilmente fu valutato come si merita.

7. Gravissimi fatti di ribellione alia Santa Sede e di usurpazione

d'autorita e giurisdizione spirituale, compiuti successivamente dal

Patriarca Caldeo di Babilonia, Monsignor Giuseppe Audu, costrinsero

la Santita di Nostro Signore Pio Papa IX a varii severi provvedi-

menti; dei quali sono esposti i motivi in una Enciclica agli Arci-

vescovi. Vescovi, chierici. monaci e fedeli tutli del Patriarcato Babi-

lonese- Caldeo; la quale fu, sotto la data del 1 settembre 1876,

spedita e promulgate in Oriente, poi divulgata in Roma con apposito

supplemento dell' Osseruatore Romano n. 33 delHl febbraio 1877.

Questo atto, riprodotto in detto giornale col testo latino e la tradu-

zione italiana, mostra che il Santo Padre, non ostante la perversita

dei tempi, e Tabuso di forza e di perfidia con che si conduce la

guerra degli empii coatro la Chiesa cattolica e la Santa Sede, regge

imperturbabilmente, con nou minore fermezza che prudenza e man-

suetudine, il Governo della Chiesa universale.

8. La mattina del giovedi 8 febbraio il Santo Padre ricevette a
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udienza, giusta la consuetudine, nella sala del trono in Vatieano, tuttr

i parrochi di Roma e del suo suburbio, e tutti i predicatori quadra-

gesimali; e loro volse il seguente discorso, pubblicato neirCkseTTa-

tore Romano n. 33 della Domenica di Quinqu;igesima.

II periodo di tempo che andiam traversando, figli dilettissimi,

e un periodo tristo, melanconico e funesto; nel quale, ovunque ci

rivolgiamo, non possiamo trovare conforto se non in Dio, e possi;im

dire a Lui con tutta ragione: non cst alius qui puynct pro nobis,

nisi tu, Dews noster. Ora se un cosi misero stato di cose richiama

tutti a sempre meglio riconcentrarsi in Dio mediarite la preghiera,
e ponendo tutta la fiducia nella forza del suo bracdo onnipotente;
tanto piii specialmente debbono ci6 fare i ministri del santuario.

A convincersi poi quanto sia funesto il tempo die corre. basta

solo volgere gli occhi a questo centro del cattolicismo, 1'antica Roma,
alia quale pu6 ripetersi : Viae tuae luyent ! Piangono le vie di Roma

.perche si veggono ingombrate dalla frequenza di templi dedicati alia

menzogna ed all'errore. Piangono perche vi si veggono tuttogiorno

aperte scuole che combattono furiosamente la religione di Gesu Cristo

ed insegnano tutto quello che puo esser contrario alia fede cattolica.

Piangono, perche vi si veggono ognora piu moltiplicate certe case

infernali, che insozzano gli animi, guastano i cuori, corrompono le

menti della gioventu, e di tanti altri incauti che vi accorrono: e pur

troppo, pur troppo certi, che prima nutriebantur in croceis, ora aw-

plexati sunt slwcora.

(( Ma quello che mette il colmo alia nostra afflizione si e, che un

tale sistema di corruzione e non solo tollcrato, ma, peggio, sostenuto,

protetto e confermato dalla prepotenza di coloro che roggono: talche

per ora ai ministri di Dio resta appena la voce per fare opposizione
alia piena del male.

Ho detto che per ora resta appena in nostro potere la voce,

giacche di questi giorni si preparano leggi per infrenarla, e si mi-

naccia di farla tacere sotto gravi pene. Tutto ci6 non solo solleva

gli animi arditi e rende piu baldanzosi gli empi: ma spaventa i deboli

e gl'illusi, che in questi casi diventano superbi ed orgogliosi, e gri-

dano anch'essi con i primi: Non scrviam. Gridano gli empi in at'o

di minaccia; gridano gli altri coirintendimento di accostarsi ai per-

secutori, venire a patti e transiyere con loro per il desiderio ma-

laugurato di uscire dalla lotta e vivere in pace, senza accorgersi che

questa vita di pace cosi acquistata e una pace amarissima e crudele.

Cio non ostante, e a fronte di qualunque ostacolo, i ministri del

santuario sono in dovere di alzare la voce finche si puo, per richia-

mare dal precipizio la societa; e intanto pregare, e sopra tutto rac-

comandarsi al Battista e aH'Apostolo san Paolo, che parlavano dalle
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prigioni: c a san Pictro che liberamrnte e con fortczza parlava al

cospetto del Seniori, non doversi ubbidirc agli uomini piuttosto che
a Dio; e all'altro Apostolo che parlava dalla croce.

A meglio riuscir poi nell' iritento, accostiamoci sempre piu a

Gcsu Cristo, che e la via, la verita e la vita. A voi appartiene insegnare
dall'altare c dal pulpito com' egli sia la via unica, fuor della quale
non pu6 giungersi al cielo: via aperta a tutti, retta e sicura; stretta,

ma soavc e gioconda; ardua, ma resa facile dall'aiuto di Dio. Chi

crede, vi ascoltera, chi non credo, e giudicato.

Gesu Cristo e la verita, che apre sempre meglio il campo ai

vostri parlari. Verita, che egli stesso ha compito negli oracoli del

profeti ;
verita nei misteri, nelle dottrine, nelle promesse, nelle mi-

nacce; verita, che condanna il mondo, e dal mondo e condannata.

Ma dite specialmente agli empi, che Gesu Cristo e verita nelle

minacce
; egli ha promesso la fortezza e la gloria a chi fa la volonta

di Dio, ma ha minacciato 1' inferno agl'increduli e ai peccatori. Gli

empi ridono e pongono 1' inferno fra le invenzioni; ma dite loro che

scntiranno aiich" essi la spaventosa sentenza : Discedite... in iynem
aeternum.

(( Insegnate tutto questo da* pergami e dagli altari in modo da

arriechirne le menti dei giovani e degli adulti, rendendoli idonoi,

col divino aiuto, a combattere contro gli sforzi continui degli uomini

che sono emissari di Satana.

u Tutte queste sante dottrine sono ora combattute apertamente,
e anche ipocritamente. Si pensava da molti che in questa rivoluzione

il mondo fosse diviso in due campi; la societa degl'increduli, e la

societa dei cattolici; e pareva cho le minacce fulminate da Gesu Cristo

contro certi increduli camuflati non fossero piu da ripetersi. Ma pur

troppo anche oggi deve fulminarsi il Vae wbis hypocritac, quia similes

cttis sepukhris dealbalis. Lo dicono gli avveniuienti dei primi inesi

di questo Pontificate; lo dicono tunte vittime di quest'arte diabolica.

Che piu? La ipocrisia anche oggidi passeggia dappertutto. Oh!

qu;,nti furono sedotti dalle parole melate, e dalle infondate promesse
<li t;mti ipocriti con pelle di lupo coperta del manto di agnello! Forse

nel momento in cui parlo, come nei giorni, mesi ed anni ultimi, qual-

che ipocrita entra nei sacri recinti delle spose di Gesu Cristo, e dopo

averc osservato con occhio rapace gli andirivieni del Chiostro, conlina

in un angulo di quello le religiose, e non si vergogna poi di volgersi

a loro per supplicarle ad avere memoria di lui nelle loro on zioni !

necessario adunque palesare le insidie degl' ipocriti, e pre-

munire tutti, ma specialmente le anime semplici, alzando la voce c

ripetendo: Cavete a f&rmento pharisaeurum, quod e&t hypocrisis. A

prender lena per6 per combattere tanti nemici, lodo il sistema che
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avete di unirvi, e raccogliere i diversi consigli per venire poi alle

determinazioni da prendersi per ottenere 1'intento di smascherare

gli error! e illuminare le menti.

Imploro infme dal Sigaore una benedizione efficace, che v
;

in-

fonda nuovo conforto nel cuore per adempiere santamente i vostri

doveri. e particolar lume alle menti per iscegliere i migliori ar^o-

menti a gloria di Dio, e a salvazione delle anime. Questa benedizione

fortiflchi me nei pochi anni che mi restano, e voi nei molti che vi

auguro, e ci renda tutti atleti invincibili nel combattere le battaglie

spiritual! ;
e speriamo che un giorno sara il tema delle benedizioni

che canteremo in cielo. Benedictio, etc.

9. Mentre nella Camera dei Deputati a Monteoitorio si discuteva

lo schema di legge di Pasquale Stanislao Mancini, e dei suoi com-

plici, contro il clero cattolico, parecchi deputati, ostentando 1'ab-

biczione e 1'empieta deH'animo loro, vomitarono torrenti di bestem-

mie, di spropositi, e di villanie le piu atroci e ribalde, contro la

Chiesa e contro il Papato, ed eziaridio contro la persona stessa di

quel Sovrano Ponteflce che, per una legge famosa, fu dichiarata

inviolabile al pari che la persona di S. M. il Re d' Italia. Onde a ra-

gione un altissimo personaggio ebbe a qualificare quei vituperosi

ciarlatani politici come rappresentanti, non gia dell' Italia reale che

e cattolica, ma dell'in/'erwo e di Satanasso.

Ad onorevole ammenda di quelle infamie, giungono da ogni p;irte

a Sua Santita indirizzi di pie associazioni di Dame, di Gentiluomini,

e di innumerevoli persone d'ogni ordine civile; che, deplorando le

onte fatte alia religione ed al Vicario di Gesu Cristo, legano alia

gogna deH'infamia i tristi autori di quelle scelleratezze
;
la cui ri-

sponsabilita pero risale, innanzi a Dio, assai piu alto, che non i capi

di quei manipolatori di lezzo settario. Tra le quali protestazioni di

ossequio filiale al Papa e di esecrarione contro i blasfemi rappre-
sentanti di Satanasso e degna d'essere specialmente mentovata quella

del nobile barone Tancredi de Riso, senatore del Regno ; stampata
nell'Annom'a di Firenze. n 38, e spirante la piu sentita indegnazione

per le onte fatte a Dio, alia Chiesa, al Papa ed alia stessa Italia.

10. Con nobile gara i cattolici d'altre nazioni si studiano di mol-

tiplicare, a compenso delle enormezze diaboliche dei frammassoni

italiani, gli omaggi ed i doni all' augusto Prigioniero del Vaticano:

con tali dimostrazioni quali non si feoero mai verso qualsiasi Mo-

n-irca o coaquistatore potentissimo in mezzo allo splendore delle sue

vittorie e dei suoi trionfl. E gia fin d'ora si annunziano, pel ventura

maggio e pel giugno seguente, parecchi pellegrinaggi nazionali:

formati cioe ciascuno di parecchie migliaia di cattolici rappresent;mti

delle rispettive nazioni, che si recheranno a Roma, a fine di triba-
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tire al Santo Padre* Pin IX !'i.in;it."_'io <Mla loro devnzume d-i Inm

doni, nella congiuntura del suo (Jiubbileo episooyxiic. Si .lispongono

a til viaggfo di pieta cristiana cuttolin !'! Urasile, dogli Stati-l'niti,

della Polenia, delta Germans, della Spagia e della Francia, che sem-

bra voler rivendicare il suo glorioso titolo di flglia primogenita d-lla

Chiesa. Di che si ebbe novella prova poc'anzi.

Pochi giorni dopo 1'ignobile spettacolo duto da certi onorevott

italiani a Montecitorio, dal 11 al 24 gennaio, giunse a Roma, spedito

da cattolici francesi, un dono m;ignifico al Santo Padre; e consiste

in un mobile grandioso, nel quale la preziosita della materia va di

paro con la squisiteaxa dell'arte, e destinato a contenere i volumi

delle 300 tradurioni della Bella onde fu deflnito il domma dell' Imma-

colata Concczione della Vergine Madre di Dio. Questo monumento, che

sorgera nella sala vaticana ornata delle pittoire spettanti appunto a

quel grande atto di PioIX, e sorraontato da una statua d'argento del-

rimmacolata, coronata da un fulgido diadema tempestato di diaraanti

e di perle preziose. I legni ed i metalli, dice 1' OssenxUore Romano

Q 34. i mosaici, le pitture, i bassorilievi, i graziosi intagli e gli ornati

architettonici rendono il generoso dono bello e ricco oltre ogni dire.

Iniziatori della splendida impresa furono 1'illustre Ab. Sire, profes-

sore a San Sulpizio in Parigi, e Monsig. Langenieux Arcivescovo di

Reims. Una elegante e particolareggiata descrixione di questo pre-

zioso monumento fu fatta dall'Osseivatore Romano nel n 38 del

11 febbraio.

III.

COSE 1TAL1AXE

i. Disinganno degli niliciali pubblki quanto all'aiimcnlo dei loro stipend!!
2. Inkerpellanza al Nicolera per la

proibiziope
delta Gazzetta d'ltalia; vilu-

perii al Cank-lli 3. Viaggio del Nicotera in Calabria; il Dcpretis ne fa le

vrri ad interim 4. Sentenza del Iribunale di Firenze a favore del ISicolera

ii'-lla causa pei falti di Sapri e di Salerno; giudizio del Mancini conlro gli

eroi di Sapri 5. Proposla di legge per una pensione vilalizia ai compile;
drl Pisacane e del Nicott-ra 6. Ovazioni e banobetti al Kiootera; discorsi

di coslui a Calanzaro e Nicaslro 1. La Camera dei deputali acedia la

pmposla del CavalloUi e nomina una sua rappresentanza ufliciale agli onori fn-

ii.-bri
jireparati per gli assassini delCftbbraio 1853 inMilano 8. Impressinno

rist'rilita perci6 a Vienna, soddisfazione dala i\ Governo Austriaco 9. IMien/.a

sulenne al nuovo ambasciadore d'Auslria-Ungheria presso il Re d' Italia

10. Dissapori Ira i Minislri e la plurulitn della Caiuera dei deputati.

1. L'unifc\ statuale d'ltalia, per via d'anwessiom', fu eseguita, con

quei mezzi e con quella rapidita che tutti sanno, in meno che tre

anni. restandone fuori soltanto Roma con le poche province anwess

poi nel 1810. Questa espansione rivoluzionaria del Governo musso-
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nico subalpino ebbe per effetto, non solo un doppio trasporto

sua sede coll' immense corredo di tutti gli ufficii ed archivii d'ogni

ramo d'un'amministrazione centrale; ma eziandio 1' aumento di pa-

recchie migliaia di ufficiali pubblici a carico delle Finanze. Imperocche
il Governo rivoluzionario non dovea e non poteva mantenere in ca-

rica gli uiliciali civili e militari che aveano servito feddmenle gli

abbattuti Governi legittimi; e dovette perci6 accomiatarli quasi tulti

colle rispettive pensioni loro dovute, e crearne di nuovi in numero

sufficiente al bisogno. Di che provenne che le Finanze, oberate di

debiti, si trovassero nell' impossibility di dare un discrete stipendio,

adeguato ai bisogni di molte migliaia d'impiegati costretti a lavorare

moltissimo ed a stentare di fame. Metteano compassione ad ogni animo

bennato i lamenti troppo giusti di codesti infelici, ridotti spesso alia

disperazione pel dispotismo ministeriale che imponeva loro, ed alle

loro famiglie per necessita, traslocazioni dispendiosissime dall'im capo
d'ltalia all'altro.

Finalmente con legge 1 luglio 1816, e per opera del Ministero

proyressista e riparalore, fu bandito che si aumenterebbero gli sti-

pendii degT impiegati, i quali non toccassero lire annue 3500
;
ma

che si lascerebbero quali stavano gli stipendii superior! a tal somma r

Cosi pareva doversi fare per istretto obbligo di equita e di giustizia ;
ed

ognuno pu6 immaginarsi con quale ansia aflannosa, e con quale misto

di gioia e di trepidazione, i varii ordini di Travetli aspettavano che il

Ministero suggettasse alia sanzione delle Came re i nuovi ruoli oryanici

per gl' impiegati, coi relativi stipendii, sui bilanci dei varii Minister!.

Finalmente i sospirati oryanici comparvero per qualche Ministero,

e specialmente per quello delle Finanze
;
ma allora si capi che era tut-

t'olio pei gonzi. Gli stipendii erano accresciuti si; ma per gli uiliciali

che gia ricevevano almeno 3
;
000 lire

;
restando con un pugno di mosche

i Travetti che con 1,000 o 1.500 lire aveano appena con che sfamarsi,

meschinamente vestirsi, e vivere stivati colle famiglie in ristrettissimi

alloggi !

La riparazione pertanto fu quale era da aspettarsi per parte della

genia settaria regnante; cioe uno scherno pei poveri aflamati
;

i quali,

onde consolarsene, poteano riflettere che il Segretario Generale, il

quale prima si beccava lire 8.000, ne riceverebbe invece 10.000; il capo
di divisione, cui davansi lire 6,000, ne riceverebbe 1000; e cosi via via.

Parve cosa tanto iniqua tal forma di riparazione, che moltissimi

fra gli stessi progressisti della Ditta Depretis-Nicotera e O, ne furono

stomacati, e ne manifestarono ben sentita indignazione. II Depretis

ritir6 Forganico del suo Ministero
;
nel che fu imitato da altri suoi

colleghi; e la riparazione rimase in sospeso, tornando pei poveri Tro,-

vetti allo stato di lusinghiera promessa.
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2. Dato cosi il buon Capo d'anno agl* impiogati chc piu lavorano

e raeno son pagati, i Ministri riparalori si-godettero le vacanze loro

coacedute dagli onorcvoli proyressisli ; i quali se ne andarono a ri-

posure, sui mietuti alluri, dalle immani fatiche durate nella guerra
contro la Chiesa, contro il Papa e contro il clero, a cui stcrmiaio fog-

giarono gli ordigni di tortura dfsegnuti dalla leggc del Mancini. Le
Camere si riaprirono poi il giorno posto, 15 gennaio; ma, secondo ii

consucto. gli Onorevoli non si trovarono, per due giorni, in numero

legale a valida deliberazione. Per non perdere tempo, parecchi si

dilaniarono tra loro con inlerroyazioni, inlerpellanze e baruffe plebee.

Di che le Disciissioni negli Alii Parlamenlari porgeranno alia storia,

quanJo questa si potra scrivere verace, copiosi documenti intorno alle

qjjalitii morali doi Frammassoni sotto il cui giogo e ridotta 1'Italia

reale e cattolica. Trasanderemo la massima parte di codesti ignobili

diverbii, toccando solo di alcuni che posero a repentaglio 1'esistenza

del Ministero riparatore, od almeno fecero meglio sentire, a chi e

iritcressato a mantenerlo, il bisogno di raffazzonarlo.

Nella tornatu del 16 gennaio il deputato Corte chiese di fare una

interroyazione al Nicotera, ministro per gli aflari intcrni, intorno a

certi telegrammi u'Ticiali spediti dal segretario generate La Cava, onde

p-ireva essersi istituito in quel Ministero un ufficio di censura pre-

ventiva od un Indice dei yiornali proibiti'. II fatto, come vedesi nella

O^nione n* 351 del 29 dicembre 1816, si riduceva a questo: che il

La Cuva avea indirizzato per telegrafo ai Prefetti una circolare, con

cui loro ingiungeva di vietare che i rispcttivi loro impicgati riceves-

sero comechcssia la Gazzelta d'llalia che, stante la sua sistematica

opposizione, non deve cssere letta da impiegati . In uno dei tre te-

legrammi si diceva: Sorvegli, riferisca, provveda. Questi ordini

fulminant! erano dettati dallu stizza e dalla rabbia, onde si strug-

gevano il Nicotera ed il La Cava per 1'impressione prodotta dalla

Aulobioyrafia ddl'eroe di Sapri, spacciata da quella Gazzetta..

II Corte, a richiosta d'-l Nicotera, svolse subito la sun interpel-

lanza
;
ed udi rispondersi che si trattava piuttosto d' una quistione

di moralita che non di liberta di stampa : poiche non si era violata

alcuna delle guarentige a fuvore di questa, ma si riflutavano soltanto

ad un diario immorale quella protezione, quei privilegi, ^uei denari

dello Stato, che, a malgrado dclle denegazioni del Cantelli suo pri-

decessore nel Ministero, eransi dati largamente alia Gazzcllad' Italia.

II Corte insistette, ed il Nicotera ribadi le sue note d'irnmoralita alia

Gazzetta, facendone ricadere il lezzo anche sul Cantelli. e ripetendo

che questi stipendiava quella coi denari dei contribuenti. II Kicotti

dapprima, poi il Minghetti presero le difesc del loro antico collega

assente.il Nicotera di rimando disse, chc se ora parlava aperto contro
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il Cantelli, ci6 faceva a buon cliritto, perche quegli pel prime avea

smentito le largizioni veramente fatte alia Gazzella, e non per ser-

vizio secrete di polizia, ma pel giornaie.

Questo seambio di mentite arrivd a Firenze, dove gia da un mese
e mezzo, con gran frastuono tra due schiere di avvocati, si dibatteva

il processo intentato dal Nicotera al Visconti gerente della Gazzetta

d' Italia, di che abbiamo parlato nel Vol. XII della precedente Se-

rie IX, a pagg. 615-16. 1 partigiani del Nicotera, per mettere in sodo

che il Cantelli prezzolava la Gazzetta, allegarono' il testo delle letters

confidenziali e delle ricevute, che essi ebbero dal De Rolland Pre-

fetto di Firenze; il quale, per dovere d'ufTicio e per la natura stessa

della cosa, dovea tenerle per carte segrete. Onde non e a dire qual

ruinore si levasse per cio; tento che la Gazzetta d' Italia intento al

De Rolland un processo, per aver tradito i suoi doveri piu gelosi,

consentendo alia pubblieita di carte di tal fatta.

II peggio si e che il Nicotera, invelenitosi nel risponclere a chi

allegava 1' onoratezza del Cantelli, bassamente lo schurni come quello

che fosse stato Ciambellano della Duchessa di Parma
;
il che e falso.

Voleva anzi che, li per li, o gli s' infliggesse un voto di biasimo o

lo si dichiarasse prosciolto da ogni imputazione. Per buona ventura

la Camera non era in numero, e 1' interpellanza fu afFogata nel fango
di quel brutto diverbio. Ma si senti da tutti che oggimai disdiceva

troppo al Nicotera di assi&tere alle tornate della Camera, con peri-

colo che si rinnovassero tali scene, mentre gia troppo si ofl'endevano

tutte le leggi della convenienza e deir equita per 1' influenza che si

sercitava da lui Ministro sopra il processo agitato a Firenze. Oltre

di che un' altra ignobile baruffa, in cui egli s' impiglio a proposito

della noonina d' un giovanissimo Minervini, suo segretario di Gabi-

netto, a luoroso impiego, rendette evidente che la preoecupazione

del suo eroismo da difendere lo rendeva inetto, non che a discor-

rere con decoro, ma eziandio ad esercitare il suo utticio. Pertanto i

suoi colleghi, non potendo sbarazzarsi della sua persona, provvidero

ad allontanarla, almeno fmche il Tribunale di Firenze avesse recato

la sua sentenza in quella causa, da cui dipendeva 1'onore o Tinfamia

del Nicotera presso la setta ed i cospiratori suoi complici.

3. L'eroe di Sapri si arrese alle energiche esortazioni del De-

pretis, ed annunzio agli amici che, per riposarsi e per consiglio

dei medici, farebbe un viaggio in Calabria. I suoi cmoli ed avver-

sarii ebbero la sciocchezza di crederlo davvero amoialuto, o vicino

a dimettersi, e ne tripudiarono, supponendo che al riposo dovesse

succedere la dimissione. Ma s' ingannarono, ed il Bersayliere, gior-

naletto ai servigi dell'eroe, nel suo n 22 loro diede aliegramente

la baia, annunziando che il Nicotera stava benissimo, che andava
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laggiu per visitarc sua madre, e che fra otto giorni ripi^li^n-Mx- la

dirc/.ionc del suo Miaistero. E.I infatti la mattina del 25 gpnn;.i<> il

si^nor Giovanni Nicotera, che non sappiamo ancora come sia divenuto

barone, parti da Koma in compagnia di S. M. Vittorio Emmanucle II,

che per lui professa una singolare benevolenza, dimostrata anche di

quando in quando con prezijsi donativi. II re ando a divagarsi dalle

jravi cure di Stato colle cacce nei poderi reali provenienti dalle an-

tessioni, ed il Nicotera, tra le ovazioni dei suoi complici e consorti,

('escritte minutamente nel liersayitere, tir6 innanzi verso Nicastro e

Catanzaro; ed intanto il Depretis tenne 1' interim del Ministero per

gli allari interni.

4. Nel giorno stesso in cui 1" eroe di Sapri, a fianco di S. M. il Re,
si partiva da Roma, il Tribunale di Firenze pronunziava la sentenza

ntlla causa da lui mossa contro la Gazzetla d' Italia rappresentata
dal gerente Visconti.

I magistral! sentenziarono accertata la diffamazione per 1'Aufo-

biografia dell' eroe di Sapri; rivendicarono 1'onore di quosto da ogni

imputazione d* aver mancato ai doveri d' un cospiratore perfetto ri-

velando alia polizia i suoi complici; e condannarono il Visconti a

due mesi di carcere, alia multa di lire 500, all' indennit;\ verso la

parte lesa, alle spese del giudizio ed all'inserzione della sentenza

nella GazzeUa. II trionfo dell' eroe fu celebrate poi in varie citta

con fanfare e bandiere. Finche la Corte d'appello, a cui e ricorso

il Visconti, non abbia riesaminata la causa e recato la sua sentenza,

si dee dunque credere che il Nicotera fu egregio settario
;
e che nclla

, congiura mazziniana che riuscl alia spedizione di S;ipri, e nel darne

conto alia giustizia, dimostr6 fell perizia nell'arte del far vedere il

bianco pel nero, che gabbd la polizia di Ferdinando II, e non riveld

nulla ch3 potesse nuocere ai suoi complici in quella spedizione. Ma

quest) giudizio non puo cancellare dalla storia i document! divul-

gati e le sentenze che, contro la spedizione di Sapri nel 1851, fu-

rono scritte o pronunziate dai piu faraigerati tra i politici ifciliaiii,

quali erano Massimo d'Azeglio, il Conte Camillo Cavour, il Conte F- 1 -

derico Solopis, il cav. Barbaroux, e perflno ii presente Guardasigilli

Pasquale Stanislau Mancini; i quali deHnirono la spedizione di Sapri:

a una f'orsennata scorreria, un reato di ribellione e di ladroneccio,

un realo comune .

Di che sono allegati i docuraenti ulliciali nell' Unila CaUolim ili

Torino, nuuiero 27 del 2 febbraio; nclla liayionc mazziniana di .Mi-

lano, e nell' Oteervatore Romano n 31 del 9 febbraio 1811 Ecco

le parole del M uiciai, allora membro dd Consiglio del Contenzioso

diploinatico, registrate negli Aiti -u//icioJi.della Camera, a pag. 521.

Non si deve per uulla dissimulare la funesta impraxione che a
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biton dirilto il Governo di Napoli ha ricevuto dairimprovviso ripro-
vcvolissimo attentato. che una mano di foraennati, rotti ad oyni ma-
niera di wolenza, ha eseguito nell'isola di Ponza e nelle coste di Sapri;

come non si deve tacere del giusto risentimento provato dal Governo

del Re nel vedere da quegli stessi rivoltosi cotanto indeynainente abu-

saia la ospitalila loro conceduta nei reali dominii, brutalniente oltray-

yia!a la bandiera dello Stato, e molenlcmente coalrette ed murpale
ycrsone e robe del regii sudditi.

E fin d'ora il Consiglio esprirae il suo ramraarico, che al primo
annunzio dell'usurpazione del Cayliari per i congiurati, e della suc-

cessiva corsa fattasi da quel battello a Ponza ed a Sapri, colla istessa

prontezza con cui si spedi una regia fregata in cerca di quel vapore,

non siasi immediatamente aperto un processo in Genova per informare

e conoscere dei fatti di piralerid, da quei riwltosi consumati non

mono a danno dei detti sudditi cosi proprietari, come formanti 1'equi-

paggio di detto bastimento, che ad oltrayyio della bandiera delto

Stato. Colla istituzione di tal giudizio sarebbesi dall'un canto meglio
soddisfatto al debito di pronU e severa giustizia degli atti scullerati

commcssi a bordo del Cayliari, e dall'allro agevokta la prcpara-
zione dei mezzi onde difendere gli interessi dei nostri concittadini.

5. A buon diritto il Garibaldi, il Cairoli, ed alcuni altri monarchici

del loro colore pensarono che, se ad uno dei capi superstiti della

spedizione di Sapri si decretavano trionfi, benche gia ne fosse ben

ricompensato collo stipendio e con gli onori di Ministro per gli aflari

interni, 1'equita voleva che i suoi colleghi d'erois??io e di marlirio

ricevessero un attestato della grutitudine nazionale della setta poi

loro alti fatti. Perci6 nella tornata del 21 gennaio, tre giorni dopo
sancita la legge del Mancini per 1'oppressione del clero, ed un giorno

dopo pubblicata la sentenza contro la Gazzetta d'ltalia, presentarono
alia Camera uno schema di legge ; per cui si decretasse una pensione
vitalizia di lire 1000 a ciascuno dei superstiti eroi, che, col Pisacane

e col Nicotera, nel 1851, per eflettuare i disegni repubblicani del

Mazzini, si erano trovati, coyli aiuti e coi danari del Cavour, a St;pri.

La Camera, senza che valesscro a rtittencrla le giuste riflessioni ed

opposizioni di Quintino Sella. prese in considerazione codesto schema

di legge, e lo trasmise agli Ufflcii. Ma questi, pensandovi un poco, ne

videro lo sconcio e la portata politica. Qaattro di essi risolvettero

che si dovesse al tutto HPwtare pur d'iinprenderne la discussione;

gli altri cinque vennero alia conclusione che se ne sospendesse il

giudizio: e la faccenda fu, per ora. messa in tacere.

6. Intanto il Nicotera, di cui s
1

annunziava la prossima elevazione

al titolo ed agli onori di Duca di Sapri, per compiere un illustre

ternario col Duca di Gaeta e col Marchese del Vascello, procedea tra
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<se ovazioni a Nicastro ed a Catanzaro. Nelle quali eitta, onorate

cli sua prcsenza a lauti banditti, recit6 discorsi, che il />'</></
./ft ere,

n. 32, annunzid come rilevantissimi programmi politic!: ripctrndo a

Catanzaro sottosopra ci6 chc area detto a Nicastro, c svolgendo mcglio
le tesi gi;i esposte nell'altro suo famoso discorso detto a Caserta, come
abbiamo riferito nel nostro \ ol. XI della precedente Serie IX, a pag. 143.

II testo del discorso di Catanzaro fu riprodotto, non solo dai giornali
che stanno a servigio del Nicotera, ma eziandio da quelli dell'oj/posi-

zionc, appunto per fame ben rilevare 1'aperto contrasto con le pro-
messe e gl'impogni assunti dal Depretis nel famoso suo discorso

recitato a Stradclla il di 8 ottobre 1816, e stampato nel Diritto n. 281

del 13 dello stesso mese.

II Nicotera, come puo vedersi neH'Ojnmone D. 34 del 4 febbraio,

s'attenne in alcuni punti al programma del Depretis. Rinnov6 le pro-
messe di riforme circa le leggi tributaric e pel miglioramento nel

riscuotere la tass;i del macinato che ora non si pu6 abolire
;

lar-

gheggi6 di speranze per le leggi comunali e provincial! e di sicurezza

pubblica; riafferind gl'impegni per riordinare (cioe liquidare) le Opere

Pie; ma fece intendere che tutte queste cose doveano precedere quella

che, dal Depretis si era proinessa e che dal Cairoli si volea per la

prima: cioe la riforma della legge elettoralc sulla base del suflYagio

amplissirao se non anche univcrsale. E conchiuse che il paese aspetta

riforme amministrative. di cui sente il bisogno; onde la riforma po-

litica pel sujfrayio univcrsale sarebbe Y ultima di cui egli consen-

tirebbe che si trattasse, come quella che trarrebbe scco il disciogli-

mento della Camera.

L' opposizione tra il Nicotera eJ il Cairoli, a tal proposito, non

potea essere piu spiccata. E ne vcnne una scissura di piu tra i Sinistri

padroni ora del Governo; e crebbero gl'impacci del Depretis egli
screzii nel Ministero stesso.

1. Fu detto e stampato che il presente Governo, rappresentato dal

Ministero e dalla pluralitu della Camera, avea per cdmpito di j-re-

parare il ponte del passag^io dalla monarchia alia repubblica. .Non

sappiamo se tali siano davvero i disegni dei .Ministri risponsabili e

dei caporali delle varie fazioni sotto cui parteggiano i progrtHMti
Ben e manifesto per6 che i repubblicani lavorano a vista d'ognuno

per codesto ponte, ed i loro oratori alia Camera non dissimulano

punto i loro intendimenti. Infatti il deputato Felice Cavallotti, quel

tiile si famoso per le spiegazioni date intorno al senso ed all' obbligo

assunto col giuramento, nella tornata del 31 gennaio propose che la

Camera mandasse a Milano una sua deputazione che la rappresentasse

ullicialmente alia solenne traslazione delle ossa dei Mazziniani, che,

Strlt X, wl. I, f<ut. 641 40 /.fcfcrate 1911
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il 6 febbraio 1853, assalendo all' improvviso i soldati ed ufliciali au-

striaci che se ne andavano isolati o alia spicciolata per le vie, ne

trucidarono o ferirono di pugnale circa 10; p61 quale alto fatto, degno
d'andar di paro per eroismo colla spedizione di Sapri e con 1'altra

di Marsala, furono quei sicarii impesi alle forche.

La Camera dei Deputati, seaza farsi a riflettere sulla significazione

politica di tal dimostrazione, e neanche pensando aH'impressione che

questa dovrebbe produrre a Vienna, aderi subito alia proposta del

Cavallotti, e nomin6 perfino i membri della Deputazione che dovea

recarsi a Milano pel di 6 febbraio, assegnato a solennizzare I'eroismo

di quei martiri! E cosi si espose a ricevere uno schiaffo sonoro, ben

calcato, dal Comitato Mazziniano che avea organizzata quella solen-

nita, e che con risoluzione messa a stampa riflut6 di ammettere cotal

rappresentanza della Camera e del Governo !

La storia di quei truce fatto, ben riassunta nelYUnita Cattolica

n. 29 del 4 febbraio, e gli stessi Atti Ujficiali del Governo e delle

Camere dello Stato subalpino, dimostrano che allora, non solo gli

onesti uomini. ma perfino gl' implacabili nemici dell'Austria, tranne

i piu dissennati mazziniani, gareggiarono di zelo e di ostentazione

in iiifliggere a gli assassini del 6 febbraio 1853 il marchio dell'in-

famia. Ed ecco ora, mentre si ostenta leale amicizia coll'Austria. e si

fa sonare tant'alto la fraterna cordialita di relazioni tra Vittorio Em-
manuele II e Francesco Giuseppe d'Austria, ecco la rappresentanza

legale dell' Italia accettare, senza difftcolta, 1'invito di partecipare

ufficialmente a solenni onoranze da tributarsi alle ossa di quei mar-

tiri del 6 febbraio, di cui evidentemente era complice quei Libeny
che tre giorni dopo, alii 9, colpiva di pugnale alia nuca 1" imperatore
Francesco Giuseppe !

8. II peggio si e che, pochi giorni prima di questa scandalosa

deferminazione degli onorevoli col tacito consenso del Ministero ri-

sponsabile, era giunto in Roma il barone Haymerle, novello amba-

sciadore d' Austria-Ungheria presso 1'ospite augusto del pontificio

palazzo apostolico al Quirinale. Quale impressione egli risentisse per

la risoluzione parlamentare del 31 gennaio, noi non sappiamo. Bensl

fu stampato, e non contraddetto da veruno, che 1'Haymerle telegraf6

subito notizia del fatto all'Andrassy; il quale senza indugio ne chiese

spiegazioni al conte di Robilant, ambasciadore italiano a Vienna
; e,

in maniera di soddisfazione, ottenne che S. M. Vittorio Emmanuele II

ricevesse a udienza solenne, appunto il 6 febbraio, il novello amba-

sciadore che dovea presentargli le sue credenziali.

9. Infatti alii 5 febbraio giunse in Roma, accompagnato dall'^roe

di Sapri, S. M. il re Vittorio Eramanuele II, e vi rimase appunto un

giorno, il 6, quanto bastava per codesto ricevimento ufficiaje, com-
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piuto con tutta solennita e cortesia. Inoltre si feee in guisa che i

promoter! della disegnata pompa funebre venissero in ili>o>nli;i fra

loro, e la solennita fii differita a tempo ulteriore per ordine del

PrcfettO.

10. 3Ia intanto ingrossavano i mail uraori tra i ^/roj/ressMJt, che

si qucreluvano di veder deluse dal iMinistero le loro speranze e ne-

glette le date proraesse ;
tanto che si parlava di crisi mtnttfteriote. Si

presumeva ch^ un aperto dissenso tra il Depretis ed il Nicotera dovesse

produrre la dimissione del secondo; si dava per certo che il rallaz-

zonamcnte del Consiglio dei Ministri fosse stato argomento di con-

ferenze intime del Depretis col Crispi e col Correnti. Ed 6 certo che i

deputy ti della pluralita volevauo sottrarsi alia dominazione del De-

pretis, e darsi un capo, che astringesse costui ed i suoi colleghi alia

osservanza dei patti conchiusi quando furono elevati al Ministero. Le

vacanze del Carnevale vennero opportune a mitigare la severita di

codesti propositi; tanto piu che il Depretis s'irapegn6 a presentare

subito tre schemi di leggi, onde alleggerire il peso della tassa pel

macinato, addolcire le sevizie degli ayenti nel riscuotere 1'altra di

ricchezza mobile, e provvcdere a preparare 1'abolizione del corso

forzoso della carta-moneta. Di che pare che si contentassero per ora

i ribelli, aspettando di vedere se il Depretis terrcbbe parola. Al Senato

fu presentata, il 3 febbraio, la legge del Mancini conlro yli abwi dei

ministri del CiUto.

IV.

COSE STRAMERE

BELG10 (Nostra varrispondenza) 1. La riforma eleltoralc 2. Lavori Icgis-

lativi 3. 1 falsi elettori 4. I disastri finanziarii 5. L' opera della civi-

lizzazione dell' Aflrica cenlrale 6. Testo della Pacificazione di Gand.

1. Al momento in cui vi scrivo, una corta agitazione cerca di sol-

levare le masse delle grandi citta; partito da Anversa, il movimento

si comunica a Gand e perfino a Bruxelle. Le conseguenze di cosl

fatti tentativi dipendono dal maggiore o minor grado di buona fede

dei capi della polizia e dairattitudine piu o meno vigorosa del Go-

verno; e, se la mia corrispondenza non fosse ormai ritardata di

troppo, io la diDTerirei ancora per potervi far conoscere il risulta-

mento di questa nuova crist. 11 fine del movimento e sempre lo stesso:

vale a dire, rotesciare il governo cattolico e costituzionale, e surro-

garlo con un governo ateo e rivoluzionario: One costante dogli sforzi

del lealissimo partito liberate: Icvati di cosli, ci vo'sUur to. II
|

/es(o, ossia il punto d'appoggio, e la riforma elettorale, invocata da

coloro che rimaser vinti nelle ultiine elezioni, ma rifiutata da
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medesimi, perche questa riforma colpisce le proprie lor frodi. La

bandiera del raovimento sarebbe, se si avesse il coraggio di mo-

strarla, la bandiera rossa; e chi sa che non si giunga al punto di

mostrarla. L'impresa popolare e presa dal teatro nella Muta di Por-

tici; il movimento rivoluzionario e anticostituzionale non potea fare

migliore scelta, per darsi un'apparenza onesta e yppoggiarsi sul sen-

timento patriottico, di quello che assomigliarsi alia rivoluzione

del 1830; ma s'inganna a partito se crede che il paese sia in queslo

momento preparato com' era nel 1830, e se pensa che a destare Tin-

cendio basti soltanto la scintilla di quelle parole:

A mon pays je dois la vie,

11 me devra la liberte.

Al mio paese io debbo la vita che mi die,

Ei della libertade fia dcbilore a me.

Del rimanente, i giornali di piazza battono a raccolta e cercano di

arrolare, questa volta almeno, la borghesia, non rilinendo di procla-

mare che il popolo e stanco di levar fuori dal fuoco le castagne per

poi vederle sgranocchiate dai borghesi. Ma di cio basti per ora
;
tra

pochi giorni si vedra il risultato.

2. La riforma elettorale, presentata alle Camere dal sig. Malou

e discussa nelle pubbliche vie priuia d'esser discussa in bigoncia,

risponde a una domanda del partito liberale.

Le nostre Camere, iufatti, eransi riunite, conforme la legge, il

secondo martedi di novembre. In due giorni il Senate ebbe verificato

i poteri de'nuovi eletti, costituito il suo ufficio, formato le sue se-

zioni. La Camera dei rappresentanti mise due settimane ad adempiere
le stesse formalita: ma ho detto male; doveva dire mise due setti-

mane a permettere al partito vinto di mostrar faccia franca dimmzi

alia stampa. La rassegnazione, confio vi diceva, non e la virtu ca-

ratteristica de'nostri pezzenti (gueux): per consolarsi della disfatta,

essi avevano, dopo le elezioni, fracassato qualche cristallo; arrivati

nell'emiciclo della Camera, si atteggiarono a martiri, a vittirae del-

1'oppressione del clero. Le loro querimonie peraltro non sono che

ingenue confessioni; e non avranno altro efFetto che quello di far

sempre meglio conoscere ch'essi sono nemici della religione e del

clero. Mostrano essi, infatti, un sovrano disprezzo per 1' Inferno, per

Iddio, per il Papa, e si lagnano d'essere stati vinti a causa del ri-

spetto che rimmensa maggioranza dei Belgi ha conservato per Iddio

e per il Papa. Ma v'ha di piu; essi dolgonsi che le armi non sieno

eguali, adducendone a ragione 1'avere il partito cattolico un Inferno

minacciante i suoi nemici, mentre essi non hanno un Inferno da op-

porre a'proprii avversarii. Ma dov'e dunqu-e il loro buon senso?Se

1' Inferno non e che un' invenzione di partito, chi gl'impedisce dal-
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Tinventarnc uno a loro talcnto? I frammassoni. del resto, hann<

pure il loro inferno e Ja k ro scomunica, e, non ha guari, fu data

l*'ttura alia Camera di un documento autentico. ma altamente ridi-

colo, col quale: La R/. ED.-, degli amici filantropi dichiara il I i..

Armando Tardieu colpevole di rivelazioni raassoniche... dice ch'ei

merita il biasimo de'suoi F. F. F.\ e che quindi la R/. LU ordina

che il nome df lui, s.critto sur una carta, sara bruciato fra le due

colonne, spend essendo tutti i lumi/., che sola una torcia funebre
verrii accesa per 1'esecuzione del giudizio, dopo di che sara fatta in

pezzi e gettata in luogo profano/. ,
che il norae del detto Armando

Tardieu sara cancellato dal catalogo/. e 1' estratto del disegno (trwt)
scritto con inchiostro rosso ecc. ecc. Xon 6 ella questa una sco-

munica in tutte le regole? Per fare un discorso corto, pussate quelle
due settimane, i signori yueux credettero aver detto abbastanza per
1'orazione funebre dei vinti, e si degnarono tacere. Contuttocid il

sig. Malou, capo del gabinetto, si mostro, secondo il suo solito,

a uomo alia buona
,
e promise di preparare un disegno di legye

inteso ad assicurare la liberta e il segreto del voto.

Dopo le vacanze delle feste del capo d'anno, il disegno di ri-

forma elettorale fu deposto sul banco della Camera. Foggiato in purte
sul sistema inglese, compilato d'intelligenza (a quanto si dice) coi

capi del partito liberale, questo disegno di legge assicura la liberta,

la sincerita e il segreto del voto; ma non crediate gia che quei si-

gnori ne siano soddisfatti; tutt'altro; la legge e troppo sincera, e

contiene un articolo che avrebbe per eflctto d'impcdirc la conser-

vazione de'falsi elettori creati in Anversa dai yucvx in previsione

deirelezioni del 1878. Ora, dar contro ai falsi elettori e lo stesso

che commettere un delitto di lesa maestn, che tirarsi addosso la

taccia d'impostore, d'uomo di mala fede, di giuntatore, di bugiar-

do ecc. ecc.
; imperocche e ua distru^gere il mezzo su cui faceva

assegnamento quel gran partito dei vindici della moralit:'i pubblica

per recarsi novamcnte in m;;no il potere. Inde irae: di qui i clamori,

I'agitrzione del teatro e della pubblica via, e quella febbre d'agi-

tazione popolare ch'io vi accennava poc'anzi. Quanto al rimanrm-'

del disegno di legge, diilicile mi sarebbe il giudicarlo. Sebbene esso

possa dirsi opera d'un uomo imparziale e d'un tiilento incontesta-

bile, noi tuttavia dilildii.mo assai dclle moJificazioni a cui dovranno

essere assoggettati certi articoli della legge sotto la prcssionc dcl-

1' a^itazione popolare.

3. Per essere elettore generale c avere il diritto di dar voto p-r

il comune, per la provincia e per le Camere legislative, fa di me-

stieri pagare all'incirca 42 franchi d'impostc; 1'imposta lascia

supporre una fortuna, un coramercio, uua condizionc lucrativa qul-
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siasi; per creare elettori, e'bisogna creare o per lo meno dichiarare

condizioni lucrative. Questo e il mezzo che fu posto in opera ad An-
versa. Piu di 1,200 elettori yueux vennero creati in tal modo, ma
eon un'impudenza di cui quel partito sembra avere il monopolio.

Egli e di notorieta pubblica in Anversa, esser quivi in scarsissimo

nurnero i commessi di case commerciali che abbiano stipendio su-

periore a 3.000 franchi, mentre in realta gli stipendii variano tra gli

800 e i 1.500 franchi
;
-nessuno quindi s'illude sul valore delle di-

chiarazioni di 1.200 commessi, che si fan conoscere tutto ad un tratto

e si dichiarano provvisti di stipendii tra i 3,600 e i 5,000 franchi!

Addentrandosi, del resto, nelle particolarita, si trovano fatti vera-

mente ributtanti. Si cita, per esempio, un orefice il quale non paga

per se che 15, 60 di patente e dichiara aver due commessi (i suoi

due figli) a cui da 3,600 franchi d'assegnamento! In un comune vi-

cino ad Anversa, v'ha un commesso con stipendio di 3.000 franchi,

che non sa scrivere il proprio nome! e in cittR, due negozianti pa-

gherebbero a'propri comuni, stando alle rispettive loro diohiarazioni,

1'uno 105,000, 1'altro 40,000 franchi 1'anno; un terzo poi- asserisce

aver 15 commessi con franchi 3600, mentre in realta non sono che

operai guadagnanti tutt'al piu 25 franchi la settimana. Ebbene ! il

gran delitto del nuovo disegno di legge sarebbe il dar di frego a

tutte quelle false patenti di commesso, esigendo dai commercianti

una recognizione officiate del diritto di quei commessi agli stipendii

di cui si denunziano provvisti.

4. Accanto alle commozioni cagionate dagl'interessi dei partiti,

ve ne sono altre d'un genere tutto diverso, ma che operano profondi

sconvolgimenti nelle fortune private. L'industria metallurgica belga

e quasi del tutto andata in rovina : i piu degli opificii han sospeso i

loro lavori, e quelli che proseguono, lavorano senza profitto o anche

con scapito; 1'industria carbonifera* dopo aver dato benefizii enormi

e fors'anco eccessivi, e parimente ridotta a continuare i lavori senza

vendere il suo carbone; le vie ferrate, appartenenti, fatta una o due

eccezioni, a private societa, non possono piu pagare a'loro azionisti

ne frutti ne dividend!
;
e una di tali societa, ii cui direttore generalc

era il sig. Philippart, vale a dire la societa dei bacini di carbon fos-

sile, e ultimamente fallita per 250 milioni ! -Ne piu felici sono le

speculuzioni delle banche; molti stabilimenti considerevoli di questo

genere sono andati in rovina. Dopo gli affari Langrand, abbiam ve-

duto cadere la Banca dell' unione, che sta compiendo in questo mo-

mento la sua liquidazione. Questa banca, fondata e diretta da uomiiu

. della piu specchiata riputazione, faceva in Brusselle afFari vantag-

. giosissimi e godeva della flducia universale; ma nella sua succursale

d'An\ersa fu indegnamente derubata da un commesso tedesco e pro-
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tfst;int< v

. per nome Penter, che sta espiando in can-pro il suo furto

e le sue falsitii di scrittura: a motive di un tal furto, ascends

circa 20 milioni, la banca e stata cpstretta a Hquidare, e ha liquidate

senza fallimento. Circa un anno fa, scoppi6 il disastro della Banca
dd lldijio. vittima in purte delle sottrazioni operate dal primo se-

gretario del direttore, e in parte dell' incapacita o dell'inouria del

suoi amministratori. II segretario, per nome Eugenio t' Kint, appar-
tiene a una famiglia onoratissima. Dopo aver ricevuto un'elucazione

cattolica, si Iasci6 daU'amore della dissolutezza trascinare nel partito

liberale, e fuggi in compagnia di una donna di riputazione equivoca ;

ma, arrestato dalla polizia a Quenstown, trovasi di presente sul banco

degli accusati. Le azioni di quella banca sono scese dai 600 ai

60 franchi. Due mesi sono, avemmo la sconfitta dell' Unione dd

credito, societa popolarissima ma tutta liberale, indegnamente deru-

bata dal suo proprio fondatore e governatore generale; essa per6
ha potuto sfuggire al fallimento, e sta per riprendere le sue opera-

zioni. La settimana passata, fu dichiarato il fullimento della Banca

belya del conunercio e dell' induttria per 50 milioni! conseguenza
esso pure della rovina di tutte le societa dirette dal sig. Philippart.

Quando la sara finita con cotesti fallimenti, e diflicile il prevederlo;

rpu un fatto splendido e degno di considerazione si e che la fiducia

nei fondi pubblici del Belgio, invece di scemare, aumenta; il 4 per % e

a 100 franchi e il 3 l
/t per % a 16. Non potrei bastantemente chia-

mare la vostra attenzione sopra un tal fatto, il qmile sta a provare

che il paese ha sempre confidenza in se stesso e conosce i mezzi di

cui puo disporre.

5. In virtu delHaiziativa presa dal Be del Belgi, e sotto la pre-

sidenza di lui, si e fondata in Brusselle un' opera veramente regale

nel suo concetto e degna dell' attenzione, degli elogi e della coope-

razione delle nazioni civili; I' opera, vo'dire, della civilizzazione

il lie soggiunge: dell' evangelizzazione dell'Airrica centrale. i\el

palazzo di Brusselle tenne le sue sedute, li 12, 13 e 14 del passato

settembre, il primo Congresso internazionale. Invitati e allog^iati

dal Ke nel proprio palazzo, i delegati di Parigi, Londra, Vienna. i:-r-

lino, Kom^i e Pietroburgo risolvettero le due question! seguenti:

1* Designazione delle basi d' operazione, affine di esplorare le

parti sconosciute deH'Aflrica tra il bacino del Tombese a mez^ogiorno,

e a settentrione i conflni del nuovo territorio egiziano e il Soudan

independents. L v Conferenza conchiuse per lo stabilim^nto di stazioni

scientifiche ed ospitaliere, con una linea di coraunicazioni estcn-

dentisi dall'uno all'altro oceano in conformifi, presso a poco, del-

1' itinerario del comandante Cameron.

2* Costituzione d' una Commisstone inhrnazionale e di parecchi
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Comitati nazionali. La Commissione ha per ufHcio di dirigere,

per 1'organo d'un Comitato esecutiw, le imprcse e i lavori dell'opcra,

e di amministrare i fondi pecuniarii somministrati dai Governi. dai

comitati nazionali e dai particolari. Questa Commission?, preseduta
dai Re dei Belgi, e coinposta dei president! delle societa geografiche
di Pdrigi, Londra, Vienna e Berlino. I comitati nazionali si costitui-

scono in ciascun paese giusta il raoJo che loro apparisce piu van-

taggioso.

Per 1'eseguimento di sifTntta risoluzione, si e formato nel Belgio
un Comitato nazionale, che ha per presidente S. A. R. il Conte di

Fiandra, fratello del Re, e 52 membri, scelti tra gli uomini piu

riputati per la loro attitudine amministrativa rispetto all' opera di

che si tratta. II 6 novembre, quel comitato si riuni nel palazzo di

Brusselle, oye il Re lo insugur6 con un discorso che designs, come

.appresso, il fine dell'opera e i mezzi ond'essa intende valersi: Sor-

retti dalla pubblica simpatia, noi siamo persuasi che, se arriveremo

ad aprir delle vie, a stabilire delle stazioni sulle linee percorse dai

mercanti di schiavi, questo trattlco odioso sara finalmente estirpato, e le

vie e le stazioni, col servire di punto d'appoggio ai viaggiatori, aiu-

teranno potentomente alFevangelizzazione dei negri e aH'mtroduzione

fra loro del commercio e dell'mdiistria moderna.

Dal canto suo, il Comitato nazionale belga sta aprendo sottoscri-

zioni, e il paese risponde generosamente all'invito del Re; i cattolici

piu generosamente ancora dei liberal!.

6. Una cavalcata istorica moveva attraverso il fango delle vie di

<jund. a quattro riprese diflTerenti, dai 3 al 10 di settembre. Occa-

sione a questa solennita gueuse era il 300* anniversario .del giorno

in cui fu sottoscritta la convenzione politico -religiosa conosciuta

sotto il nome di Poct/icaz.iowe di Gand. A questo titolo, per6, la ma-

scherata sarebbe dovuta farsi il di 8 novembre: se fu fatta invece

in settembre, non crediate che fosse senza ragione. E la ragione, a

quanto mi viene assicurato, e questa: i yueux belgi del secolo XIX

si tenevan sicuri d'una vittoria ad Anversa nelFelezioni del giugno;

questa vittoria dpveva avere per conseguenza uno scioglimento delle

Camere e quindi un'elczione generale ia settembre; i primi di questo

mese erano dunque il momento opportuno per produrre sul popolo

un'impressione eilicace.

La convenzione dell' 8 novembre 1516, detta la Facificazione di

Gand, era stato un tentative di rappacificamento e di conciliazione

tfa i partiti politici e religiosi; ma le feste del settembre 1876 non

furono che un ordigno di guerra in mano di un partito per inasprire

le dissidenze politiche ed eccitare in supremo grado le passioni

popolari; sotto pretesto di storia, si scese nel campo delle contro-
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vrrsio, o, per dir m^glio, si rrn-n d'ispirarc nd popolo 1'odio

disprezzo dolla religione, sentiment > Ban tteristico d<-i yueua:. 11 ru-

more dci propan.tivi di quelle fcste ebbe per6 per efletto di ri

gliare ulcuni scrittori di storia e di polemica, e piu d' un opuscolo
beuissimo scritto venne in luce a ristabilire la verita dei fatti; co-

sicchi"1

, quanto lo spettacolo portato a sp;;sso per le vie cercava di

rendere o liosa o sprcgevole agli occhi del popolo la rcligione. al-

trettanto quella patina di storia aperta sotto gli occhi d^gli uomini

assennati rendeva giustb.ia alia benevolenza ed equita rhe ispira in

ogni tempo la religione cattoliea. II popolo, del resto, non si lascio

ne illudere ne commuovere; esso guardavu con curiositu quei costumi

cosi singolari e cosi ricchi, e si tcneva in guardia contro spett :coli

che avevj'.no manifcstamente per fine di rondere odiosa la fcde dci

suoi padri; a tutta quella roba si dava il nome, quando di mislif:-

cazione, quando di falsificaziune di Gand. Concludendo; dimostrazione

inutile, poiche Telezioni generali non ebbero elfetto; errori storici

volontarii; fiasco ussuluto neH'opinione pubblica: ma tutto cid poco

monta; il contribuente p;ga bene.

V.

PRUSSIA (A'os/ro unrispondenza) 1. L'anniversario di Gugliplmo I e I'jini-

nistia 2. Apertura del LandUig prussiano; bilancio 3. F preparnlivi mililari

e la queslione esterna 4. L'elezioni pel Heichslag germanico 5. II Kultur-

kampf 6. Marpingen: Diraoslrazione inleressante a Bcrlino 1. Movimento

prolestante.

1. II 1 gennaio 1'imperatore Guglielrao celebrava il 10 B0 anniver-

sario della sua cntratura nell'esercito prussiano. In quell'anno 1807,

che segn6 il piu grande abbassamento della Prussia, allorquando il

re Federigo Guglielmo III, cacciato dalla sua capitale, tcneva sua

residenza in Memel, ultima delle cittii prussrane in sul confine della

Polonia, il figlio secondogenito del re fu nominate luogotenente nel-

I'esercito prussiano che aveva di poco toccate le sconfitte terribili

di Gena, Friedland e Kylan. e che piu non esisteva se non di nome.

Oggi Guglielmo I e il monarca piu potonte d'Europa, e le sue vit-

torie basteranno ad assegnargli uno splendido posto nella storia.

QueH'anniversario adunque avrebbe potuto somministrare argomcnto
di meditazione sulla volontA di Dio che ha fatto sparire 1'impfTo di

Napoleone, e che potrebbe altresi annichilare quello di Guglielmo I.

Tutti gli storici serii pongono in sodo che la decadenza di Napoleono 1

data dalla persecuzione ch'egli mosse al Papa, la cui causa era ailora

cosi strettamerite congiunta a quella di tutti i popoli oppressi, che

il re protestante per eccellcnza, Federigo Guglielmo III di Pru

fu il primo a domand;.re il ri>tabilimento della sovranita spirituale
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del Sommo Pontefice. Siffatto procedere del padre dell'imperatore

Guglielmo moveva dull' aver egli imparato da una dolorosissima espe-

rienza ad apprezzare il valore d'una popolazione estremamente devota

alia Chiesa. Durante i disastri avvenuti tra il 1806 e il 1812, Fede-

rigo Guglielmo III fu costretto di recarsi a piu riprese nelle sue

province cattoliche dell'Ermeland e della Slesia, dove le popolazioni

manifestarono tale un'afFezione allo sventurato monarca fuggitivo,

che questi ne rendeva pubblica testimonianza in un ordine indiriz-

zato al suo cancelliere, e gl' ingiungeva, non doversi d'allora in poi

fare veruna eccezione; i cattoiici dover esser trattati sul piede di

perfetta uguaglianza coi protestanti, avere accesso a tutte le ceri-

monie pubbliche ecc. A malgrado di si splendida manifestazione, a

malgrado delle salenni promesse fatte alle popolazioni cattoliche

nel 1815, Federigo Guglielmo III, circondato di consiglieri prote-

stanti ripieni d' odio e di pregiudizio contro i cattoiici, faceva in sul

fine del suo regno, gittare in carcere i venerabili Arcivescovi di

Colonia e di Gnesna-Posnania. I cattoiici tuttavia non mancarono alia'

fedeM dovuta al Sovrano; 1'ingiustizia fu riparata da Federigo Gu-

glielmo IV, fratello maggiore dell'imperatore attuale, e grazie alia

concordia di cattoiici e protestanti nella divozione alia monarchin,
la Prussia pote traversare vittoriosamente non pochi gravi pericoli,

segnattimente nel 1848, e divenire cosi il cardine del nuovo Impero

germanico, il cui avvenire non sara reso sicuro che dalla pace con

la Chiesa. E da sperare che Guglielmo I, la cui lunga vita e stata

contrassegnata da vicende assai diverse, vorra, prima della sua fine,

piu prossima forse di quel che non si crede, rammentarsi che per
essere veramente grande, e d' uopo esser magnanimo, che solo sulla

giustizia si fondano gl'Imperi, e che la piu augusta missione d'un

Governo e la protezione ch'esso accorda al buon dritto, ai deboli e

alia Chiesa. Allora forse egli si risolvera ad emanciparsi dai consigli

di certuni, e a far la pace coi 1C milioni di cattoiici, verso i quali

ha gli stessi doveri che verso i protestanti.

Troppo lungo sarebbe il descrivere tutti i particolari delle feste

e cerimonie onde fu oggetto quell' anniversario militare. L'lmpera-

tore ricevette un gran numero di deputazioni delFesercito e di cor-

porazioni civili, la maggior parte delle quali recavano presenti ma-

gnifici, come spade d'onore, indirizzi, corone d'alloro ecc. V'ebbero

pranzi di gala, parate, riviste, serenate, passeggiate con fiaccole: e

grandissima fu la parte presa dal pubblico alle feste onde fu ralle-

grato tutto il paese. Erasi anche parlato d'un'amnistia; ma ne fu

deposto il pensiero a cagione, pretendono gli ufficiosi, del carattere

esclusivamente militare dell' anniversario. Ma e da credere piuttosto

che 1'amnistia non si volesse, perche avrebbe dato troppo nelFoc-

chio 1'escluderne i cattoiici vittime del Kulturkampf.. Per questa
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rndono medesima non e da aspettarsi nessun'amnistia pol 22 marzo,

quando (Ju^li'-lmo I cntrcra nol suo 81 mo anno.

2. L' anno passato, la seconda Camera rifluto un credito di 6 mi-

lioni destinati a trasformare I'arsenale di Berlino in Rulimctlmllc

(tempio di gloria) dell'esercito prussiano. Quest'anno, il 12 gennaio,
in occasione dell'apertura delle due Caraere del Landtag, 1'Imi

tore pronunziava un discorso assai volgare, nel quale calcava in modo
affatto speciale il passo relative al sopraddetto credito. Dopo di cid,

il primo progetto presentato alia seconda Camera era la domanda
di un credito di 4,330,000 marchi per la Ruhmeshalle; e qi;

volta sara approvato, nonostante la previsione che questo tempi > di

gloria sara per esigere in awenire un credito annuo di 180 000

marchi pel suo mantenimento e furs' anco per eguagliare la diflfe-

renza che passa tra i 6 milioni e la cifra presente. Genoralnn-utft

parlando, il bilancio non annunzia condizioni delle piu prospere. Per

il 1871 gl'incassi e le spese sono calcolate in 65l,413,93i marchi,
ossia 15.000 marchi di meno che pel 1816. Le spese ordinarie sono

accresciute di 11 milioni, grazie all'aumento di numero de'pubbliei

impiegati e dell'ammontare de'loro stipendii; le spese straordin;irif

sono diminuite di 20 milioni, ne ammontano tutte insieme che a

21 milioni. Per mancanza di mczzi, osserva il ministro delle finnnze

sig. Camphausen, e mestieri rinunziare alia costruzione di canali. che

e pur 1'unico mezzo di rialzare 1'industria mineraria e metallurgies
dolla Germania. Se si trattasse di spese per 1'esercito, cioe di spose

assolutamente improduttive, il signor Camphausen ben saprebbe
trovare il danaro occorrente. Per tal guisa 1'incuria, 1* incapacity as-

soluta del Governo a riguardo dei bisogni popolari si vendica nel

modo piii crudele che si possa immaginare; il lavoro e il commCrcio

sono sempre piu incagliati; non vedonsi duppertutto che operai scnz<i

occupazione. La miseria iatanto va progredendo in modo spavente-

vole. Per conseguenza dell'abolizione del dazio d' importaziono sul

forro, un gran numero d'importanti opificii si son trovati nella ne-

cessiti di licenziare i piu de'loro operai o di chiudere aflatto i loro

laboratorii.

3. E alle viste un nuovo aumento del bilancio militare. Se ne ha

un'indicazione piu che certa nelle recriminazioni ed accuse lanciati-

testc contro la Francia dai nostri rettili (stampa ufliciosa)
;
oltro agli

avvisi piu particolareggiati di certa gente molto addentro nelle cose

governative, i quali fan salire a 15 o 20 milioni la cifra dell' aumento.

Formidabili sono adesso presso di noi i preparativi di difesa. A po-

nente, il Reno e i Vosgi irti di teste di ponte e di fortezze le piu

grandi d'Europa, Strasburgo, Metz, Magonza, Rastadt, Coblenza, Co-

Ionia e Wesel, senza parlare delle altre, preseotano una linea di

difesa insuperabile. Le dette piaae forti sono guanrite ciacuna d'una
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vasta cinta di fortini, e provviste di magazzini racchiudenti in ogni

tempo vi\
r

eri bastanti per due anni. A levante, Posen. Koenigsberg,

Memel, Thorn, Kustrin e varie altre piazze forti oppongono un egual
baluardo alia Russia. Che debba prevenirsi 11 caso in cui la Germania
abbia a difendersi su due confini ad un tempo, lo si disse in pieno

Eei.'hstag nel 187 i, allorche si trattava di votare le somme neces-

sarie all'ingrandimento delle fortezze. Nella Gonferenza di Costanti-

nopoli sembra essersi operate un ravvicinamento fra la Russia da

una parte, e la Francia e 1'Inghilterra dall'altra parte. Un tale rav-

vicinamento non poteva andare a genio del principe Bismark, il quale

aveva dichiarato si al Reichstag come a lord Salisbury essere 1'al-

leanza russa la base .della sua politica; percio ha incaricato i suoi

rettili di far fuoco addosso alia Francia. Quanto al risultato incon-

testabile della Conferenza di Costantinopoli, pare che consista nella

distruzione di quel poco che tuttora rimaneva del trattato del 1856.

La Russia dichiara di emanciparsene e si appresta ad agire in con-

seguenza. II Bisraark sembra incoraggiarla, salvo a far valere le sue

riserve, esplicitamente espresse, com'e noto, in tempo opportuno. Da

questo lato, adunque, la pace e tutt'altro che assicurata.

4. L'elezioni pel Reichstag germanico, avvenute il 10 gennaio,
riuscirono assai contrastate, dacche tutti i partiti avevan fatto sforzi

straordinarii ed erano, come sempre, coalizzati contro i cattolici. Cio

nonostante, nel primo scrutinio passarono 94 Deputati appartenenti al

centre, laddove i nazionali-liberali, che nell'ultima sessione erano 148.

non riuscirono che 100; i progressisti scesero da 48 a 25; il partito

deirimpero sali da 23 a 30, quello dei conservatori da 22 a 30; i

Polacchi progredirono da 13 a 14. e i socialist! da 9 a 10. Restavano

tuttora 63 distretti, dove occorse uno scrutinio di ballottaggio. II

centro ha in ballottaggio 13 candidati, i socialist! ne hanno 20, i

nazionali-liberali 42, e i progressisti 15; cosicche, quand'anche questi

due ultimi partiti uscissero vittoriosi da tutti i ballottaggi, non po-

trebbero acquistare Fantico lor numero. Per quanto consta dai ri-

sultati de' ballottaggi conosciuti flnqui, i nazionali perderanno defini-

tivamente una ventina di seggi, e i progressisti tra gli 8 e i 10.11

centro, vincitore in un sol ballottaggio, manterra la sua forza antica,

ossia 95 membri. Nello scrutinio di ballottaggio del distretto di Fri-

burgo in Brisgovia, il candidato del centro, signor Neumann, ha

riportato 9634 voti, cioe soli 9 di meno dell'altra volta, senza contare

che si tratta di verilicare un'aggiunta; a Danzica, il candidato del

centro, di 16000 che erano i votanti, non e rimasto al disotto che di

200 voti
;
a Magonza, monsignor Monfang ha ottenuto 9800 voti, con-

tro 10200 dati al suo competitore sostenuto da tutti i partiti. Nel

primo scrutinio, il centro ha guadagnato due distretti in Slesia e il

distretto di Osnabruck nell'Annover, ma ha perduto quella di Schweia-
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furt in Baviera. Quest' ultimo Stato quello do\e I'onlinamento c lo

/olo del cattolici sono riusciti piu al di sotto che in tutti gli altri. Se

le cose fossero and.'ite diversamente, essi avrebbero guadagnato tre

o qaattro seggi. Ma esiste in Baviera una disunione deploralnlissirna

tra i cattolici, i quali, oltrc al non averc cap! abbastanza esperti ed

autorevoli, mancano al tutto di tradizioni parlamentari. II partito cat-

tolico o conservatore non si conoscfi in Baviera che da poehi anni

in qua. V'ha poi la f.izione degli esaltati, capitanata dal signor Sigl,

compilatore del Vaterland, il quale, con le sue eccentridtfi, la mania

degli attacchi personal! e 1'esaltazione di se medesimo, lavora assai

piu in pro de'nostri avversarii che della causa cui pretende servire.

Quello pero che v'e sfc.to di piu carattcristico nolle ultime ele-

zioni, sono i success! inaspettati dei socialist!. De'sei distretti che

onta Berlino, essi ne han guadagnati due nel primo scrutinio, e

negli altri tre, appena sono rimasti soccombenti nello scrutinio di

ballottaggio. Nei due distretti di Breslavia, sono rimasti si sconfitti

nel ballottaggio, ma solamcnte per la mancanza di poche centinaia

di voti. Nci tre distretti d'Amburgo e ne'due di Dresda, hanno acqui-

stato una tale preponderanza di fronte all'elezioni del 1814. che da

qui a tre snni v'e da aspettarsi di vederli dominare aifatto. I loro

progress! son cosa da fare spavento. Nel 1 81 1 non avevano, in tutta

quanta la Germania, che 140.000 voti; nel 1814 ne contavano gia 354.000;

questa volta oltrepasseranno i 100.000. Continuando le cose su questo

piede, i socialist! nel 1880 avranno il disopra in tutti i distretti di

Berlino, Amburgo, Dresda e Breslavia, in tutte le grandi dtta prote-

stanti, in tutti i distretti del regno di Sassonia e in molti distretti

rurali dello Sleswig-Holstein, vale a dire ne'due paesi della Ger-

mania piu esclusivamente protestanti; e riusciranno cosl ad avere 40

50 deputati al Reichstag, dove formeranno un partito che dara molto

a pensare.

Di questo fatto tanto il Governo quanto i liberal! e, generalniente,

1 cittadini, si mostrano oltre ogni credere spaventati; ma invece d'in-

dagare le cause di siffatto aumento del piu pericoloso tra i partiti,

si ostinano sempre piu ne'loro errori. Gli ufficiosi fanno carico ai

liberal! d'aver disarmato il Governo, rifiutando di sancire le leggi

preordinate ad estendcre il potere arbitrario della polizia; i liberal!,

alia lor volta, si lagnano della poca energia dei cittadini; tutti poi,

sontendosi impotent! contro i socialist!, si rovesciano a tutta possa

addosso ai cattolici. I cristiani a'leoni! tal era il grido delFantica

Roma in decadenza, allorche si sentiva colpita da grave calamita. II

3Iinistero intanto ha gia accennato alia direzione che intende di se-

guire. Esiste qui un gabinetto letterario aificiale, incaricato di colla-

zionare gli estratti dei giornali per la lettura deH'Imperatore e dei

suoi ministri. Avendo il capo di questo gabinetto chiesto e ottenuto
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il suo rifiro, gli si e fatto succedere il dottore Costantino Roessler,
autore d'un libro sulla questione religiosa. nel quale ei raccomanda,

per certe eventualita, la proscrizione della Chiesa dal territorio del-

1'Impero germanico.
5. La seconda Camera del Landtag prussiano segue la stessa via.

respingendo, siccome ha fatto con un ordine del giorno puro e sem-

plice del 24 gennaio, la proposta del signor Reichensperger d'invitare

il Governo a sottoporre a serio esame il rescritto del Ministro dei

ctilti del 18 gennaio 1816, a fine di stabilire se non siano per esso

violati gli articoli 12 e 24 della Costituzione che guarentiscono la

direzione dell'insegnamento da parte delle autorita ecclesiastiche,

e la liberta di coscienza. La Camera ha adottato le conclusion! del

signor Alegidi, il cui senso e che il detto rescritto, il quale rivendica

come un diritto incontestabile dello Stato, la direzione esclusiva del-

ristruzione religiosa, e perfettamente conforme alle leggi vigenti.

Egli e questo un sancire la piu odiosa delle propagande utticiali. Lo

Stato protestante, per non dir ateo, che s'arroga il diritto esclusivo

d'insegnare il catechismo, ossia la fede cattolica, e invero la piu ri-

buttante mostruosita del secol nostro, cosi fecondo in enormita !

facile pertanto il comprendere come le popolazioni cattoliche non

chiaminsi sOddisfatte di una tale risoluzione. Un'infinita di protoste

contro il rescritto del 18 febbraio 1876 sono gia coperte di firme.

Nella sua risposta ad una di simili proteste, il signor Falk ha dovuto

dichiarare che, per quanto Ministro" dei culti, egli non poteva pre-
stare alcuna*guarentigia rispetto alia dottrina insegnata dagl'istitutori

nella loro dottrina religiosa. Prendendo atto di siflatta confessione,

un numero considerevole di padrifamiglia della diocesi di Paderbona

hanno indirizzata al Ministro una nuova petizione, nella quale lo

stringono a rispondere alle seguenti domande: Chi ci resta garante
che nelle scuole attuali, frequcntate per obbligo da'nostri figli, s'in-

segnino in tutta la loro purezza le dottrine della Chiesa cattolica?

Nostri sono i figli nostri, e noi siamo chiamati a rispondere dinanzi

a Dio della loro salute e della loro educazione cattolica. Or nelle

scuole, cui sono costretti d'andare, viene insegnata una dottrina

qualsiasi, per cui lo Stato senza confessione non puo prestare veruna

guarentigia. Se la grandissima maggioranza de' maestri attualmente

in ufTicio sono cristiani fedeli alia Chiesa, chi ci resta garante di

quel che saranno i loro successor!? E'bisognera pure finire col

chiedere la liberta dell'insegnamento in tutta 1'estensione del ter-

mine, e 1'abolizione della scuola obbligatoria. Sul momento, e'con-

viene, per lo meno, esigere che i genitori non siano costretti a lasciar

dare a'proprii figli 1' insegnamento religioso d'un istitutore che, agli

occhi loro, non presenta guarentige bastanti. Un manifesto firuiato

da varii padrifamiglia di Miinster e scritto appunto in guesto senso,
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einvitu i oattoliri a oprraro in conforniita <li rsso, nttwmlo rhe le

sale d'insegnamento rimangano per ristni/.i.w r t disposi-
zione del Sacerdoti.

Parecchi futti mostruosi si sono di bel nuovo proJotti in punto
di propaganda per mezzo deirinsegnamento obbligatorio. Dietro ri-

chiesta del possidente equestre stabilito in Bielsk (diocesi di Rulm),
la reggenza ha ordinato che 1'istitutore cattolico sia surrogate da un

protostante, quantunque nel villaggio non vi sia ncppur un fancitillo

professante quella credenza. A Neuhof (diocesi d'Ermeland) la reg-

genza ha decretato I'amalgarua della scuola protestante con le due
scuole cattoliche, a dispetto deirunanirae protesta dei cattolici e del

loro consiglio scolastico, senza il cui consenso la legge dispone che

non possa prendersi un somigliante prowedimento. Un' illegalita co-

tanto flagrante e stata posta in atto dalla forza pubblica; la polizia

e i gendarmi han cambiata la disposizione delle due sale ad uso di

scuola; dopo di che si recano a strappare a viva forza dalle braccia

de'lorp genitori e dalle case loro i fanciulli cattolici per trascinarli

alia scuola mista, vale a dire protestante.

Nella seduta del 25 gennaio, la Camera passd parimente all'or-

dine del giorno sull' interpellanza del sig. Schroeder, che metteva

in rilievo le arbitrarie eccentricita dei regii procurator!. A Paderbona,

infutti, il regio procuratore erasi fatto consegnare dull'uiliuo postale

tutte le lettere indirizzute a un tal canonico, e aveva costretto que-
st' ultimo ad aprirle in sua presenza, quantunque il canonico stesso

non si trovasse per niente incriminato ne sottoposto ad inchiesta

giudiciaria qualsiasi II 6 gennaio furon praticate visite domiciliari

presso quasi tutti i parrochi decani della diocesi di Paderbona. A

quanto sembra, si mette ogni studio a scoprire le tracce del dele-

gate segreto e delle corrispondenze col Vcscovo, il quale trovasi

fuor del tiro della sbirraglia prussiana. Gli stessi atti d'arbitrio sono

stati commessi anche in altre' diocesi. e perfino a carico di privati,

sospetti di servire di mezzo di comunicazione tra i Vescovi riparati

in parse forestiero e il clero rimasto fedele. II sig. Rantecki, compila-

tore del Kuryer Posnanski di Posen, trovasi da due mesi sostenuto

in curcere per essersi rifiutato a rivelare il nome dell' impieguto che

avevngli date comunicazione della circolare della direzione generale

delle poste, dove s'ingiungeva a'suoi subalterni di sequestrare qual-

siasi lettera portante i caratteri di S. Em. il cardinale Ledochowski,

arcivescovo di Gnesna-Posnania. Ai reclami del prigtoniero e stato

risporsto che il suo arresto moveva da una domanda della delta di-

rezione generale, e che lo si sosterrebbe in carcere flno a tanto che

egli non rivelasse il nome dell' impiegato infedele.

II Governo russo si unisce al nostro nel proteggere grinteressi

del Kultur-Kampf. Esso ha vietato ai parrochi residenti sul confine
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polacco di prestare la benche minima assistenza ai Fedeli delle li-

mitrofe parrocchic prussiane, due delle quali, quelle di Grabia e di

Pieranie, sono amministrate da parrochi che hanno acccttato 1'm-

vestitura del Governo di Prussia.

Monsig. Vescovo di Hildesheim trovasi colpito da una multa di

87
;
000 marchi per infrazione alle leggi di maggio. Tanto il prelato

quanto i canonici tutti sono inoltre espulsi dalla loro residenza. A
questi giorni, il sig. Isbert, parroco di Namborn (diocesi di Treveri),
e uscito dalle carceri di Saarbriick dopoavervisostenutaunadetenzione
di due anni e mezzo, e dopo esservi stato, per lo spazio d* un anno

intero, trattato alia pari coi malfattori, fino al punto di essergli som-

ministrato lo stesso vitto e interdetto di celebrare la messa.

6. Poco ha fatto parlare di se in questi ultimi tempi Marpingen.
La persecuzione sembra troncata a mezzo, ne piu si sente parlare
di procedure giudiciarie; solo v' hanno ancora alcuni gendarmi nel

borgo e nelle sue vicinanze. I pellegrinaggi proseguono nelle mo-
deste proporzioni tollerate dalla forza pubblica, ne sono mancate

nuove guarigioni. Le apparizioni della SS. Vergine continuano tut-

tora, e molte persone, anche d'eta matura, partecipano al bene di

vederle.

Abbiamo avuta teste in Berlino una dimostrazione assai interes-

sante. All'esposizione tenuta per Natale nel teatro" concertista Rroll,

si osservava una magnifica copia in rilievo dell'Assunzione della Ver-

gine, dipinta dal Murillo, ma circondata di quadri in bassorilievo

rappresentanti i pellegrini di Marpingen in atteggiamenti oltre ogni

credere disconvenevoli e in caricature. Tutti per6, senza eccezione,

i giornali protestarono contro quelFaccessorio, introdotto in un sog-

getto cosi augusto; e Tindignazione pubblica giunse a tale che il

direttore dell' esposizione dovette immediatamente rimuovere e bas-

sirilievi e caricature. Non potrebb'egli questo fatto chiamarsi una

protesta della capitale del protestantesimo contro Tinsulto fatto alia

Madre di Dio?

1. Nel granducato di Assia v
? hanno gia venti comunita costituite

di protestanti liberi, che contano in tutte piu di 10,000 membri. II

movimento va sempre piu guadagnando terreno, e presto arrive

alia stessa Prussia. E qui teste uscito alia luce un libro di pieta

(Freiprotestantisches Andachtbuch) per i protestanti liberi, dove tro-

vansi riprodotti varii componimenti, si in verso come in prosa, del

Goethe, dell'Herder, dello Schiller, del Novalir, diUhland, delRuckert,

del Chamisso, del Lenau, di Leopoldo Schefer, del Rinkel, del Frc-

ligrath, del Geibel, dol Lessing, di Giovanni Paul, del Glaus Harms,

del Fenelon, del L aennais, dello Schleiermacher, del Pestalozzi,

del Bugomil Golz ecc., che e quanto dire di pocti i men religiosi d<:l

mondo.
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i.

Molte sono le assemblee sacre e profane, che nelle storie go-

dono celebrita. Ma niuna sorpassa quella, che la sera deH7 e la

mattina del 18 raarzo dell' anno 782 di Roma, sotto il panteOce

Caifa, si raccolse in Gerusalemme, per giudicare e condannare il

Salvatore del mondo. II siro nome di Sinedrio, dal greco yuv-'ootov,

cioe consesso, e dipoi rimasto esecrabile, com'esprimente 1'arche-

tipo della politica piu scellerata che fosse mai
;

descritta da chi

lamento di aver veduto nel luogo del giudizio 1'empieta, e nel

luogo della giustizia 1'iniquita: Vidi sub sole in loco iudidi impie-

tat>!m, et in loco iustitiae iniqititatem '.

Le quali due note di empieta nelle persone e d'iniquita negli

atti, che caratterizzarono quest'assemblea, sono state or messe in

luce meravigliosa da un recentissimo lavoro dei due fratelli Le-

mann, gia israeliti e presentemente fervidi sacerdoti della Chiesa

cattolica
8

. E noi, per darne un cenno ai nostri lettori, cogliamo

1' opportunity di questi giorni, nei quali appunto si commemora

dai cristiani la morte del Redentore, effetto non si puo dire se piii

infame o salutare della scelleraggine di quell' assemblea.

Vero e che per 1'addietro altri autori, e segnatamente il Dupin
3
r

hanno trattato quest' argomento, del processo fatto a Gesu dal Si-

nedrio e della sentenza che ne segui. Ma le loro trattazioni non=

sono comparabili a quest' ultima dei Le'mann, si per la parte no-

vissima che comprende, intorno alle persone formanti il Sinedrio;

e si per la minuta disquisizione delle illegality che in questo giu-

1

HCCLE. Ill, 1C.

* Valeurde rass&mblee fjui pronon^a la pcmfl de mort contre Jtsus-Chritl,

l>nr .)/.!/. Ics abbes Lemnnn. Paris, I'liiissirl^'ie iSlfi.

3 Jesus devunt Caiplic Kt Pilate. P;iris, Garnot 18W. Quesio t.-llo c I

npnsrolo d.-l Diipiu fu scritlo in confuUizione dcH'ebreo Salvador, il quuli-

i.'inlcva giustifirare le cnormila <l--l Siii.'.lrio contro Gcsu Crfelo.

AVrie *, w,l. /, /. *4 41 * mar' '
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dizio si commisero; e vengono dimostrate, 1'una dopo 1'altra, con

una perizia della legislazione ebraica piuttosto unica che rara.

L' opera del due eruditissimi Scrittori 6 diretta propriamente ai

giudei, che essi mirano ad illuminare, acciocche in Gesu daNazaret,

dal Sinedrio di Gaifa condannato a morte, riconoscano il Messia.

Se non che per tutti anco i cristiani ha somma importanza, ossia

che se ne guardi il merito storico e scientifico, ossia che se ne

consideri il lato morale ed ascetico. Noi pretermettendo 1' indica-

zione elle copiose fonti di notizie che gli Autori citano, a con-

forto dei particolari piu minuti; e ponendo da banda ogni esame

critico ed ogni ricerca dei gradi di probabilitk che abbia questa o

quella opinione da essi ad altre preferita, ci limiteremo a ripro-

durre in compendio 1'idea di cio che fu quel Sinedrio, il quale

danno il Dio-Uomo al patibolo: e questo, sotto il doppio rispetto

delle persone giudicanti e degli atti del giudizio.

II.

Checche siasi favoleggiato intorno alle antichissime origini del

Sinedrio giudaico, certo e che non si pu6 provare anteriore al-

1'anno 170 prima dell' era cristiana; quindi 1'origine sua storica

risale all'epoca maccabea. Esso era composto di settantun membro;
e questi membri, al tempo di Gesu Gristo, si dividevano in tre

ordini o Gamere, dei sacerdoti, degli scribi o dottori, e degli an-

ziani. Grascuna delle tre Camere comprendeva per solito ventitre

membri
;

i quali tutti insieme, col presidente (nasi) e col vicepre-

sidente (ab-bethdinj, venivano a formare il numero di settantuno.

Si dice per solito; conciossiach dopo il pontificate di Caifa, questa

regola distributiva soggiacque a molte eccezioni. Sebbene poi a

preside di questa assemblea si eleggesse, come asserisce Maimo-

nide, il sapientissimo fra tutti; nulladimeno, dopo che la Giudea fu

ridotta a provincia romana, ed il supremo sacerdozio diventato

venale strumento di politiche ambizioni, la presidenza del Sinedrio

si accoppi6 ordinariamente colla dignita del sommo pontificate.

Fino a tanto che la nazione ebrea consent colla indipendenza il

ius gladii, le sentenze capitali non si potevano dare da altri che da
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qucsto conscsso: e doveano proferirsi, ron tutte le debite formal ita,

nell'aula del terapio gerosolimitano, delta gazith, cio aula delle

pictre levigate. E questa specials condizione di luogo era, da cirra

un secolo avanti Gesii Gristo, si legalmente necessaria. rhe una

sentenza di morte data fuori di questa sala era per se invalida.

illegittima e di niuno eflVtto.

Ma ventitre anni prima che il procedimento contro 1'Uomo-Dio

avvenisse, la nazione ebrea avea perduto, nel suo Sinedrio, il di-

ritto di condannare a morte, il regio ius gladii, che i Romani,

soggiogandola, aveano, secondo 1'uso loro, a s6 appropriato. II

Sinedrio avea facolta di scomunicare, di chiudere in prigione e di

infliggere la pena delle verghe; ma non piu quella di condannare

nel capo. Quindi e che la sentenza capitale contro Gesii Gristo,

come le altre due susseguenti contro santo Stefano diacono, e

contro san Giacomo apostolo, furono politicamente abusive ed ol-

traggiose aH'imperiale diritfo di Gesare.

Cocentissima pe'giudei fu la spogliazione di questa prerogativa

sovrana, che essi indarno si sono poi studiati di mascherare. E la

ragione si 6, che per questo fatto si compie il celebre vaticinio di

Giacobbe, il quale, come argomento manifesto della venuta del

Messia, indic6 la totale cessazione del regno nella stirpe di Giuda 1
.

E di fatto cosi fu. Goll'abolizione pure di quest' ultimo avanzo di

autorita regia, che era il ius sanguinis, ed accadde 1'anno settimo

di Cristo, la profezia si adempte alia lettera, rendendo inescusabile

la incredulita della Sinagoga nel Salvatore.

m.
.

Per conoscere il valor morale di coloro che sedettero nel Sine-

drio condannatore del Figliuolo di Dio, i fratelli Le*mann, con infi-

nita diligenza, hanno ricercati, non solo i libri evangelici, e gli

scritti di Giuseppe, ma i document! piii riposti ed inesplorati del

Talmud: e dopo indagini pazientissime, sono giunti a rimeltere in

luce i nomi e le qualita di oltre a quaranta, fra i membri che for-

' GK.V XUX, 8-10.
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raavano quell' adunanza. Un tal numero contenendo la pluralita

dell' assemblea, basta a fornire un ragionevole criterio per esti-

marla.

E in effetto, gli Autori schierano per ordine i nomi di ben di-

ciotto pontefici e sacerdoti, sedenti in quel Sinedrio, dei quali ac-

cennano i vizii, le venalita, le intrusioni e le vergogne; taate e si

brutte, che ben fanno palese come la Sinagoga fosse gia allora

corrotta nel piu intimo di se medesima. Appresso danno similmente

.i nomi e i ragguagli biografici di quattordici tra gli scribi e dot-

tori, fior di superbia e d' ipocrisia la piu volpina ;
ed in fine di

died tra gli anziani, nel cui ordine serpeggiava il sadduceismo,

fratello germano deU'epicureismo e del libero pensiero de'nostri

moderni animali parlanti. Sopra questi quarantadue giudici del

Sinedrio, ora noti, non si trovano che tre uomini dabbene, i quali

per fermo non ebbero parte al Deicidio. Sono questi : Gamaliele,

membro della Camera degli scribi, personaggio dottissimo, il quale

si fece poi cristiano e santamente mori nella fede : Giuseppe da

Arimatea e Nicodemo, ambedue sedenti nella Camera degli anziani,

discepoli occulti di Gesu.

IV.

Posta la quale numerazione e storica descrizione, ricca di cu-

riosissime notizie, che lo spazio ci vieta di epilogare, ecco come i

Lemann ricapitolano il giudizio da farsi del morale valore, ossia

della religione, della probita e deU'equita di tutta 1' assemblea.

Prima ancora che la causa penale contro Gesu abbia principio,

aoi possiamo indubitatamente prevederne V esito.

E quale mai puo essere quest' esito, se riguardiamo la Camera

formata da sacerdoti snaturati, ambiziosi e imbroglioni? I piu di

costoro sono farisei, teste piccole, ostentatori di una devozione tutta

esterna, apparente e piena di s6. SI credono infallibili ed impec-

cabili. Aspettano si il Messia, ma tale che calpesti tutti i loro ne-

mioi, imponga la decima a tutti i popoli della terra e sancisca tutte

le prescrizioni, di cui essi hanno sopraggravata la legge di Mose.

Ma 1'uomo che si preparano a giudicare, ha tolto loro credito e
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smascherata la finta loro pieta. Egli rigetta le prescrizioni da essi

inventate e poste sopra la legge; e vuole persino abrogare le decime

arbitrarie che costoro spremono dal popolo. Non 6 questo piii che

sufficiente a renderlo colpevole agli occhi loro e degno di morte ?

E quale pu6 essere la riuscita del processo, ove si miri la se-

conda Camera, oostituita da scribi gonfii di vanagloria? Questi

dottori sognano per Messia un Saloraone, coll'aiuto del quale sta-

biliranno in Gerusalemme un'accademia di maestri, alia quale ri

correranno i re della terra, come gia fece la regina Saba. Se non

che J'uomo
che dovranno giudicare, e si annunzia Messia, ardisce

chiamar beati gli umili di spirito: ha per discepoli poveri bar-

caiuoli, raccolti fra le piu oscure tribu : parla alia semplice e ri-

prova dinanzi al popolo il superbo linguaggio e le alterige dei

dottori. E non basta cio a renderlo presso loro meritevole del sup-

plizio?

E quale finalmente puo essere la risoluzione della causa, quando

si consideri la terza Camera, che conta., nel maggior numero dei

suoi membri, sadducei pervertiti, di nulla curanti fuorche di godersi

la vita, senza pensare ne ad anima, ne a Dio, ne alia risurrezione

del giorno estremo? Per loro, 1' opera del Messia non e" di rigene-

rare il popolo israelitico e 1'umana stirpe, ma di convertire Ge-

rusalemme in un centro dei beni di tutto il mondo, che le appor-

teranno, come schiavi, i pagani vinti ed abbassati. Or 1'uomo che

stanno per giudicare, insegna ai discepoli suoi il dispregio e il ri-

fiuto dei beni mondani: mostra anzi di sdegnare quanto i sadducei

piii apprezzano, le genealogie, le stoffe molli, le coppe d'oro, i

sontuosi conviti. E non e cio bastante a farlo, per loro senno, reo

di morte?

Tal era la bella giustizia che Gesu doveva indubitatamente pro-

mettersi da questi anziani, da questi scribi e da questi principi dei

sacerdoti, formanti il Sinedrio. E la predisse egli chiaramente ai

suoi discepoli, allorche signified loro che gli era mestieri andare

in Gerusalemme per patirvi molto : Mvlta pati a senioribus et scribis

et prindpibus sacerdotum; e morim e risuscitaryi, dopo tre di, dal

sepolcro: et occidi et tertia die resurgere '.

1 MAT. XVI, 21.
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V.

Osservata cosi di volo 1' empieta personale del giudici, vidi in

loco Midi impietatem, passiamo ad esaminare la reale iniquita

del giudizio, in loco iustitiae iniquitatem.

E anzi tratto guardiamola nei tre atti che antecederono il pro-

cesso, e diraostrano a lurae di sole, che il Sinedrio avea gia con-

dannato Gesu Gristo, prima ancora di giudicarlo, qualunque fosse

per essere la sua innocenza. Questi atti si manifestano nell,e tre

sedute secrete che il Sinedrio tenne, per discutere sul conto di

Gesu, delle sue opere e delle sue dottrine, e nelle risoluzioni che

vi furono prese.

La prima di queste riunioni si fece tra il 28 ed il 30 settembre

dell'anno 781 di Roma, dopo il diverbio sorto 1* ultimo giorno

della festa dei tabernacoli, che san Giovanni racconta, e per occa-

sione del quale Nicodemo tolse a difendere il divino Maestro !
. Or

e fuori di dubbio che due giorni appresso, quando Gesu aperse gli

occhi al cieco nato, e fu il 30 settembre, il Sinedrio avea bandito

un decreto di scomunica contro chi confessa$se Gesu essere il

Cristo
;
e lo attestano, in san Giovanni, i parenti del cieco nato 2

.

1 Ecco il lesto del sanlo Evangelista, in volgare, cap. VII, 31-53. Ma nel-

1' ultimo giorno, il grande della solennita, stavasi Gesu in piedi e ad alta voce

diceva: Chi ha sete venga a me e beva. A chijerede in me, scaturiranno, come

dice la Scrittura, dal seno di lui fiumi di acqua viva... Molti perc i6 di quella

moltiludine, avendo udito questi suoi sermoni, dicevano : Questi e veramente un

profeta. Altri dicevano: Questi e il Cristo. Altri poi dicevano: Ma verra egli il

Cristo dalla Galilea? Non dice la Scrittura, che dal seme di David e dal castello-

di Betlemme, dove abitava David, verra il Cristo? Nacque adunque, per riguardo

a lui, scissura nella moltitudine. E alcuni di essi volevano pigliarlo : ma nessuno

gli mise le mani addosso. Ritornarono pertanto i ministri a'farisei e ai prinoipi

de'sacerdoti; i quali disser loro: Perche non 1'avete voi menato ? Risposero i

ministri: Nissun uomo ha parlato mai come quest' uomo. Ma i farisei risposero

loro : Siete forse stali sedotti anche voi? V'ha forse alcuno de' principal!, o de' fa-

risei che abbia credulo in lui? Ma questa turba, che non intende la legge, e ma-

ledetta. Disse loro quel Nicodemo", il quale era stato di nottetempo da Gesu, ed

era del loro ceto : La nostra legge condiinna elln forse un uomo, prima di averlo-

sentilo, e di aver saputo quel ch'ei si faccia? Gli risposero e dissero:Sei forse

anche tu Galileo?
2
Cap. IX, 22.

*
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Adunque rimane certo che, tra il 28 e il 30 del mese Tisri (set-

tembre), il Sinedrio, che solo poteva scoraunirare, si raccolse ed

-agit6 la causa di morte contro Gesu, come falso profeta. I due

Autori avvertono saviamente che il Sinedrio non avrebbe scagliata

la scomunica di esecrazione, in danno dei proseliti di un supposto

falso profeta, se insieme non avesse giudicato, almeno implicita-

mente, degno della scomunica di morte (schammata) il medesimo

supposto pseudoprofeta.

L' altra riunione del Sinedrio si tenne corrente il febbraio del

seguente 782, quattro mesi e mezzo circa dopo la prima, e fu nella

congiuntura della risurrezione miracolosissima e strepitosissima di

Lazaro. In questa sessione parlu Gaifa: e dinunzio Gesu come tale,

che dovea uccidersi per la salvezza del popolo
T
. La morte sua fu

decretata, senza dibattimenti, senza prove di reita, ma unicamente

per rompere il corso a'suoi miracoli e impedire che la gente cre-

desse in lui. Ed il Sinedrio servilmente ratifico la proposta di

aifa. Ab illo ergo die cogitaverunt ut interficerent eum: pensaron

tutti a levarlo di mezzo colla morte. Quale argomento piu palpa-

bile, che Gesu era, da questa razza di giudici, dannato al supplizio,

prima ancora d'essere giudicato?

La terza riunione ebbe luogo in casa di Caifa, venti o venticinque

giorni dopo la seconda, il mercoledi dell' ultima settimana di Gesu,

ii 16 marzo del 782, due giorni avanti la Passione: e scopo di

questa fu, conforme si legge in san Luca e in san Matteo, non gia

di deliberare se Gesu fosse o non fosse da uccidere, ma puramente

1
II testo volgare di san Giovanni che al cap. XI, 46-56, narra il fatto di

quest' adunanza, e il seguente: Ma alcuni di essi (cioe di coloro che erano

stati testimoni del miracplo ed aveano creduto in Gesu) amlarono da'farisei e

raccontaron loro quel che Gesu avea fatto. Ragunarono pcrcio i pontefici e i fa-

risei il consiglio, e dicevano: Che facciam noi? Quest' uomo fa molti miracoli.

Se lo lasciam fare cosl, lutti crederanno in lui: e verranno i Roraani e stermi-

neranno il nostro paese e la nazione. Ma uno di essi, per nome Caifa, die era

in quell' anno pontefice, disse loro: Voi non sapete nulla, ne rifle ttete che torna

conlo a noi che un uomo muoia pel popolo, e la nazione tutta non perisca....

Quindi e che da quel giorno pensarono a dargli morte... E i pontefici e i farisn

aveano mandato un ordine, che chi sapesse dov'egli si fosse, ne desse av\i>n,

per averlo nelle mani.
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il tempo dell' uccisione sua ed il modo di catturarlo '. II sacro testo

poi raostra Giuda 1* Iscariota die si presenta al consesso e traffica

cogli adunati per pochi denari la vita del Figliuolo di Dio, e ferma

il tempo, ossia la opportunity dell* orribile tradimento.

Or noi, esclamano i fratelli Lemann, dimandiamo a qualunque

siasi israelita di buona fede: Quaudo il Sinedrio fara comparire

innanzi a se Gesu da Nazaret, quasi per indagarne la vita, non sara

forse questo uno scherno sanguinoso, un inendacio odiosissimo
;
e

1'accusato, per quanto innocentissimo sia, non si sentirk condan-

nare a morte venti volte, se condannarlo venti volte bisogni?

II Deicidio adunque era gia premeditato, era voluto, era sancito,

innanzi che si procedesse contro Gesu, affermantesi Dio con cla-

morosi miracoli; ed il ludibrio di legalita, con cui si cercherebbe

ricoprire poi ii gran delitto, non poteva esser altro che una tur-

pissima impostura, la quale crescerebbe infamia alia malvagita del

sacrilegio.

VI.

Per farsi un concetto della iniquita del Sinedrio, in questo suo

processo contro Gesu Gristo, convien rivocare a memoria, nelle par-

.ticolarita sue anche minime, quanto la legislazione criminale dei

giudei prescriveva. Le regole di giustizia e le forme di procedura

ingiunte dalla legge naturale, dalle sacre carte e dalla sapienza dei

legislatori al Sinedrio, si conservano tuttora nei monumenti. La tra-

dizione, che fu il mezzo col quale la giurisprudenza giudaica, ne'suoi

principii e nelle sue applicazioni, si trasmetteva, non e perita. Si

ritrova nel famoso libro la Mischua del rabbino Giuda, e sparsa-

1
S. Luca al cap. XX(I, 1-2, narra: Avvicinavasi la Testa degli uz/imi, chs

chiamasi Pasrjua: e i principi de'saeerdoti e gli scribi cercavano il modo di uc-

cidere ftesu; ma avevan paura del popolo. E san Matteo, al cap. XXVI, 1-5:

Gesu disse a'snoi discepoli: Voi sapete che di qui a due giorni saiii la Pasqua,

c il figliuolo dell'uomo sara tradilo per essere crocilisso. Allora si adunarono i

principi de'sacerdoli e gli anziani del popolo nel palazzo del principe de'sacer-

doli, che si chiamava Cuifa; e tenner consiglio afflne di catturare, per via d'in-

ganno, Gesu e ucciderlo. Ma dicevano: Non in giorno di festa, perche non ar-

vcnga qualche lumulto nel popolo.
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mcntc in altri luoghi: per modo che torna ora farile stabilire le

regole e le forme, che il Sinedrio era tenuto di osservare ne'suoi

giudizii ponali.

IVoi ci contenteremo d'indicare tutte quelle che meriUno di

sser notate, rispettivamente al processo fattosi al Redentore

Riguardo alle sedute del Sinedrio, era vietato di tenerle in giorno
di sabato o di festa, o la vigilia del sabato o di una festa: vietato

di tenerle, pertrattare una causa capitale, durante la notte: vietato

di tenerle prima che il sacrifizio mattutino fosse finite, ed oltre il

tempo del sacrifizio vespertino.

Quanto ai testimonii, dovevan essere non menodi due: dovevano

deporre in giudizio separatamente 1'uno dall'altro e sempre in

presenza dell'imputato: dovevano promettere, avanti la deposi-

zione, di dire, secondo coscienza, la verita. Le testimonianze poi
si dovevano attentamente esaminare dai giudici; ed erano senza

valore alcuno, se non concordavano, intorno al fat'o medesimo, in

ogni loro parte. Finalmente i falsi testimonii dovevano sottoporsi

a quclla pena, a cui sarebbe stato sottoposto colui che essi aveano

calunniato.

Nell'esame dell'imputato, si doveano usare formole umane e

condite di una certa benevolenza : e 1* imputato non si poteva con-

dannare sull'unica sua confessione. La legge non fa menzione di

avvocati e patroni. L'accusato difendeva da s6 la causa propria.

Ma era lecito agli assistenti di prendere la parola in favore di Jui;

il r,he aveasi in pregio di atto caritatevole e pietoso.

Per quel che concerne il giudizio, quandc un processo era ra-

pitale, rioe cosi fatto che aveva a concludersi con una sentenza di

morte, non si poteva terminare il giorno stesso, in cui era comin-

riato. Xcl corso della notte di mezzo, i giudici, uniti a due a due

entro le pareti delle case loro, dovevano rifarsi minutamente sopra

1'esamo del delittu, pesando con sincero animo le ragioni pro e

contro T imputato. Anzi in questa notte erano obbligati ad una

insolita parsimonia di cibi e di Bevande, per serbare lucido lo

spirito epiii idoneo alia meditazione. II domani, rientrati nell'aula,

i giudici esprimevano, ciascuno al suo turno, 1' opinion loro, o

assolutoria o condannatoria. Due scribi dovevano segnare i suftragi:
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1'uno i favorevoli e 1'altro i contrarii all'accusato. II numero dei

voti per la condanna doveva passare di (Jue quello dei voti bastevoli

per 1'assoluzione. Ogni sentenza di morte data fuori dell'aula

gazith, era nulla.

Tali sono, secondo la legge scritta e la legge orale, la Bibbia e

la Mischna, le precipue regole di giustizia e le forme legali im-

poste al Sinedrio, nella giudicatura delle cause. E i dotti fratelR

Le'mann le appoggiano per singole a testi irrefragabili.

Ora comparando queste regole cogli atti del Sinedrio, nel sua

procedimento contro Gesu, ad evidenza si seorge che elle furono

tutte svergognatamente calpestate, e che quel processo non fu un

umano giudizio, sibbene un assassinio brutale.

VII.

L'esame comparative minutamente istituito dai Le'mann, in

questo processo, porta le irregolarita, o violazioni di leggi e di

forme piii o meno gravi che vi si scoprono, al numero di VEATI-

SETTE. E siccome a ben molti dei lettori nostri, i quali malagevol-

mente potrebbero procurarsi 1' operetta dei due eruditi e zelanti

fratelli, fara sicuramente gran piacere conoscere una ad una queste

irregolarita, percio le novereremo con ordine, paghi di accennarle,

rimandando poi i bramosi di maggiori schiarimenti alle pagine

degli Autori.

In due sedute fu svolto dal Sinedrio il processo contro Gesu :

1'una si raduno la notte del nostro giovedi 17 marzo, e 1'altra il

mattino del seguente venerdi 18. Giusta il modo ebraico di com-

putare i giorni, da un tramonto del sole ad un altro, le due sedute

si sarebbero convocate la notte e il mattino del di medesimo, che

fu il 14 del loro nisan, 1'anno 4034 dalla creazione dell' uomo e,

come abbiam detto piu sopra, 782 dalla fondazione di Roma. Di

ambedue queste sedute parlano i quattro Vangelisti.

Gesu, appena catturato, fu adunque tradotto innanzi al Sinedrio,

raccoltosi presso Gaifa: Adduxerunt lesum adsummum sacerdutem ;

et convenerunt omnes sawrdotes et scribae et seniores \ Non v' e

1 MARC. XIV, 53.
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luogo a dub bio: quest'.era proprio il Sinedrio, prescduto da

Caifasso e composto dei sacerdoti, degli scribi e degli anziani. Ma,

come nota san Giovanni, era nolle: Erat autemnox '. Ecco la I" irre-

golarila; non polendo mai il Sinedrio ragunarsi nollelempo. II

sacrifizio vesperlino gia si era celebralo; 1'ora dunque era illegale:

questa e la II*. Era il primo giorno degli azzimi, vigilia della

solennissima Pasqua; giorno vielalo ai pubblici dibaltimenti: e

quesla e la III*.

Sta scrillo che Caifa inlerrogo Gesu: Pontifex autem interro-

garit lesum": quello stesso Caifa cbe avea asserito poco prima,

in un'allra sedula, come del bene di lulli fosse richiesla la morle

di Gesu, perche Gesu era nemico del bene comune del popolo.

Abbiam qui 1' accusalore che fa da giudice e, qual preside del Iri-

bunale, regola il giudizio. Goslui non doveva piu giudicare, ma

soslenere 1' accusa; non inlavolare 1'azione, ma addurre le prove.

Polea aver luogo Ira i leslimonii, ma non tra i senlenzianli. Ogni

umano codice, ma in ispecie 1'anlica legislazione ebraica, inlerdice

che chi accusa giudichi. L questa dunque una IV
a
irre^olarita, che

grida vendelta.

L' inlerrogazione di coslui a Gesu e sopra i discepoli suoi e la

sua doltrina. In cambio di cominciare colla dirhiarazione dei capi

d' accusa o del corpo del delitto, e colla produzione dei lestimonii,

comincia con un inlerrogalorio capzioso, che arrelichi 1'impulalo.

Queslo e conlrario alle regole piu elemenlari della procedura

anche. ebraica, e cosliluisce una Va

irregolarita. Ed in vero la

risposla mile, ma ferma e precisiva di Gesu, ch'egli avea insegnalo

pubblicamente e doveasi inlerrogare non lui, ma chi lo aveva

ascoltalo: Quid me inttrrogas ? Interroga eos qui me audi&runt; fa

risallare 1'irragionevdle ed ingiuslo modo d'iniziare un processo,

senza aver prima specificato il crimine, inlorno a cui 1'imputazione

s' aggira.

Alia savia e mansuela risposla dell'accusalo lien dielro un so-

lenne schiaffo, che un vile servo gli scarica in faccia, con dirgli :

Hjsi rispondi al Pontefice? Quesla e una VI" irregolarila, lanto

1

XIII, 30.

* lo. XVIII, 19.
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piu scandalosa, quanto e piu concorde la tacita approvazione cher

col suo silenzio, il Sinedrio da all'atto indegno del servo. La legg&

pone 1'accusato sotto il patrocinio de'suoi giudici stessi: egli &

inviolabile, fino a che non sia condannato. La giurisprudenza

ebraica poi lo voleva trattato come un figliuolo. Ed il celebre di-

lemma, che replico Gesu al tristo servo, ben dimostra 1'iniquita del

pubblico oltraggio, che egli per questo schiaffo pati. Che se non

disse altro in biasimo di Gaifa, il quale una tanta codardia permise^

cio fu, come avverte san Cipriano, per risparmiar disonore al sa-

cerdozio, dell a cui dignita quello sciagurato era pure investito.

VIII.

Veniamo ai testimonii. II sacro testo ci fa sapere che i capi dei

sacerdoti, summi sacerdotes, e tutto il consesso, et omne concilium,

cercavano un falso testimonio, quaerebant falsum testimonium, e

non ne trovavano, benche molti di questi si fossero presentati
T
.

Essendosi Gesu appellate ai testimonii, non era piu possibile con-

dannarlo, senza intenderli. E che fa il Sinedrio? Manda satelliti

a cercarne, e dispone perfino che se ne subomino alcuni, ad atte-

stare la menzogna. Perfidia inaudita! Non solamente, con una

VIP irregolarita, lascia di esaminare se abbiano le condizioni legali

e se veridici sieno i loro deposti, ma con una VIII
a

,
viola la legge

capitalissima che obbliga i giudici d'esigere dai testimonii il giu-

ramento di verita; e, che piu? essi giudici, subornando fal si testi-

monii, cadono giuridicamente sotto la pena che vorrebbero attirare

sul capo di Gesu, commettendo una IXa

irregolarita, la piu mo-

struosa che immaginare si possa ;
e tale che fa degenerare il lor

Sinedrio in una caverna di assassini, in un branco di belve sitibonde

del sangue di un innocente.

Leggiamo in san Marco e in san Matteo che-, sebbene molti fal si

testimonii si ritrovassero, pure a nulla giovarono, essendo fra loro

discordi: Convenientia testimonies non erant. Alia fine due si leva-

rono, per accusare Gesu di avere bestemmiato il tempio: ma nem-

meno questi due si poterono accordare: Et non erat conveniens.

1 MAUC. XIV, 55; MAT. XXVI, 59-60.
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tcstiinonium illorum '. Se non che si cadde qui in una X" irrego-

larita, essendosi fatti dcporre i tcstimonii, non disgiuntameote

1'uno dall'altro, conformc volea la leggc, ma unitarnente e insieme.

L'accusa sarebbe stata mortale, sc le tcstimonianze fossero

ancora state vere e concordi. Ma erano false, perche
1

non riporla-

vano le parole di Gesu Gristo nei proprii termini da lui adoperati,

e perch6 le riferivano in un senso diverso da quello ch' egli avca

lor dato. Erano poi discordanti, giacche Tun testirnonio, accusandolo

di aver detto : lo distrugger6 questo tempio fatto da mani d' uomo ;

Ego dissolvam templum hoc manufadiim, imputava a Gesu il di

segno di un attentato contro la religione ed un monumento na-

zionale: 1'altro, accusandolo invece di aver detto: Posso distruggere

il tempio di Dio; Possum destruere templum Dei, gl' imputava un

semplice motto di boria e di iattanza. Stando alle disposizioni

espressissime della legge, la discordia dei testimonii assolveva

pienamente 1' accusato. Ma non avendo ci6 fatto, il Sinedrio incorse

in una XI* irregolarita, palpabile e lampante.

IX.

E in vero, Caifa tanto non si valse di questa dissonanza dei due

deposti, per rimandare Gesu, che anzi si studi6 di torla a pretesto

di una nuova interrogazione, la quale insidiosamente gli mosse,

per tirarlo a sbilanciarsi. .Von respondes quidquam ad ea quae tibi

obiiciuntur ab his?'
1 Ma Gesu tacque e non rispose verbo: Ille

autem tacebat et nihil respondit
5
. La causa del Redentore non

abbisognava d'altre difese. L'allusione ad un tempio mistico e

simbolico, che le parole sue, contro lui or addotte, contenevano,

era per s6 manifesta. Gesu non fece risposta a Gaifasso, per dargli

a conoscere che gli leggeva nel cuore ogni malizia. Fu silenzio

eloquentissimo, profetato gia dal santo re David*. II silenzio

1 MARC. XIV, 5G-59; MATT. XXVI, 60-61.

* MAKC. XIV, 60.

3
Ivi, I. c. 61.

4
Qui inquirebaiit mula mihi, locuti unl vanitales; el dulos tola din me-

dila'>antur. Ego em/em tamquam surdus non uudiebam; sicut mutus non

operierw os suum. PSAL. XXXVII, 13-14.
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maestoso e tranquillo del Figliuolo di Dio, dalle calunnie oppresso,

destera un sacro stupore in Pilato gentile: ma nel cuore de'giudei

del Sinedrio, indurati neH'odio, piu che altro, accese rabbia e furore.

Per uscire dalla confusione, in che questo silenzio del Salvatore

lo ha gittato, Gaifa pone in disparte accuse e teslimonii; e si fa ad

interrogare Gesu, intorno all' essere suo, e lo scongiura nel nome

di Dio a rispondere s' egli e Gristo Figliuolo di Dio benedetto :

Adiuro te per Deum vivum, ut dicas nobis, si tu es Christus filius

Dei benedicti '. Ma se non sa neppure chi egli sia, come e perche

lo tiene incatenato? Gome e perche 1'ha fatto tradurre cosi, dinanzi

al Sinedrio ? Per altro, mutando lo stato della causa, e riprendendo

egli, giudice e capo del tribunale, le parti di accusatore e testi-

monio, ricade in una XIP irregolarita, che e quella di accumulare

in se attribuzioni opposte e dalla legge riconosciute inconciliabili

nel soggetto medesimo.

Non basta. II giuramento che deferisce a Gesu ne costituisce

una XIIP, poich non tocca all'imputato giurare, ma ai querelanti

ed ai testimonii: e la legge proibiva di mettere un uomo al punto

d' essere spergiuro, o accusator di se stesso. Del resto la scongiu-

razione di Gaifa era un laccio teso a Gesu Cristo. Checche egli

rispondesse, ne doveva uscire un grido di morte. Se rispondeva

si, sarebbe gridato bestemmiatore
;
se no, impostore. Ma il Verbo

di verita rispose la verita: lo sono, Thai detto
; Ego sum, tu

dixisti; verita che fu poi Tunica ragione, per la qualeil Sinedrio

lo condanno a morire.

A questa replica di Gesu, che confessava di essere Dio e il Cristo

Figliuolo di Dio, promesso a redentore del mondo e giudice degli

uomini, Gaifa, per finger un eccesso di orrore, si straccio le vesti e

sclam6: bestemmia! Blasphemavit! Gol che incorse in una XIV*

irregolarita, attesoch6 la legge vietava al giudice di adirarsi contro

1'accusato, ed al sommo pontefice la lacerazione degli abiti, per

qualsiasi mostra d'ira o di cordoglio. Gridando poi alia bestemmia,

incorse in una XV a
, per aver incolpata la risposta dell'accusato,

innanzi di averla sottoposta ad esame, com' era suo debito
;
ed in

una XVIa
, per avere pregiudicata la sentenza degli altri colleghi

1 MARC, ct MAT. 1. c. 61, 63.
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suoi. QualiGcando di bcstemmia la parola di Gcsii, Caifa preoccupa

il voto del Sinedrio e muta la stessa formula verbale del voto, se-

condoche dalla giurisprudenza e fissata. Di piii, egli aggiunge: Che

bisogno abbiamo noi di testimonii? Quid adhuc fgemus tesiibus ?

Ardisce promulgare che si puu far senza dei testimonii voluti dalla

legge, ed ai quali la legge comanda di porre determinati quesiti.

Godesta e.una XVII* irregolarita. Ma 1'accecato uomo seguita com-

mettendone unaXVIU", col chiedere p\ibblicaraente e tumultuaria-

mente il suflragio d'ognuno: Quid vobis videtur? mentr'e prescritto

che il sufFragio s'ha a dare da ciascheduno, quietamente, per turno.

Questa dimanda si risolveva ia un'amara derisione, dopo che egli,

ponteflce supremo, si era atteggiato ad esecratore inorridito della

presunta bestemmia di Gesu.

Alia domanda di Gaifasso, tutti accordatamente soggiunsero, che

Gesu era reo di morte: Reus eat mortis *. Ma questa sentenza era

nulla, per tre altre sostanziali irregolarita, che, nell' ordine nume-

rico da noi seguito, sono: la XIX", causata dal difetto di legale

deliberazione per parte dei giudici; la XX', provenuta dall'essersi

data la seatenza il giorno stesso in cui s' era avviato il processo, e

non difteritasi al domani; e la XXIa
, originata dal non avere i due

scribi secretarii raccolti i voti, e dal non essersi proferiti questi

?oti per singolo, come la legge determinava.

X.

Gosi ando la seduta di quella notte, illuminata gia profetisa-

mente da un altro oracolo di David, col quale sfolgoro ia esorbi-

tante iniquita di giudici si maligni
3

. Vi si infransero nientemeno

che ventuna volta la legge e la giurisprudenza : ?i si diede luogo

ad altrettanti casi di nullita giudiziale. E ci6 non ostante omnes,

nota il Vangelo, tutti senza eccezione tlcquero ed approvarono

MAT. XXVI, 65.

* MAT. 1. c. 66.

Concilium ro//
?//imi/iw ntwlil me I'MI..\\|. I II. MuUii>li<-dt<i est supn

me ini'juitus superiorum... Su^-rbi i/n'u.s/.- iiwjuitnti'tn /i-oTun/ in m Me

^eccalorea, ut pcrdwnt m I'MI CXMII, 69,78, 95.
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questo spietato cumolo d'ingiustizie. Non uno si levo a protestar

contro. II che riraostra la prava razza d'uomini, ond'era pieno il

Sinedrio.

Niuno parimente sorse a dire una sillaba, in difesa deH'innocente

oppresso. E da questo si deduce che n6 Giuseppe da Arimatea, ne

Nicodemo erano present! : ch6 certo non avrebbero tollerata in

pace una tanta scelleraggine, contro il diletto loro Maesfjro; ma in

pro suo avrebbero perorato; come Nicodemo avea fatto in altra

congiuntura
T

. Del resto il Vangelo esplicitamente ne rende consa-

pevoli, che Giuseppe non ebbe parte alle ree trame del Sinedrio

contro Gesu 2
. Ne pu6 dubitarsi che il medesimo accadesse di Ni-

codemo.

Si sa che, sciolta 1'assemblea, Gesu fu abbandonato alle mani dei

servi e di una immonda sbirraglia, i quali e la quale, istigati da

Satana, per tutta la rimanente notte fecer di lui e dell'adoranda

Persona sua il peggiore strazio possibile. II sacro testo c'informa

che gli sputarono in faccia, lo schiaffeggiarono, gli bendarono gli

occhi, lo picchiarono e derisero qual buffone. Insomma lo satolla-

rono di obbrobrii. Nessuna legge potea far lecito questo fiero go-

verno di un condannato a morte, il quale anzi, per do stesso che

condannato era, godeva il patrocinio della legge fino all'ora del

supplizio. E fu un grande accrescimento d'infamia per Caifa, che

in casa sua e da
1

suoi sgherri e domestici, si maltrattasse in tal

forma e si a lungo Golui, che pochi di innanzi il popolo di Geru-

salemme avea trionfalmente accolto fra i plausi e gli osanna.

A Gaifa ed al Sinedrio 1'odio non concede pero sonni giocondi.

La sessione di notte era stata cosi manifestamente illegale, che,

divulgatosene 1'esito, poteva nel giorno suscitare fra il popolo

turbazioni. Sul separarsi adunque, i giudici convennero che il

mattino si sarebbero riuniti per tempo e con maggiore strepito

avrebbero confermata la sentenza. E cosi fecero. Ma si badi che

cio fecero pro forma, e unicamente per gittare polvere agli occhi

della plebe.

1
lo. vii, 52.

1 Lee. XXIFF, 50,51.
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Se nan die con questo peggiorarono ancora le condizioni giuri-
diche della causa. Imperciocchfc adunandosi ut factu* ', a

punta di giorno, con una XXII* irregolarita, contravvennero al di-

vieto di tenere seduta, prima che il sacrifizio mattutino fosse cum

piuto. Ora gli apparecchi di questo sacriflzio cominciavano sempre
appunto sul far del giorno. Inoltre caddero in una XXIIf irrego-

larita, raccogliendosi a consiglio nel giorno solennissimo della

Pasqua, che era di tutti i giorni dell'anno il piu interdetto alle

azioni forensi.

XI.

Introdotto Gesu nell'assemblea, gli ripetono la questione, se

egli sia il Gristo: Si tu es Ckristus die nobis *. Come si vede, hanno

m sso in disparte il metodo di procedura seguito la notte. NOB si

curano piu di testimonii, non cercano piu i delitti nelle sue dot-

trine. Vogliono che si riconfermi Cristo Dio, e cio basta loro. Sanno

i tristi che per tale si riconfermera di certo, egli incapace di men-

tire a se e a Dio. E Gesu per tale si riconferma, non senza aver

dato loro a conoscere che egli penetrava le perverse loro inten-

zioni, soggiungendo che non gli avrebbero creduto, se 1'avesse

detto, e non gli avrebbero risposto, se li avesse interrogati : quindi

ricordato che egli sederebbe alia destra del Padre, e stretto di

nuovo a parlare, raffermo ch'egli era il Figliuolo di Dio: Vos dicitis,

quia Ego sum 3
. Allora si rinnovu la iniqua scena della notte pre-

cedente: gridarono tutti che non bisognava piu altro, avendo essi

dalla sua bocca udita la bestemmia. Gol che riconfermarono alia

volta loro la sentenza di morte. Tuttavia questo veto collettivo, e dato

come per acclamazione, fu la XXIV" irregolarita del processo; una

si fatta maniera di suffragii essendo proibitissima dalle leggi : e si

trasse dietro la XXV", che consisteva nell' omissione totale d'ogni

esame della risppsta da Gesu data; e la XXVI*, che risultava dalla

' Lcc. XXII, 66.

* Jhid.

3 Ibid. 10.

Strit I, vol. I, fate. f4 4* * rw
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precipitazione con cui s'era pronunciata una sentenza, la quale,

per giuridico prescritto, si dovea differire sino al sabato vegnente.

Per ultimo, tanto la notte come la mattina, il Sinedrio cadde nella

XXVIP irregolarita, gravissima e patentissima, di aver giudicata

la causa capitale di Gesu, fuori dell'aula Gazith e dentro la casa

di Gaifa.

XII.

Mai, da che il mondo e", non si e data e non si dark sentenza

piu reproba di questa, non solamente per la divina santita della

vittima, a bieche passioni immolata; ma eziandio per 1'eccesso delle

naturali ed umane illegalita, da cui fu preceduta, accompagnata e

susseguita. Troppo 6 chiaro, concludono i fratelli L6mann, che

quefct'uomo, dal Sinedrio cosi ingiustamente voluto morto, non era

un uomo ordinario e comune. Quis est hie ? dicono essi, cogli antichi

israeliti *, agl'israeliti moderni, pe'quali scrivono: e si fanno

strada a inferirne, col riscontro dei biblici vaticinii, ch' egli era il

Messia.

Noi, che scriviamo per lettori cattolici, gl'inviteremo anche noi

a considerare chi sia questa sublime vittima dell' odio giudaico :

Quis est hie? E riconoscendo in essa il Verbo eterno di Dio uma-

nato, li esorteremo a pensare, com'egli sia voluto soggiacere all'em-

pieta ed alia iniquita del Sinedrio, e da questo covo d' increduli e

di ribaldi essere giudicato; egli, sapienza infinita, egli Signore

della gloria !

II qual pensiero se & di singolare conforto ai fedeli cattolici in

tutti i tempi e in ogni contingenza, pare a noi che esser lo debba

ora piu che mai, in questi tempi e nella burrasca che agita da ogni

parte la Ghiesa. Vediamo 1'empieta e la iniquita del Sinedrio

deicida di Gaifa riprodursi in altre assemblee, le quali di Gesu,

redivivo nel suo Vicario e nel corpo mistico de'suoi credenti,

fanno lo scempio giuridico che quel Sinedrio fe'di lui, vivente

1 MAT. XXI, 10.



DEL MM i. i:i" DEICIDA 659

nella came mortale. Perche dunque scandalizzarcene? Perch6 sbi-

gottircene Ono al segno di dare ascolto alle suggestion! di chi preten-

derebbe salvare Gesji Cristo, conciliandolo co'Sinedrii e co'Caifassi

dei di nostri ? Perch6 non rammentare piii tosto la salutare predi-

zione fattaci dal Redentore medesimo, che doe" la Ghiesa, e noi

suoi discepoli e seguaci, saremmo pure perseguitati, com'egli fu

perseguitato: Si me persecute sunt et vos persequentur
l

? Perch6 non

ricordare che le scelleraggini del Sinedrio furono strumentale ca-

gione, che 11 mondo fosse redento dalla croce di Gesii; e la croce,

cosi infamante ed infame, si convertisse per Gesu in un trono di

gloria immarcescibile?

Chi queste verita rammemora ai di nostri, non che si disanimi

al vedere i momentanei ed ombratili trionfi degli empii sopra la

Ghiesa ed il Papa, se ne rallegra anzi, giacche la fede lo rassicura,

che sono i trionfi del Sinedrio deicida sopra Gesu. Durarono men

di tre giorni: e poi? lesus resurrexit, alleluia.

1

lo. xv, 20.



XXVIII.

Come I'azione degli oggdti sensibili

venga talora alterata dal mezzo che la trasmette

Non v'e differenza che divida i sensi in due class! fra loro piu di-

stinte, quanto quella del percepirsi per alcuni d'essi le cose staccate

dall'orgaao, e per altri le contigue e present!. Ciascuno di quest! due

modi d' apprensione ha per se qualche vantaggio di grande rilievo

nell'ordine conoscitivo, onde si differenzia dall' altro sostanzial-

mente e sotto un aspetto lo supera di pregio. Nel primo, che e

proprio, in tre diversi gradi d'eccellenza, dell'odorato, dell'udito

e della vista, 1'atto sensitivo fa le piu belle mostre della sua imma-

terialita col terminarsi, senza uscire del conoscente, ad un oggetto

lontano, stabilendo fra T uno e 1' altro termine una relazione senza

esempio nelle nature inferiori; avente una specie di contatto col

far present! a vicenda 1' oggetto e la potenza: mentre poi esclude in

modo evidentissimo perfino I'analogia di contatto materiale, poiche

i due termini fra loro present! restano fra loro fisicamente separati.

Vi si aggiunga per soprappiu il mantenere fra i due termini ripro-

dotta in una qualita immateriale la mutua separazione, non ostante

la mutua presenza operata nell' apprensione: cosa tanto rimota

anch'essa dall'analogia delle azioni corporee, che sebbene ci sia

notissima, per la continua esperienza del riferire a qualche distanza

da noi le cose che udiamo o vediamo; pure ci vengono meno i ter-

mini ad esprimerne il concetto.

Ma se dalle doti volgiamo la considerazione alia origine di tali

percezioni, riputate come le piu nobili fra le sensitive
; essendoche

ogni sensazione vuol essere eccitata dall' azione del suo oggetto, e

1' oggetto in questo caso 6 staccato dall' organo, ne viene di per se

che cotali sensi non ricevano 1'impressione immediatamente dalla

qualita sensibile, bensi da un mezzo interposto, pel quale ci viene

1 Vedi fasc. GiO, pagg. 405420.
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trasmessa
1

. La qual cosa, a tacere per ora di altre gravi conse-

guenze nel modo di rappresentazione, apre 1'adito airioconveDiente
del potersi talvolta alterar per la via, e non punto lievemente,
1'azione medesima. II tatto per converse non apprende, & vero, se
non se le cose, che gli sono anche raaterialmente congiuote. Quindi

.il mostrare nelle sue operazioni una dipendenza piu servile dalla

materia; e 1'essere troppo piu angasta la sfera della sua azione, a

quella altresi dell'uso pratico in ordine all'acquisto e alia consrr-

vazione del bene nella vita animale. Ma tali angustie sono in qual-
che modo compensate dal vantaggio del ricevere ognora inalterata

1' azione dell' oggetto : mercecche dove la qualita sensibile ella

stessa realmente viene a congiungersi coll'organo, niuna altera-

zione 6 piu possibile ne quanto all'impressione medesima ne quanto
alle sue modificazioni di grandezza, di figura, d'intensita. Sirche,

a dir breve, pel tatto non v'6 mai divario fra 1'apparenza dell'og-

getto e la realta. E di pari sicurta gode 1'altro senso a lui piu

affine, che e il gusto : ne per sollevar dubbii intorno a ci6 varrebbe

punto ne cadrebbe a proposito la consueta obbiezione dell'amaro

sapore che tanto spesso guasta il palato agl'infermi: sapendosi non-

intervenire in cio 1'azione di mezzo alcuno interposto, ma quella

d' un vero oggetto, vale a dire dei disgustosi umori saliti ad in-

gombrare 1'organo: o, se cosi vuolsi, quell' effetto proverrk da

stemperamento o nelle fibre dell' organo stesso o nelle naturali sue

qualita, come avviene agli altri sensi
;
e delle perturbazioni che

ne soffre 1'apprensione, non e qui luogo di ragionare, se non per

dime di passaggio, che alle alterazioni intrinseche manchera sempre
il carattere d'impressioni venute di fuori

;
e potranno beni ren-

dere la sensazione confusa e imperfetta, ma non mentire un oggetto-

estraneo. Cio che rileva qui di notare, poiuh6 costituisce un prcgio-

caratteristico di questi due sensi, si 6 che giungendo a loro sempre

inalterata, perch6 immediata, 1'azione dell' oggetto, essi coll'ap-

prenderlo secondo 1' impressione che ne ricevono, 1' apprendono

infallibilmente quale e in se. Ora a questo siamo noi soliti di rai-

1

Tanyibilia diff'erunt n visibilibw et sonatiui* ex eo, quod ilia

senlimus per hoc, quod movent medium ei medium movet nog. S. THO. An. II,

Ject. 23.
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rare quando disputiamo della veracita del sensi
;
e tanto da loro

pretendiamo, non bastandoci che riferiscano fedelmeate 1'impres-

sione ricevuta, se in cio fare non ci rappresentano lo stato reale

delle cose esterne.

Di tal dote non vanno sempre adorne le imagini della vista e

dell' udito: e ci6 per la ragione appunto che 1'azione del corpo lu-

minoso od illuminato, e del sonoro, non passa immediatamente dal-

1'oggetto sull'organo, ma inviata piii o meno da lungi, deve attra-

versare uno e non di rado piu corpi interposti di diversa natura:

etere, aria e liquidi e solidi trasparenti o conduttori del suono
;
e

tal fiata incontrare ostacoli, che in parte la elidono, in parte la

respingono. Cosi i raggi della luce e del suono spesso deviati, in-

curvati, e ripiegati indietro, arrivano alia pupilla o all' orecchio in

modo che Timpressione ne riesce quale se il corpo fosse in tut-

t'altro sito dal vero, o come se fosse di altra figura : ond'e mestieri

che d' altrettanto si discostidalla realta dell' oggetto 1' imagine, che

lo rappresenta a norma di siffatte impressioni. Percio mentre alcuni

savii dottori mirando solo alia conformity fra la sensazione e 1'im-

pressione ricevuta, negavano che F apprensione sensitiva potesse

mai dirsi falsa, la maggioranza dei filosofi persistette ognora col-

TAngelico nel mantenere il contrario. E del rimanente poco gio-

verebbe contrastar del nome, quando 1'evidenza del fatto costringe

ogni uomo a confessare che noi udiamo talora e vediamo le cose

dove non sono e altramente da quel che sono.

Dei quali abbagli e della cagione che li produce niuno prendera

scandalo come di inconciliabili colla provvidenza della natura o

colla vicendevole rispondenza che deve sempre trovarsi fra una

facoltk conoscitiva e il suo Ojgetto, ove rifletta inprimo lungo ai

molteplici ufficii che nell' universe adempiono le qualita chiamate

da noi sensibili, e le loro azioni. Se per manifestare agli esseri

sensitivi i singolari corporei, la natura avesse dotati questi di

peculiari qualita, destinate solo a tal uso, era senza dubbio ragio-

nevole che alle medesime si assegnasse un modo di azione accomo-

dato unicamente a quell' ufficio. Ma di fatto le qualita attive, me-

dianti le quali i corpi si manifestano al senso, sono scelte nel

numero di quelle tante, onde son fornite le sostanze tutte mate-
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riali, allo scopo di concorrere, agendo vicendevolmante le une sulle

altre, alHordine, alia bellezza, alia perfezione dell' universe. Le

qualit^ sensibili adunque e le leggi che ne governano 1'azione,

hanno in natura uno scopo ben piii vasto, che non quello di mani-

festare ai sensi s6 e i corpi che le posseggono. Ci6 sappiamo delle

principal!, e possiamo da quelle argomentare alle rimanonfi Chi

non sa quanta parte abbiano nella conservazione e nelle vicende

della natura inanimata e della vivente la luce ed il calore? E quanta

. la durezza o la fluidita, risultanti talora dalla stessa natura di

certe sostanze? E le onde sonore non sono esse un corollario delle

leggi poste all'equilibrio di tutti i fluHi? Di quei che chiamiamo

odori e sapori in quanto si riferiscono al senso, come per ogni verso

ce n'e quasi sconosciuta la natura, cosi ignoriamo se sieno ordinati

ad altro uso nell'ordine materiale e se si rannodino con qualche

legge piu generate : ma che sia cosi, sembra significarcelo almeno

peLprimi, la loro moltiplicita e varied nelle sostanze inette a ser-

vire di alimento, e la troppo frequente discordia fra la bontk o la

reita dei sapori e le qualita giovevoli o nocive o anche teneOche

delle cose che prendiamo a gustare. Alia stessa varieta di usi e

di fini vedemmo gia accennarsi anche dall'Angelico la dove avver-

tiva, sulle tracce di Aristotile, che le qualita sensibili operano sugli

organi come su tutti gli altri corpi. Difatti non solamente per ser-

vigio dell'occhio, ma sempre, i raggi della luce seguono tal legge,

cbe partendosi da una superficie lurainosa o illuminata, ne recano

un' imagine dovunque vadano a terminare: e lo vediamo negli spec-

chi, nelle camcre oscure, nelle fotografia. Seguendo questa general

legge essi pnrtano un' imagine dell'oggetto eziandio sulla pupilla e

fino nella retina; come mostrano i fisiologi sperimentando sopra gli

occhi morti di qualche animale. Insieme con questa impressione

materiale se ne opera bonsi sulla potenza sensitiva un'altra imma-

teriale, alia quale reagendo il senso con un atto vital, forma

quell' imagine conoscitiva in cui formalmente consiste la visione:

questa seconda impressione nondimeno si conforma a capello colla

prima, dalla quale prende norma sotto ogni rispetto : "di modo che

se questa riesce disadatta e sconciata, forza che quella altresi

ne ritragga i vizi e 1'inettitudine.
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Stando cosi le cose, 6 da stupire piii presto come T azione delle

qualita sensibili e le leggi poste alia sua trasmissione, benche or-

dinate eziaodio ad altri fini di tutt'altro genere, pure si trovino si

bene accomodate anche a questo del manifestare gli oggetti ;
e sieno

in tanta armonia col raodo di operare proprio delle potenze. Impe-

rocche, posto che gli esseri sensitivi, allo scopo di provvedere con

atti proprii al loro benessere materiale dovessero col senso della

vista potere apprendere fiao a certa distanza gli oggetti convenient!

o sconvenienti, era d'uopo primieramente che la lune loro propria,

o i colori della loro superficie debitaraente illuminati, tramandas-

sero di s& all'occhio un' imagine fedele: e di fatto i raggi luminosi,

stando alle loro leggi consuete, vengono ad imprimere nella pu-

pilla un' imagine cosi esatta, che riproducendo lei, 1'occhio ripro-

<luce in verita i colori, la figura e, in quanto gli e" riferita, la

grandezza dell'oggatto. Doveva in secondo luogo la visione ripro-

durre la cosa veduta, come stacoata dall'occhio e posta a certa

distanza; ed in realta cosi la riproduce: ma se il rappresentarla

come staccata e tutto merito e virtu del senso, la determinazione

della distanza & data dall'azion dell'oggetto, trasmessa secondo

quelle leggi consuete. E pur con tutto questo sarebbe mancato

iuttora all'apprensione un elemento di capitale importanza per lo

scopo pratico che le e prefisso: man^ava cioe la determinazione del

sito che la cosa veduta occupa rispetto all'apprendente. Mercecch

essendo la percezione sensitiva, come a fine a lei essenzialmente pro-

porzionato, ordinata a regolare 1'accesso dell'animale agli oggetti

convenienti e il reoesso dagli sconvenienti, era tanto necessario che

in lei si contenesse rappresentato il sito della cosa psrcepita, quanto

e essenziale ad ogni moto una direzione; e una direzione determinata

dal sito dell'og^etto, se il moto dev'essere un avvicinamento o un al-

lontanamento dal medesimo. A questa terza condizione vien soddi-

sfatto da quella legge per cui Tatto della vista colloca 1'oggetto

non solo fuori e a certa distanza dall'apprendente, ma seguendo

direttamente a ritroso 1'impressione materiale dei raggi. Gosi la

percezione degli oggetti staccati, convenendo acconcissimamente la

loro azione al modo di agire proprio della potenza, ha quanto le e"

d' uopo per essere compiuta nel suo genere e adattata allo scopo :
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mentre non solo rivela 1' oggetto e lo riproduce secondo Ic sue vere

qualit^ e lo rappresenta come estraneo, ma inoltre ne assrgna il

luogo e rende cosi possibile all' essere scnsitivo il muoversi e 1'ope-

rare con discernimento.

Ma ecco appunto in questa terza dote dell'apprensione, dovuta

in parte alia virtu naturale della potenza, in parte all'azione dclle

qualit^ scQsibili, manifestarsi il vizio delle illusioni suddette, per
effetto delle note Jeggi che governano I'andamento dei raggi ne'mezzi

di varia densita e il loro rimbalzare dalle superfli ie riflettenti: onde

il vedersi rovesciate le cose poste in riva all' acqua, e tronche o-

spostate quelle che vi sono o in parte o del tulto immerse; e gli

scherzi dell'eco, e si vada discorrendo. Poteva la natura tollerare

qucsto sconcio? E poiche non conveniva mutare le attivitk dei varii

corpi collegate coll'ordine universale, n& potevasi cambiare il modo

d'operazione connaturale alle poteaze sensitive, era egli conve-

niente istituire un appositoordirie di altivitfc per uso infallibile della

conoscenza? E infine, per non ismarrirci in vane questioni, come si

conciliano coteste apprensioni false e pur necessarie col principio

inconcusso del dovere una potenza conoscitiva coi mezzi istituiti

dalla natura giungere alia conoscenza del suo oggetto e non tra-

viarne? A chiarire questo dubbio non e d'uopo invocare nuovi

principii, ma soltanto ribadire cio che del fine della conoscenza

sensitiva udimmo insegnarsi con formola nettissima dall'Angelico,

cioe esser quella ordinata primamente negli animali in quanto tali,

alia loro conservazione e al ben essere. Adunque negli esseri me-

ramente sensitivi, i sensi non hanno altro scopo se non che di dis-

cernere le cose presenti in ordine al potersi loro avvicinare a

allontanarsene per suo pro. 0#ni altra apprensione*6 estranea dal-

1' ufficio connaturale alia facolta sensitiva, e deve considerarsi come

un esercizio accidentale della virtu propria della potenza: ed cziandio

la natura dovette perci6 accomo"iare la struttura dell'organo e le

azioni delle qualita sensibili alia sicurezza di quelle prime prce-

zioni e non delle seconde. II senso, se pu6 correre la similitudine,

e un istrumento dato dalla natura al bruto, come si fan-bbe di un

telescopic da guerra, lavorato dall'artcfice acconciamente allo sropr)

di discernere il nemico e le posture vantaggiose o sfavorcvoli entro
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una certa distanza. Puo bene quel telescopi6 rivolgersi, quando si

voglia, anche verso i corpi celesti, e si fara molte volte non senza

vantaggio: ma se in tale uso egli si trovera disadatto, non se ne dara

carico all'artefice, poichd non lo costrui per tale ufficio. Parlando

a rigore, nel campo assegnato alia conoscenza sensitiva entrano

essenzialmente que' soli oggetti la cui apprensione giova al bene

sensibile
;

tutti gli altri v' appartengono solo per accidente
;

e il

manifestarsi che essi fanno e da considerarsi non come inteso dalla

natura, ma come accidentale e conseguente dalle leggi da lei sta-

bilite per la manifestazione dei primi. II che essendo, la proporzione

e corrispondenza fra il senso e le cose esterne, e la fedeltk del-

Tapprensione ottenuta coi mezzi istituiti dalla natura, non puo piii

pretendersi che sia assoluta ed universale, ma entro il solo limite

determinato dal fine. Ammesso il qual temperamento, si pu6 fran-

camente negare che I'imagine degli oggetti proprii del senso venga

mai travisata dal mezzo deputato dalla natura a trasmetterlo : poi-

che le illusion! cagionate dalla rifrazione e dalla riflessione, pre-

scindendo eziandio dalla oscurita delle imagini e dal non soddisfare

almeno al senso interno, riguardano cose, qualita e modiflcazioni

che non sono oggetto naturale della vista o dell' udito, come facolta

di un essere meramente sensitive.

XXIX.

L' apprensione sensitiva di oggetti non piii esistenti

Veder come presenti cose che piu non esistono ;
o se pur esi -

stono, vedere in loro non cio che avviene quando le vediamo, ma

do che avvenne gli anni addietro ; ed assistere cogli occhi proprii

alle vicende antiche di un astro, delle quali mentre noi le contem-

pliamo di presenza, uno scienziato abitatore di cola, cercherebbe

le vestige nelle vecchie stratificazioni di mille anni addietro
;
son

tutte proposizioni similissime a paradosso e repugnanti ai comuni

concetti che abbiamo intorno all'oggettivita delle sensazioni. Cio

non di meno quel tanto ci avviene, almeno nella sostanza, ogni

qual volta leviamo gli occhi al firmamento e vi.scorgiamo quelle

stelle, la cui impressione i raggi luminosi, per quanto si affrettino,
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non riescono a recarci se noa dopo alcuni anni; e nulla viela di

ammettere che da qualche astro piii remoto essa ci pervenga sol

dopo qualche so olo; e di al:uno remotissimo non ci sia tuttora

pervenuta. Vero che tali esempii se sono piu atti a ferire la fan-

tasia, non aggiungono una nuova questione nella dottrina delle sen-

sazioni; e solo rendono necessario di trattarne piu accuratamente

una, che tra i filosofl antichi si tocc6 quasi di passaggio: come doe

possano essere oggetto di sensazioni cose che non esistono.

Chiaro e che un tal fenomeno anch'egli non puo aver luogo
fuorche nelle apprensioni di quella classe di sensi, che percepi-

scono gli oggetti distaccati: 1'azione dei quali, se assai di rado

soffre per via un'alterazione o per la qualiti del mezzo trasmet-

tente o per gli ostacoli che le si attraversano
; sempre pero, come

ogai azione materiale, richiede alcun tempo per passare da un

estremo aH'altro, dall' oggetto all'organo. Perci6 senza ricorrere

ad esempii peregrini, sempre si verifica che 1'occhio rappresenta
la cosa veduta, non qual essa e nell' istante in cui la vede

;
ma

qual era nell' istante in cui si partirono da lei i raggi, che ne

recano 1' imagine alia pupilla: e pur 1'occhio le attribuisce quel

colore, quella figura, quella grandezza per 1' istante in cui egli la

vede. Altrettanto va detto per riguardo all* udito, serondo che

poteron osservare, per la minore celerita del suono, anche gli

antichi. II non incontrarsi in cotesti casi di quaggiu un si notevole

intervallo fra il momento dell'apprensione e 1'esistenza dell' og-

getto, come s'avvera nella percezione dei lontanissimi corpi celesti,

ben varrk a dimostrare che per un qualsivoglia essere sensitive,

anzi ancora per gli usi della vita umana, quelja
inesattczza non e

di nessun rilievo : e si potra p^r poco sostenere che anche cosi la

vista e 1'udito riferiscono poi in somma lo stato presente della.cosa

percepita. Ad esempio: la celeritk della luce e tanta, che sebbene

io vegga gli uo.mini e le cose solo come erano quindo i raji,ri lu-

minosi si partirono da loro, pure nel brevissimo te.npo del tra-

gitto niun'altra mutazione pote operarsi con maggior pront>zza:

onde gli oggetti sono quando io li percepisco quali erano nell'istante

precedente. Ma pel filospfo che indaga la natura stessa e le pro-

prietfc delle rappresentazioni sensitive, talirisposte non sono baste-
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voli all'infento, soprattutto dappoiche ad esigerne una piu compiuta
10 spinge il fatto tanto insigne e indubitato dell'apprendersi come

attualrnente esistenti cose che da luoga pezza piu non sono.

Se non andiamo errati, tutto il nodo della question proposla e

3ftl determinare in qual senso sia vero che la vista e F udito rap-

presentino come presente 1'oggetto loro e le sue modificazioni. Im-

perocche sotto UQ certo rispetto e dote comune di tutte le appren-

sioni, e non gia propria a quelle sole del senso, il riprodurre come

presente 1'oggetto, in quanto lo comporta la suanatura. La presenza

di un oggetto ideale non puo certamente implicare relazioni di tempo
Ji& di luogo : poiche il mondo ideale ne va del tutto esente : e tuttavia

sentiamo e diciamo d'avere una cosa presente all'intelletto, e che

ella ci sta dinanzi alia mertte, quando di lei pensiamo. La presenza

e costituita in tal caso dal terminarsi che la potenza fa all'oggetto

suo nell'atto dell'apprenderlo. In questo senso anche la fantasia si

raffigura necessariameate come presenti le cose immaginate: e ne

6 la rappresentazione si efficace, che talora giunge fino a traviare

11 giudizio, come di qui a poco si dira. Nel modo medesimo debbono

necessariamente rappresentar come presente 1'oggetto appreso tutti

i sensi esterni, sia che ricevano 1'azione immediatamente o sia che

mediatamente; sia ehe la ricevano nell'istante medesimo in cui

ella precede dall'oggetto, sia che la ricevano nell'istante che segue ;

o cio che torna in realta allo stesso, dopo qualche minuto, o dopo

parecchi giorni od anni od anche secoli. Giacche riferendosi 1'atto

della visione e quello dell'udito non al mezzo che trasmette 1'im-

pressione, ma all'oggetto da cui essa procede, altro che presente

alia potenza nel predetto modo non puo egli essere, quando lo ve-

diamo o udiamo.

Ma fuori di questa maniera essenziale ad ogni percezione, v'e un

altro modo di apprender le cose come presenti. Ed esso consiste per

Tintelletto in cio che al concetto della cosa vada unita la nozione

di coesistente nel tempo coll'atto della percezione. Gosi la nostra

ragione conosce come contemporanei a noi e alia nostra conoscenza

gli uomini e i fatti della nostra eta. Questo modo, com' 6 evidente,

inchiude la nozione esplicita di tempo, la quale non puo contenersi

in nessuna delle imagini sensitive, poiche il senso non riproduce
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mai altro che, le qualita sensibili e le loro modificazioni. Ci6 che

puo fare im'ima^ine sonsitiva, 6 di rappresentare quella coesistenza

implicitamente: e lo fara, quando ella present! qualche raratterc

di tal natura, che una potenza superiore, capace di avere il concetto

di tempo, riflcttendo nella sensazione vi debba immediatamente

scorgere la coesistenza dell'oggetto colla medesima. Non altrimenti

vedemmo rappresentarsi implicitamente dalla sensazione la nozion

di sostanza, cbe 1'inttilletto astrae poi colla sua virtu dall' imagine

delle qualita sensitive riprodotte come esistenti. Ora un tal carat-

tere, che dia fondamento alle facolta razionali di percepire come

coesistente colla s^nsazione la cosa sentita, 1'hanno ben esse le

rappresentazioni del tatto e del gusto. Perocche in queste sensa-

zioni congiungendosi la qualita sensibile realmente coll' organo e

agendo sopra lui essa stossa immediatamente (per csempio il calore

di un ferro sopra la mano), fra 1'azione e la stessa qualita sentita

non v'e separazione di sorta. Percio 1' imagine sensitiva rappresenta

unite in un solo tutto I'irapressione che ella riceve, 1* azione e la

qualita ossia 1'oggeUo: e la facolta razionale in quella imagine

trovando presents fisicamente 1'oggetto al senso, dee veder quello

come coesistente alia sensazione; che la presenza fisica, da se dice

coesistenza. Ma nella percezione degli oggetti remoti, 1'azione della

qualita e, quando si riceve, fisicamente distinta e separata dalla qua

lita stessa: quel che propriamente si congiunge al senso e lo muove,

non e il colore veiuto, ma i raggi luminosi i quali ne recano 1'im-

pressione. Godesta differenza nel modo dell' azione porta seco una

pari differenza nel modo di rappresentazione. Difatti 1' imagine

sensitiva riproduce bensi il colore ma non come presente fisica-

mente all' organo : presente v'& solo la sua azione. Quindi la fa-

colta razionale trova bensi riunite nel senso, e perci6 coesistenti,

1' azione e I'impressione, ma non 1'oggetto. Manca dunque a tali

imagini quel carattere in cui una sensazione rivela implicitamente

la coesistenza della cosa percepita : e per6, quando asseriamo per

indubitato che eziandio questi sensi ci rappresentano gli oggelti

come presenti, abbiam ragione se ci riferiamo al primo modo di

preseaza essenziale ad ogni percezione, ma non nel secondo. Del

resto che noi medesimi cosi la intendiamo si vede ancor da cio, che
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dopo dataci la dimostrazione del fatto che il suono e la luce met-

tono tempo a recarci 1'impressione, non abbiamo difficolta ad am-

mettere che le cose da noi percepite, sebbene in qualche modo si

affaccino come presenti, pure non esistano; laddove nessuna dimo-

strazione sarebbe capace di dissiiaderci dell'attuale esistenza di un

oggetto che tocchiamo colle mani. In questo altresi, come nel per-

cepir sempre la cosa quale e in s6, il tatto si merita quell' antico

elogio dell'essere certissimus sensuum, il senso fra tutti piu fedele.

Ne dee recare meraviglia, poichd la fedelta misurandosi qui col ren-

dere 1'oggetto nella sua singolarita, il tatto, come fra tutti i sensi il

piu materiale, con piu singolareggiata determinatezza reproduce i

suoi. In ordine dunque alia cognizione de'singolari reali egli 6" il piu

proporzionato: ma tal cognizione sappiam tutti che 6 eziandio 1'in-

fima fra le altre. L'udito al contrario e la vista in quello stesso che

altri apporrebbe loro a>difetto, manifestano un cotal modo piu im-

materiale d'operazione, dandosi perfin caso che percepiscano cosa

che da lunga pezza non e piu : confermando cosi con segnalata prova

1' elogio che sempre si ebbero, specialmente la vista, d'essere il

piu spirituale fra i sensi, ed emulando come che sia la potenza

sensitiva superiore, che e 1'imaginativa. V'e eerto, e conviene in-

sistervi per non dare appiglio a deduzioni idealistiche, una diffe-

renza essenziale fra le rappresentazioni di que' sensi e quelle della

fantasia: ed 6 riposta nel rappresentare, che le prime fanno, 1' im-

pressione ricevuta dal senso come proveaiente dall' oggetto. Gosi

quando vediamo un lume, sentiamo bene che la sua luce ci ferisce

la vista: e in questo carattere la facolta razionale trova implicita

la reale esistenza dell' oggetto, benche non vi possa discernere se

quella reale esistenza sia contemporanea o passata : ma 1' un dei

due sara senza fallo; perocche cosa fisicamente agente importa cosa

realmente esisteate, sia poi adesso o un istante trascorso. Fra le

stesse rappresentazioni della imaginativa, in quelle che provengono

da una sensazione attuale, questo carattere si conserva, mentre in-

vece ne son prive le meramente faatastiche, nate dalla memoria

d'impressioni anteriori o composte ad arbitrio dell'imaginativa: e

la presenza di quell' elemento nelle prime e la mancanza nelle

seconde fa si che si commuova diversamentel'affottiva; altri affetti
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eccitandosi quando 1' imaginative dietro la sensazione apprende la

vicinanza d' un ncmico minaccioso, ed altri quando solameote se lo

ricorda o raffigura: ne pu6 avvenire se non se per mancaoza di

considerazione o per un disordine delle operazioni, o per viziosa

sensibilita dell'affettiva, che si scambino quelle imagini e i cor-

rispondenti affetti, o si giudichi dalla facolta razionale come reale

1' oirgetto imaginato.

E tanto ci basti aver detto per salvare codeste percezioni dalla

taccia di Decessaria e coDnaturale falsita, cbe loro si adatterebbe,

se contrariamente al vero ci dessero per coesistenti le cose che non

sono. Dissipata la quale accusa, e pero novamente da ricordare che

la vista e 1'udito non meno degli altri sensi sono patrimonio comune

a tutti gli animali, e.che lo scopo loro e primamente di dar modo

a quegli esseri infimi fra i ronoscenti, di campare dai pericoli im-

minenti e cercare cio che loro conviene. E a quest' uso eglino ser-

vono perfettamente facendo conoscere in tempo utile le cose lontane

e lo stato loro, ancorche la notizia sia un poco in ritardo : e niente

di piu si ricerca nel bruto, che non dee brigarsi, e non ne e capace,

di sapcr checchessia ce di coesistenza ne di esistenza. All'uomo

poi il perpetuo ribattere delle apprensioni del tatto con quelle

della vista, fin dal primo uso della ragione suggerisce naturalmente

il dettame che le cose da lui vedute esistono al tempo stesso in

cui le vede: dettame verissimo praticamente per le apprensioni

delle cose terrestri. Ma per le celesti la cui conoscenza gli si pro-

porziona in quanto egli 6 non solo sensitive ma insieme ragione-

vole, la ragione ha supplito a ci6 che mancava nella percezione del

senso: e ne e prova 1'avere scoperto il difetto della medesima e

trovatane anche la ragione.

XXX.

Del difetto di apprensione in presenza dell'oggetto

Quasiche non bastassero le imperfezioni finora esaminate delle

apprensioni sensitive, un'altra se ne affaccia diversa da esse e

quasi opposta, quella cioe di non apprendersi soventi volte Tog-

getto, benche operante nel modo debito sulla potenza. Che ci6 si
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avveri quanlo gli organ! sono viziati, s'iritende di per se, ed e gia

un indizio della naturale imperfezione di cosi fatte potenze. Ma

oltre a cio, accade non pur soventi fiate ma al tulto continuamente,

cbe il senso non risponda ali'impressione dell'oggetto, che pure

agisce nel modo debito sul suo organo. De'mutamenti interni, deHa

circolazione del sangue, del premer continue che le parti superiori

fanno sulle inferiori, non sentiam nulla. Nulla dell'aria che ci preme
da ogni parte, nulla della sua teraperatura se non ha dello straor-

dinario. Chi vive abitualmente in un' atmosfera pregna di un de-

terminato odore, se non fosse troppo violento, -cessa infine di piu

sentirlo: e non udiamo neppure il sordo roraore delle citta, dal

quale differisce tanto il tranquillo silenzio della notte. opinione

di non pochi che noi veraraente sentiamo tutto codesto, ma che per

esser cosa abituale, non possiamo riflettendo avvedercene. Tale

spiegazione e probabile e accettata da parecchi valenti Blosofi d'og-

gidi. A noi per modo di opinione sembrerebbe che fra le due, di

attribuire al senso o all'intelletto I
1

impossibility di percepire un

oggetto proporzionato e presente, sia da ascrivere tale imperfe-

zione piuttosto alia facolta inferiore e di natura sua piu imper-

fetta, che alia superiore e piii perfetta. Si debbono.peraltro distin-

guere due specie di casi ne'quali, non ostante 1'impressione del-

l'oggetto, non avvertiamo che si desti in noi veruna sensazione.

Occorre soventi volte che non ci avvediamo di alcune impressioni

eziandio non leggiere, massime se sieno continuate o abituali,

come del romore di una macchina vicina o dello strepito delle vet-

ture che passano per la via: e mille sono le cose che andando per

istrada non ci accorgiamo di vedere, di udire, di toccare: anzi an-

cora dolendoci il capo o soffrendo di altro malessere, ne alleviamo

il senso e perfino lo dimentichiamo, distraendoci coila conversa-

zione allrui o colla lettura di un libro ameno: ma non cosi tosto ci

sovviene di riflettere, e subito si desta la coscienza si della irnpres-

sione che riceviamo, e si della sensazione. In tutti questi casi po-

trebbe altri pretendere che 1'inconsapevolezza provenga dalla man-

canza di attenzione per parte dell' intelletto: aversi da noi veramente

una sensazione corrispondente a ciascuna delle impressioni rice-

vute: tanto sol che che riflettessimo, e di tutte saremmo consapevoli.

Chi opinasse cosi, non s'apporrebbe poi tanto in falso. Perocche si
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suol ben dire di chi va tutto raccolta nei suoi pensieri, che egli non

vede no" sente nulla: ma pochi sosterrebbero sul serio cbe egli per

verita non vegga allora piii cbe se fosse cieco, e che non senta piu che

se fosse sordo. Gio non di meno ci sembra doversi concedere cbe

assai di frequente 1'impressione abbialuogo senza seguirne 1'effetto

della sensazione: giacche nelle potenze sensitive altresi, come

nelle altre, la produzione dell' alto richiede fino a uo certo grado

1'attenzione ossia 1'applicazione della pntcnza all'oggetto. Non gia

che tale attenzione sia assolutamente necessaria; bastando per se

1'azione dell'oggetto per eccitarvi la sensazione, quando la potenza

si trovi nello stato naturale di tensione e disoccupata ;
anzi ancora

a farla tramutare d'una in altra sensazione, quando la seconda im-

pressione vinca per veemenza la prima o possa con lei associarsi.

Lo sparo di un archibugio o ancbe la voce sommcssa di un amico,

senza nessuna previa attenzione si ode da noi, ancorche* ci giunga

all'orecchio occupato gia nell' ascoltare una sonata di cembalo. Tut-

tavia puo occorrere pel senso come per le altre potenze, che es-

sendo un solo individuo il soggetto di tutte, quando tutta la sua

virtu e" intesa nell' esercizio di una potenza, le altre per difetto della

tensione connaturale riposino. Se un forte dolore nel senso pud-

impedire i ragionamenti dell' intelletto, perche" negheremo cbe un

pensiero fitto nella mente possa impedire gli atti del senso? Gessato

per6 1' impedimenta, noi vediamo in questi. casi il senso ritornare

liberamente alle sue funzioni e percepire 1' oggetto che gli si ma-

nifesta.

Di genere ben divers.0 erano gli esempii che in primo luogo si

proposero. Per molto riflettere coH'intelletto e per molto attendere

col senso, non ci viene mai fatto di sentire la soma dei 17000 chi-

logrammi d'aria che ci pesano addosso; ne que'mille mutamenti

-che ad ogni istante avvengono nel nostro organismo. Ora questo

generale silenzio di tutte le facolti conoscitive di chi convince

egli 1' inerzia? Del senso o deirintelletto? Se di quest' ultimo,

torneii non poco difficile 1' assegnarne una ragione che valga. Per

fermo, se la sensazione veramente si opera e se il fantasma se

ne forma neH'immaginativa (n6 si vede perchfc non debba for-

marvisi al modo consueto, trasmettendosi naturalmente le im-

,*ol. !,/*. 6<*
.
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raagini dal senso esterno all'interno che e capo e centro di una

stessa facolta) ; qual cosa dunque vietera all' intelletto di poter-

sene avvedere? SogUono i sensi colle accideatali perturbazioni

dclle operazioni loro impedire le operazioni dell' intelletto, ma non

si concepisce che 1' intelletto per sua propria incapacita non possa

percepir cosa propostagli convenientemente dal senso
; egli nato

per conoscere ogni vero: ed hanno ragion di vero e son veri degni

di risapersi que'fatti esterni ed interni; e gli son presentati nel

raodo debito secondo natura, dacche sono presenti nella fantasia. Si

dira esser questo un effetto dell' abitudine, secondo 1'antico adagio,

Ab assuetis non fit passio. Ma o si vuole accennare con cio alia

continua presenza dell'oggetto; e conceduto eziandio che quelle

sensazioni non fossero mai interrotte da raancanza d' attenzione o

da eccesso d'altre impressioni, non s'intende perch6 la continua

presenza debba impedire la percezione dell' intelletto, se non im-

I'edisce quella del senso; o si vuol significare che 1' intelletto egli

stesso rimanga istupidito verso gli oggetti che gli stanno sempre

innanzi e, per abbreviare, tale stupidita in una potenza spirituale

e assai dura ad ammettere, massime poi quando se ne dichiarano

esenti le facolta organiche.

Al contrario 1' ammettere che il senso non esca in atto quando

1'impressione e continuata ed abituale, si concilia senza difficolta,

anzi sembra richiesto dal fine proprio e dalla natura della cono.-

scenza sensitiva. II senso, come abbiam dovu-to piu volte ricordare,

e una facolta, scopo della quale e 1'azione spontanea dell'animale

pel conseguimento del bene sensibile. Essa.6 dunque di sua na-

tura una cognizione pratica ed utile, e a questo fine deve innanzi

tatto essere accomodata. Ora il sentirsi continuamente attorno la

pressione dell' atmosfera ed altre tali cose, sarebbe stata una ope-

razione disutile alia pratica e per nulla conducente al consegui-

mento del bene. Molto meglio si affaceva allo scopo inteso, 1'avere

il senso naturato cosi che si risentisse solamente delle nuove im-

pressioni cagionate da nuovi oggetti quando alcuno se ne presen-

tasse : avendo allora 1' essere sensitive da determinarsi alle azioni

e ai movimenti richiesti dal caso. La qual cosa considerando gli

antichi filosofi, sogliono con ragione presupporre sempre che le

sensazioni provengano da immutazioni fatte nel senso.per un'im-
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pressionu sopraggiunta dall'oggetto. Secondo il loro concetlo, la

facolla di sentirc riposa sopra una certa proporzione ed equilibrio
stabilito nelle naturali qualita dell'organo: fincbe questo equilibrio
dura, il senso e solo in poteoza; noo appena efli vien rotto dalla

impressione di qualche oggetto sensibile, collegandosi con quel-

1'impressione materiale una corrispondente impressione immate-

riale, la potenza di presente esce nell'atto dell'apprensione. Che
se 1'impressione dura a lungo, Tuna delle due: o ella rera nel

1'organo uno stato, che possa senza violenza essergii abitual-.

ed allora ella vi stabilisce un nuovo equilibrio diverse dal primo,
ma connaturale e stabile, onde la sensazione viene a cessare. Cosi

chi tocca con un dito la tavola, da priocipio la sente distintamente,

poi a poco a poco; purche non muti la forza della pressione, quel
senso svanisce. N6 la pressione dell'atmosfera dovea sentirsi piu
che tanto, essendo gli organi costrutti gia in modo, da doverla

portare scnza disagio, non solo in quanto servono al senso, ma
come parti di un corpo destinato a vivere in tale ambiente. Ma
se 1'impressione continuata dell' oggetto reca nell'organo uno stato

a lui sconveniente e violento, non e quello un nuovo equilibrio,

beosi un principio di dissoluzione; e quanto egli dura, tanto deve

durare per se la sensazione. Cosi sentiamo per ore e per giorui

continuati il freddo o il caldo eccessivo dell* aria e il doloroso

stemperamento delle parti interne prodotto da malattia. Qualunque
de' sensi tolgasi ad esaminare, vi si trovera in vigore questa legge.

con soltanto le modificazioni volute dalla natura di ciascuno: ed

in tutti egualraente il difetto d'apprensione in presenza dell'oggetto

si ravvisera essere richiesto dallo scopo connaturale alia conoscenza

sensitive. Che se prescindendo dal fine e riguardando solo all'essere

il senso una potenza conoscitiva, quella inerzia si ^iudica a buon

diritto essere un'imperfezione, tale imperfezione e giustificata a

pieno dalla molteplice dipendenza di questa facolta dagli organi

eorporei.

E sia questa T ultima delle imperfezioni dell'apprensione sen-

sitiva, scelte da noi a considerare fra le parecchie altre di minor

momento. P. tempo oramai che passiamo a mettere in sodo la

certezza dei giudizii che formiamo appog^iandoci sulla fede d- 1

senso.
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DEIM STOIilA DEI COmiTTO m LA MLM! B LA SOHMA

DI GUGLIELMO DRAPER *

IV.

Trasformazione del cattolidsmo falsamente supposta

ai tempi di Costantino

Ai nostri giorni ci ha due specie di atei: 1'una, molto nume-

rosa, e di coloro che direltamente negano la esistenza di Dio : la

seconda e di quelli che la negano indirettamente, poiche danno il

nome di Dio, affermandone la esistenza, a cio che non e Dio, ossia

all' universe corporeo. Gl' ignoranti si danno a credere che costoro

non sieno veramente atei, ma piu tosto panteisti, ne pensano che

torna affatto al medesimo negare una cosa, o affermarla scam-

biandola con un' altra. Nella stessa maniera vi sono due specie di

anticristiani, la prima niega a dirittura la veritk del cristianesimo;

la seconda combatte il vero cristianesimo, ne si mostra avversa ad

un cristianesimo che non ha che fare con quello, e percio non e

cristianesimo. E quantunque il Draper, fin dalle prime mosse del

suo lavoro, si mostrasse piuttosto avversario del cristianesimo in

qualsiasi forma si prenda, pur qui si mostra nemico solo di quello

che venne dopo Gostantino Magno, n6 ha che dire contro un cri-

stianesimo tutto diverse ch' egli si sogna avere dominato da Gesu

Cristo fino al medesimo Costantino. Sotto 1' imperio di questo a?-

venne, secondo il Draper, la grande trasformazione del Gristianesimo

puro in una religione bifronte, mezzo idolatrica e mezzo cristiana. La

colpa di tal fatto & riversata in gran parte sopra quell' Imperatore,

il quale, a nostro giudizio, ha meritato F odio di Draper e degli

1 Vcdi fascicolo 638, pagg. 421-434.
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altri increduli, soltanto percio rhe diede liberta alia Chicsa di Gesii

Uristo e ne riconobbe i divini diritti, di guisa die essa n' obbe su-

bito alto e pubblico splendore e raassimo incremento.

Raccontici adunque il Draper un pocolino i suoi sogni. II re

Gostantino, egli dice, srgna 1'epoca in cui la religione di Gesii

Cristo si e trasformata in un politico sistcma, e se da un lato clla

degenerava nell'idolatria, da un altro s'innalzava al concetto della

sublime mitologia de'greci. Lo stesso arcade e nell'ordine mecca-

nico e nella vita sociale. Siccome urtandosi due corpi, viene alte-

rata la forma di ciascuno, cosi si sono queste due religioni modi-

ficate, venendo a cozzi fra loro '. n K il Draper nell'alta sua sa-

pienza c'indira anrhe le cause di questa strana rombinazione :

Due furono le cause, per le quali il cristianesimo si amalgamo

col paganesimo. Innanzi tutto lo richiedevano gl'interessi privati

della dinastia rhe era sorta a regnare. Quindi lo consigliava la

politica stessa di questa nuova religione, cheambiva allo spandersi

ed a consolidarsi
2

. Assegnate le cause altro non resta che indi-

carne i funesti effetti, e il Draper te gli sciorina in queste parole:

Le modificazioni che s' introdussero nel cristianesimo lo ridussero

tinalmcnte a cozzare colla scienza
3

. Fin qui nulla abbiamo di

particolareggiato ;
il Draper sta sulle generali e fia cosa leggieri

confutarlo nella stessa maniera.

Per la qual cosa diremo che il cristianesimo, sotto Costantino,

punto non si cangio nella sua esscnza, vogliamo dire nel dogma

e nella morale. Se v* ebbero non poche modilirazioni in cio che si

attiene alia pubblica sua manifcstazione ed alia sua esterna disci-

plina, Jo si dove alia pace, che sotto Gostantino principiu a godere

la Chiesa, ed alia conseguente necessita che v* era di acronciarsi

a 1 una vita pubblica e sociale. Non ha poi punto di verita quel-

1'amalgama, fantasticato dal professore di IVuova York, tra il rri-

stianesimo e 1'idolatria, e quel sublimarsi che fece in quello la

greca mitologia ;
e il paragone che reca milita precisamente contro

di lui. Imperocche egli, che si arroga il vanto di conoscere cosi

Png. 53.

1
l\.;:. 'Ml.

3
iv,-. ;o.
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perfettamente la religione cristiana e la scienza, da sentenziare,

quale giudice, che v'6 tra loro essenziale conflitto, non dovrebbe

ignorare che, nell'ordine meccanico, per urtarsi che factiano i

corpi non punto mutano di natura, ma tutt'al piu di figura, e

rimane cangiata la direzione del corso e la loro velocita: cosi,

ad esempio, una palla trasportata da gagliardissimo impeto potru

essere ritardata alquanto nel suo corso dai corpicciuoli aerei che

incontra, ma per 1' urtarsi con quest! non cangera la propria na-

tura, ne sara cosi trattenuta che non vada alia meta cui e diretta.

Nell'ordine chimico si che due corpi, unendosi tra loro, possono

cangiare la propria natura
;
ma perchd cio avvenga egli e mestieri

che tra essi abbia luogo quella che dicesi chimica affinita. Ora tra

il cristianesimo e 1' idolatria non poteva per certo essere menoma

affinita
; quindi non poteva recarsi in atto tra loro un connubio

che ne cangiasse la natura: solo vi potea avere luogo il cozzo

per cosi dire meccanico; nel quale dibattendosi 1' idolatria con

la religione cristiana ed entrambe conservando la loro natura,

tendessero vicendevolmente ad espellersi: e cosi accadde di fatto.

Ma poiche la religione cristiana era lanciata dal braccio onnipo-

tente di Dio, e la idolatria era mossa dalle umane passioni o vo-

gliamo anche dire dal diavolo, la lotta fini, come dovea finire,

colla vittoria della Ghiesa e con la ruina del paganesimo. Ma

meglio si dovrebbe prendere dal Vangelo la similitudine, e dire

che la lotta della Chiesa coll' idolatria era la lotta della luce con

le tenebre; e come quella non cangia, vincendo queste, la propria

natura, cosi la Ghiesa, rimanendo in quella indefettibile verita e

santita, assicuratele da Gesu Cristo, potea e dovea vincere si, ma

mutarsi non mai. Dimostrato poi che la trasformazione della Chiesa

nella idolatria altrove non si fece che nel capo del Draper, non

vogliamo gittar tempo inutilmente a far manifesta la vanila delle

due cagioni dal medesimo assegnate a quel fatto. Finalmente in cio

che spetta al conseguente indicate dal Draper, diremo, che come la

Ghiesa, perch6 colonna e fondamento di verita non potea contraddirc

alia scienza prima di Gostantino, cosi non lo pote nemmeno ap-

x>resso, perche le modiftcazioni che sarebbero dovute farsi per avere

tale contradizione punto non accaddero, e non accaddero perche
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non potevano acradere. Ad accuse che stanno in sulle general!,

f/osi rispondiamo stando pur noi sulle general!.

Ma il Draper scende a toccare in particolare quali sieno le nuove

idolatriche fattezze in cui si atteggio la Chiesa sotto Costantino

Iraperatore, e in qual modo la greca mitologia divenne la novella

forma sublime di quella. L'incredibileaudacia dei nemici di Cristo

e della sua Chiesa, e il dottrinale pervertimento dei nostri giorni

ci fa credere essere convenientissimo, e quasi direm necessario

accennare a temi che gia contro gli eretici ed increduli di altri

tempi furono profondamente discussi. Forniremo il nostro compito

con la massima brevita.

II primo domma, che la Chiesa (al dire del Draper) tolse all'ido-

latria e quello, ch'e il fondamento principale della nostra fede:

vogliamo dire il domma della Trinita: Coll'andare degli anni

]a religione si pervertiva, a poco a poco s'incarno colla greca

mitologia, si ristauro 1' Olimpo, assegnati altri nomi alle divinita.

Quel sentimento religioso di un popolo che soggiogato, ma potente

ancora (parla degli egiziani) aspirava all'antica sua liturgia, fu

rispettato; si riconobbe la trinita come I'avevano istituita gli

egizii
}

. Piii sotto: La controversia circa la trinita primiera-

mente divampo nell'Egitto; e 1'Egitto il paese della trinita*. a

Egli quindi accenna alia controversia di Ario con Cirillo, ed afferma

che (( ne ridevano i pagani e gli ebrei; si dilettavano di sciorinare

burlescamente in sulla scena il comico fatto di un padre e di un

figlio che avevano appunto la medesima eta. Finalmente fu sta-

hilita quella dottrina come domma di fede.

I/altro domma dalla Chiesa inventato, all'avviso del Draper,

in questo tempo, e quello della Redenzione. II sistema quale 6

svolto da lui (doe da Tertulliano) non accenna al domma della

Redenzione, che venne in campo due secoli dopo
3
.

II terzo e quello della Eucaristia. S' impose quindi il solenne

raibtero della transustanziazione, ch'e quanto dire il tramutarsi del

pane e del vino nel corpo e nel sangue del nostro Signore
4

. a

1

Pag. 48.

*
Pag. !i',.

,

3
Pap. W.

4
Pag. 50.
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II quarto 6 il culto delle reliquie e delle imagini de'Santi.

Elena madre dell'Imperatore, coadiuvata dalle dame di corte,

per la prima, die" mano all'opera (questa e la sognata dal Draper,

di amalgamare 1'idolatria col cristianesimo). Con sua gioia suprema
in una caverna di Gerusalemme si scoperse la croce alia quale era

stato confisso Gesu... si trovu 1'iscrizione, si trovarono i chiodi...

Cosi ricomparvero le vecchie superstizioni, si retrocedette ai tempi

in cui si mostravano a Metaponte gli istrumenti coi quali si era

fabbricato il cavallo di Troia
1
... Si rinnovo 1'antico feticismo col-

Fadorare le imagini, i frammenti della croce, le ossa, i chiodi ed

altre siraili corbellerie
2

.

Gi trema la mano nel riferire tali bestemmie. Eppur son queste

le lezioni che si danno in quasi tutte le universita ammodernate^

alle quali innumerabili genitori cattolici mandano i loro figliuoli

per essere educati ed istruiti. Inorridi la Francia quando 1'elo-

quentissimo monsignore Dupanloup dall'alto della tribuna parla-

mentare pubblic6 le bestemmie che cola insegnavansi dalle cat-

tedre, e si pens6 e si voile recare a tanto male, per quanto si

poteva, rimedio coll'ottenere la liberta airinsegnamento cattolico.

Dio voglia che il metter sott'occhio, che facciamo, ai nostri lettori

si grandi turpezze, altri ne renda piu consigliati, altri piu fermi,

altri, mm direm gia piu caritatevoli, ma piu umani ad impedire

che i loro cari, che sono la verde speranza della patria, tracannino

nella scuola, o con la lettura, un cosi micidiale veleno ! Ci sia per-

donata questa breve intramessa : un bisogno del nostro cuore

esulcerato; e una necessita, perche le dottrine blasfeme, nella

loro confutazione, leggansi con quell' orrore che meritano. Ne piu

andremo innanzi, poiche quelli sono i principali dommi, che vo-

glionsi tradurre come inventati di pianta dalla Ghiesa Romana al-

F epoca di CostantJno : le altre molte modificazioni idolatriche in-

dicate dal Draper sono di mii>or conto, poiche si attengono alia

disciplina, alia pompa dei riti, alle pratiche di esterna e pubblica

pieta usate dai fedeli: i quali le tolsero, se badiamo a lui, ai riti

pagani.

1

Pag. 48.

2
Pag. 50.
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Benveggono i nostri lettori chea falsare la storia, sperialmente

rispetto a' dogmi cattolici, non altro occorre che una buona dose

di spudoratezza, e perci6 in una pagina sola si possono di leggieri

raccugliere mille errori. Ma a confutare, con tutta pienezza, ijuesti

mille errori, dimostrando Ic verita cuntrarie, non bastano certo

mille pagine. E bene il sa il Draper, e per questo egli accumula

nel suo libro tante falsita, le quali non possono essere dimostrati-

vamente confutate senza un incredibile dispendio di tempo. Ma

poirhe nihil sub sole novum, sotto il sole ogni cosa e ve<vhia, e

soprattutto sono vecchissime le accuse che si fanno contro la Chiesa,

perci6 senza abbracciare un compito impossibile a fornire, pos-

siamo dare al Draper ci6 che gli viene. A'lunque non ci diamo a

dirnostrare a dilungo che tutti que'dommi, cui, al detto del Draper,

la Chiesa tolse al paganesimo ai tempi di Costantino, rimontano

alia prima isiituzione di quella, ma ci tralterremo altjuanto sopra

del primo, trascorreremo gli altri di volo, di guisa die possa ognuno

essere chiarito che le accuse di colui non hanno ombra di fon-

damento.

Noi dimandiamo al Draper se i quattro Evangeli sieno sr,ritti

nel quarto secolo, se la Palestina sia 1'Egitto, dov'egli suppone

che sieno stati trasferiti dalla superstizione idolatrica i principali

dommi cattolici, e se Papa Silvestro sia Gesu Cristo, e gli apostoli

sieno Girillo ed altri dottori del tempo di questo Santo. Non ri

dira certamente che si. Eppure e nell' Evangelic, caro professore,

nella Palestina, e dalla bocca di Gesu Gristo stesso e de'suoi

apostoli che abbiamo que'dommi, riputati procacemente idolatrica

innovazione.

Infatti facciamone saggio intorno il domma della Trinita. Egli

e Gesu Gristo stesso che dice: Le mie pecorelle ascoltano la

mia voce; ed io le conosco, e mi seguono. Ed io do ad esse la

vita cterna; e non periranno in eterno, e nessuno ie strappera

da[la mia mano. Quello che il 'Padre ha dato a me, sorpassa tutto;

e niuno potra rapirle di mano dd Padre mio. Io ed il Padre siamo

K/ia cosa sola
1

. Nelle quali parole sono indicate tre cose: la

prima, la distinzione tra il Padre e il Figlio incarnato: la seconla,

1 S. Giov. cap. 10.
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1'identita della divina sostanza tra quello e questo: la terza, che

n'e conseguente, la divinitk di Gesii Gristo, in cui alia divina sta

unita la umana natura. I giudei cosi presero e non altriraenti le

parole del Salvatore
; e, ostinandosi nel negargli fede, diedero di

mano a'sassi per lapidarlo, affermando noi ti lapidiamo per la

bestemmia, e perche tu, uomo essendo, ti fai Dio. E Gesu Cristo

non corresse, come falsa, la interpretazione del suo detto, ma la

confermo come vera, appellando ai miracoli ch'egli faceva sotto gli

occhi loro: A me, cui il Padre santific6 e mand6 al mondo, voi

dite: Tu bestemmi, perche" ho detto: Sono figliuolo di Dio? Se non

fo le opere del Padre mio, non mi credete. Ma se le fo, e non

volete credere a me, credete alle opere; sicche conosciate e ere

diate, che il Padre e in me ed io nel Padre l
. La stessa distinzione

delle persone del Padre e del Figlio e la identitk della divina

natura vennero in ben molte altre circostanze afifermate da Gesii

Gristo, e non in maniera equivoca, sicche le sue parole si potessero

intendere in una significazione metaforica od allegorica, ma in modo

cosi preciso e chiaro che, come allora chi 1'ascoltava non pote dubi-

tare che questa gran verita noa fosse da Gristo formalmente espres-

sa, cosi neppur noi ne possiamo aver dubbio. Che piu? La con-

fessione della propria divinita e della distinzione della sua persona

da quella del Padre fu quella onde il Sinedrio trasse occasione da

condannar Gesu Gristo alia morte. Imperocche, interrogatolo il

sommo Sacerdote: Sei tu Gristo il Figliuolo di Dio benedetto ?

Gesu gli disse: Lo sono... Ed il sommo Sacerdote, stracciatesi le

vesti, disse: Ghe bisogno abbiamo piu di testimonii? Udiste la be-

stemmia: Ghe ve ne pare? E tutti lo condannarono per reo di

* Oves meae vocem mean audiunt: el ego cognosce eas, el sequuntur me :

et ego vitam aelernam do eis: et non peribunt in aeternum, et non rapiet

eas quisquam dp. manu mea. Pater mem, quod dedit mihi, mains omnibus

est (secondo il lesto greco: qui dedit mihi illas, motor est omnibus: of ifav&

po}, /ui'i^cai/
-reLorar gVr/): et nemo polest rapere (eas) de manu Putris met.

Ego et Pater unum sumus ('Ey& **/ 6 Trctrnp st IT/IM) Lapidamu^te...
de blasphemia; et quia ta homo cam sis, fads te ipsum Deam... Quern Pater

sanctificavit et misit in mundum, vos dicitis : Quia blaspliemas : quia dixi.

Filius Dei sum? Si non facto opera Patris met, nolite credere mini. Si autem

facio, et si mihi non vullis credere, operibus credite, ut cognoscatis et credatis

quia Paler in me est, et ego in Patre. Io.u. X.
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morte
1

. E quando Pilato si adoperava per non essere astretto di

mandarlo alia croce, gli risposero i Giudei: Noi abbiamo la legge,

f secondo la legge deve morire, perch6 si fere Figliuolo di Dio s
.

X6 accade recare in queslo articolo quelle cento testimonialize degli

apostoli, i quali ripeterono la gran verita manifestata da Cristo,

per la cui confermazione egli-mori. Gi basti ricordare al Draper
la divina sentenza di Giovanni, con la quale esordisce il suo

Evangelio. Nel principio era il Verbo, ed il Verbo era appresso

Dio, ed il Verbo era Dio. Per mezzo di lui furono fatte tutte le

cose: e senza di lui nulla fu fatto di do, ch'e stato fatto. In lui

era la vita, e la vita era la luce degli uomini... Ed il Verbo si

fece came, ed abito tra di noi: ed abbiamo veduta la sua gloria:

gloria, come deH'Unigenito del Padre pieno di grazia e di verita *.

Ne v'ha testimonianza piu bella di questa per dimostrare la di-

stinzione della persona del Verbo incarnato dalla persona del

Padre, e insieme la divinita di quello e la identita della sua

divina natura con la natura del medesimo Padre. Non e d'uopo

che ci tratteniamo sopra il luculentissimo testo di Paolo nel primo

capo della sua lettera agli Ebrei e sopra altri assai, poich il

gia detto mostra abbastanza che questo punto fondamentale della

dottrina cattolira intorno alia divinila del Padre e del Figlio e

alia loro personate distinzione e stato evidentissimamente esposto

nei santi Evangeli.

Ne si pu6 recare in dubbio che nelle scritture del nuovo Testa-

raento sieno ancora manifestate e la divinita dello Spirito Santo e

la sua personale distinzione dal Padre e dal Figlio. Lo sono nelle

parole di Gesii Cristo con le quali diede agli apostoli la missione di

predicare e di battezzare: Ammaestrate tutte le genti battezzan-

dole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 4
. Lo

sono in quelle in cui promise la venuta di questo. Quando verra il

Paracleto, cui a voi dal Padre mandero, Spirito di verita, che dal

Pidre procede, egli dara di me testimonianza
5
. La quale distin-

1 MARC. I',.

1 IOAM. l!l.

3 lOA.V \.

* MAMC. 18, 29.

loo. IS, 26.
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zione personals e la quale consustanzialita di natura fu afi'ermata

ancora da Giovanni nella prima sua lettera in questa formula, onde

allude alia prefata sentenza di Gesu Cristo: fi lo Spirito, il

quale testimonia che Gristo e Verita. Perche sono tre che fanno

testitnonianza nel cielo: II Padre, il Verbo, e lo Spirito Santo: e

questi tre sono una cosa sola
1

. Egualraente Paolo, affermata la

divinita dello Spirito Santo nella prima ai Gorinzii, in moitissimi

luoghi ne predica la personale distinzione.

Ben sappiamo che gli eterodossi contro autorita cotanto luminose

oppongono delle difficolta; ma queste sono dai teologi cattolici

agevolmente disciolte nei loro corsi di teologia e chiarite quali

mere cavillazioni. K poiche non intendiamo qui di proporre una

teologica dimostrazione compiuta. del gran mistero della Trinita,

che e la base della santissima nostra religione, ma solo di smentire

la baldanza del Draper, ci e d' avanzo 1'aver recate alcune delle

testimonianze della divina Scrittura. Dira forse il Draper che

questa e scritta a
1

tempi di Costantino? Non ci occupercmo poi

nell'esporre i chiari concetti che della Trinita ritroviamo nel primo

secolo in Clemente Romano 2
,
nel secondo in Policarpo

3
,

in Giu-

stino
4

,
in Atenagora

5
,
in Ireneo

5

,
nel terzo in Glemente Alessan-

drino
7
e persino in quel Tertulliano, cui riverisce il Draper quale

sincero espositore della dottrina della primitiva Ghiesa. In^atti, come

dagii scritti di Tertulliano si ha di che mostrare evidentissimamente

la mala fede del Draper in tutte o quasi tutte le accuse che fa contro

la Ghiesa, cosi ancora nel libro scritto contro Prassea si trae di che

sbugiardarlo rispetto alia dottrina della Trinita 8
. Non occorre qui

riportare gli antichissimi simboli della Ghiesa Gattolica, nei quali

questo mistero e proposto alia fede comune: basti il dire che persino

ai pagani, assai prima di Gostantino, era notissimo che i cristiani

professavano questa credenza. Imperocche nel Fiiopatro di Luciano

1 Io.u. I, cap. 5; I Ad Cor. 3, 16.

2
Apwl Basilium L. de Spiritu Sanclo, cap. 22, n. 12.

8
Epis. Eccles. Smyrn.

4
Apolog.

8
Apulog. .

L b. I, advers. hacreses.
7

Peilag. Lib. I, cap. 6; Lib. Ill, cap. 12.

* Contra Praxeam, cap. 2, 13.
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abbiamo die Trifone cos. risponde a Crizia: Un Dio che sovra-

namente regna, grande, celeste el eterno, Figlio di un Padre,

Spirito che precede dal Padre, 1'uno rostituito da tre, e tre dal-

1'uno: questo datti a credere che sia Giove, questo abbi in conto

di Dio '. Ed ora ci venga a dire il Draper che sotto Costanlino:

avevano gli egizii costretta la Chiesa a riconoscere la Trinita-. n

E qui mettiam Dae a questo punto teolugico della controversia col

Draper, suggellando quanto abbiam detto con una testiraonianza di

sant Agostino, il quale tutta la credenza dei primi secoli raccoglie

in poche parole: Tutti quelli, eg!i dice, che innanzi a me hanno

scritto della Trinita che e Dio..., e i quali ho potuto leggere, hanno

inteso insegnare come dottrina tratta dalla Scrittura, che il Padre

il Figlio e lo Spirito Santo, con inseparabile eguaglianza, hanno

divina identita nella stessa sostanza; per la qual cosa non sono

tre dei, ma un solo Dio *. Ai tempi di Agostino ed anrhe prima

di questo dottore, v'erano de'pagani non bene certamente addot-

trinati intorno alia fede cattolica, ma a pezza piu saggi del nostro

Draper: imperocche quelli avendo un concetto sublime, benche

eonfuso, della fede cristiana intorno alia Trinita, in un eterno

principio del Verbo e dell'Amore credevano di ravvisare le idee

filosoQrhe di Platone, e sospettavano che* i cristiani avessero dal

greco filosofo attinta quella dottrina. Gli smentisce Agostino di-

cendo: E non e egli vero che noi dimostriamo doversi ammettere

la Trinita colle divine scritture? potrem dire con alcuni filosofl

gentili, che Cristo e i suoi apostoli fossero discepoli di Platone? 4

Nel secolo derimonono si ha da vedere chi, ignorando afTatto i

sublimi e soprannaturalmente sapientissimi concetti della fede,

1

LICIA.I. Piiilitp.: Deumaltc regnanfem, magnum, coelexti'm /'/<' antrrnum,

Filium Pdlrit, Spiritum ex Palre procedtintum, unum ex trihus, et ex unu

/rid. ^anc (a lovem puta, tiuiic extstima Deum.
*

Pag. 10.
* Omnfs quos tegere potui, qui ante me scripstrunt de Trinilale,4juae Deus

tst... hoc in.tcndc.runt stwundum sc.riitluras rfocere, quod Paler et I'ilius et Spi-

ritus Sanctus, unius eiusdemque substantive inaeparabili uetfuUate divinam

insinuKnl unilatem; ut ideoque non sint tres dii, sed unus Dem. S. '.n.i-i

De Trin. Lib. I, nip. 4.

4 An non Trinitatem scriptura probiimut? Andicemus cumquibutdamgen-

tilibus philMHrpku, Christum ct Aposlolos Philonis duetpufos fuisstf S. ACM

Epist. ad /'/,.
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confonde il mistero dell'augustissima Trinita non gia colle nobili

idee filosofiche di Platone, ma colle idolatriche superstizioni pagane

dell' antico Egitto, e affermi esser quello una copia di queste !

II lettore bene si accorge che il Draper perdendo il suo tempo
a fare entrare in capo a' gonzi che la dottrina della Chiesa dopo

Gostantino si trasmuto in altra, va fuori del campo nel quale egli

si era determinato a combattere, poiche si era prefisso di dimo-

strare che i dommi della Chiesa Cattolica da lui immedesimata (e con

piena ragione) colla Romana, sono opposti alia scienza. Sicno

questi i primitivi dommi o nol sieno, poco monta alia sua contro-

versia : e pero anche noi non dobbiamo seguirlo alia lunga mentre

esce di carreggiata. Tuttavia torn6 bene dare un cenno solo delie

tante pruove che si potrebbero recare per dimostrare come la fede

Romana di oggi rispetto alia Trinita, e quella appunto dei tre

primi secoli della Chiesa. Cotesto cenno lo deve chiarirc che se negli

altri punti non ci tratteniamo, nol facciamo per difetto di solidissime

prove, ma perche la sarebbe cosa quanto prolissa, altrettanto lon-

tana dal nostro scopo. Per lo che in quanto si attiene agli altri

punti dommatici accennati dal Draper, i quali ragguardano la dot-

trina della Redenzione, 1' Eucaristia, le Reliquie ed altrettali
; gli

diremo che uomo istrutto nelle divine scritture e che abbia anche

un po'solo sfogliati gli scritti dei padri della Chiesa vissuti prima

di Costantino, non puo nemmen sospettare la possibilita di un can-

giamento dottrinale accaduto, iotorno ai dommi citati, nell'epoca

di questo principe. Non ce lo crede? Prenda in mano qualcuno

dei mille corsi di teologia dommatica stampati nei secoli passati

e nel nostro, e ne sara, suo malgrado, convinto. Di questi cofsi

non ne citiamo veruno in particolare, ci basti il dire che sono a

migliaia e che ne lasciamo al Draper stesso la scelta.

Prendendo poscia, come in un fascio, tutte quelle esterne pra-

tiche di pieta e di riti religiosi, cui ascrive il Draper una origine

pagana, solo perch& ne trova alcuni di essi adoperati ancor da

pagani, gli faremo soltanto due osservazioncelle. La prima che

di quelle pratiche e riti parecchi furono presi dalla religione

cbraica, che fino a Gesu Cristo era la vera religione, e, conforme

a ci6 che dicemmo nell'articoloprecedente ed alia bellissima sen-
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tenza del Magno Gregorio
l

,
era parte della Chiesa cristiana; altre

poi debbonsi dire d'istituzione apostolica. La seconda 6 che mol-

tissimi riti e moltissirae pratiche religiose pagane potevano egre-

giamente passare nel culto cattolico, senza che la purita di questo
fosse punto menomata, o tocca la verita de'suoi dommi. Gome non

e barbara ogni costumanza dei barbari: e veramente barbaro di-

verrebbe il Draper se non volesse far nulla di cio che fecero i

barbari
;
anzi sarebbe folle, poiche dovrebbe andare ignudo nato,

e cibarsi di sole erbe, avendo amato anche i barbari ricoprirsi, un

po'per pudore, e molto pel freddo, e cibarsi di frutta e di carni:

cosi non sono abbominevoli tutte le ceremonie e le pratiche di pieta

usatedai pagani, se si coasiderino in se medesime; ma le sono abbo -

minevoli se si risguardano rispetto all' oggetto loro. Quest' oggetto

erano idoli insensati od uomini, cui si volea tributare un culto

divino; e percio i digiuni protratti in onore di questi; gl'incensi

o i profumi esalati innanzi a* loro altari; i cerei accesi nei loro

templi; le procession! fatte per implorare da loro la tutela alle

citta e alle campagne; la venerazione in che erano certi luoghi

nei quali credevansi quelli dispensatori di grazie, or piu frequenti

or piu rilevate; le loro imagini e le loro statue collocate in certi

siti delle citta e delle campagne; le pompose vestimenta onde

abbellivansi i sacerdoti pagani; ed altre infinite usanze, cui accenna

il Draper, tutte erano prave non per intrinseca loro natura, ma

perche erano fatte a culto di false divinita. Laonde 1'apostolo Paolo

non mena rimprovero a'gentili perche siffatte cose facessero, ma

perche nel loro culto scambiavano il vero Dio coi falsi numi,

d' uomini, di bestie o d' insensate creature
8

. E si hanno percio da

rimproverare i cattolici perchd al culto del vero Dio adoperano

alcune dimostrazioni di pieta, le quali in tanto erano prave, in

quanto erano fatte in onore di falsi dei ? E a cagione di tali pra-

tiche si ha da dire che la cristiana religione si sposi) all'idola-

tria e ne vesti le fattezze? Uom di senno non puo in questo campo

muoverci veruna accusa. Ne per questo neghiamo che tra le ceri-

monie e i riti pagani, ve ne fossero di quelli ch erano intriiucca-

1 llumil. 10 in Evany.
An No*, cap. I.
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mente riprovevoli o consideratane la loro natura, o riguardatine

gli aggiunti de'quali erano rivestiti; ma di qusti la Chiesa Ro-

mana jion voile al certo far uso : che se (cosa naturale tra gli

uomini, che spesso vogliono fare secondo il loro caprkcio in onta

dell'autorita, cui dovrebbero obbedire) tal fiata si sono introdotte

delle ceremonie superstiziose, essa Ghiesa non solo le divieto e ne

riprese i mal consigliati devoti, ma per bocca dei suoi dottori ne

dimostro ora la sconvenienza, ora la intrinseca pravita.

V.

Agostino tra'primi corruttori della scienza, secondo il Drape)'

Tra i men gravi difetti che voglionsi mettere a conto del nostro

Professore di Nuova Yorck, vi e quello di non conoscere la logica,

od almeno di averne una cosi confusa notizia da scambiar^ colla

sofistica. Mi si dirk che questo difetto e A' ultima moda ed e comune

a tutti i moderni atei e materialisti, i quali alia logica hanno dato

lo sfratto dai loro scritti, come falso ed antiquato pregio, non op-

portuno all'altezza dei nostri tempi. Ma 1'essere cotesto difetto

comune lo rende a pezza piu fastidioso a chi per grazia di Dio non

1'ha: e per questo ci sarebbe piu doloroso vedere un popolo di

zoppi-e di guerci, che vedere talvolta un qualche disgraziato, infe-

lice per tali sconcezze. Tuttavia il manco di logica non genera solo

compassione siccome una imperfezione fisica, ma qualche cosa di

peggio della compassione, poiche genera Imente e volontario e colpe-

vole. Ora in mezzo ad inflniti sofismi dei quali e, airultima moda, fre-

giato il libro del Draper, v'e questo : di attribuire alia Ghiesa come

sua propria e dommatica dottrina, tutti gli spropositi che si sono

potuti dire riguardo alle scienze per anni mille ottocento e settan-

tasei dagli scrittori che ne professarono la fede. II pover' uomo

non cpnsidera due cose, che debbonsi affatto qui considerare. L

prima e che tutti o quasi tutti gli errori (e parlo di veri errori)

commessi nell'ordine scientifico dagli scrittori cattolici, erano er-

rori del tempo: ossia i filosofi e gli scienziati, cattolici o non catto

lici, che si fossero, progredivano nel campo delle scienze a grado

a grado; perci6 il molto di vero che dicevano era non di rado

frammisto ad errori e non pochi. iVe a' di nostri corre la bisogna.
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in altra maniera: ed anzi non ci peritiamo di dire francamentc, rhe,

a'nostri giorni, ben piii error! e piii grossolani si ritrovano nelle

scienze presso i non cattolici, che presso i cattolici: e proprio il

Draper ne puo dare, colla stessa sua opera, una luculentissima te-

stimoniaQza. La seconda e, che quando si vuole istituire il paragone
tra la religione (e il Draper intende come piii volte abbiam detto

la sola Romana) e la scienza; dall'un Jato si debbe avere riguardo
a ci6 che spetta alia religione stessa, come sua propria dottrina, e

non a cio che viene sostenuto dai membri della medesima, secondo

le loro proprie partioolari opinioni: dall'altro lato si debbe ragguar-
dare a quello che e fatto certo o dimostrazione evidente, poiche ci6

veraraente spetta alia scienza, e non dobbiamo prendere come

dettati della scienza gli opinamenti degli scienziati: i quali opina-

menti sono appunto a guisa dei raggi di una ruota messa in moto dal

yento: tanto sono voltabili ed incostanti! Ove alia religione vengano
sostitaite le particolari persone che la professano, e alia scienza

gli scienziati, egli e da fanciulli farsi ad esaminare il conflitto tra

religione e scienza, ed e cosa affatto inutile ed impossible recarne

sentenza. Degli uomini possiarao dire che fjnot capita tot sententiae;

ma non cosi possiam dire ne della religione ne della scienza. Per

la qual cosa, qualora il Draper ci avesse detto in sulle prime che

egli vuole dimostrarci il conflitto tra alcuni scienziati ed alcuni

cattolici: gli avremmo risposto: lo sappiarno! iVon fu cosi: egli ebbe

1'ardimento di prometterci'che ci darebbe a vedere il conflitto fra

religione e scienza
;
e non avendo ne potendo avere a suo uso in que-

sta impresa 1'arma di line acciaio della buona logica, da di piglio a

sofismi che sono a guisa di spade di legno onde sogliono baloccarsi i

ragazzi. E ben si ricordi il Draper che la formula, a questi di assai

adoperata: questo rickie'le lo stato attual? della scienza, se non si

prende bene, e rare fiate cosi bene si prende, significa un concetto

inconciliabile colla essenza della medesima scienza. Imperocche la

scienza, sia die tratti del Greatore, sia che disserti sopra le cose

create, 6 conoscenza certa di verita, e di sua natura e immulabile :

ne puo giammai appartenere veraraente alia scienza una cosa in

un tempo, e la contraria in un altro. Adunque qualora per lo stato

attuale della scienza s intenda la somma delle verita certe che si

ttri* X, 901. 7, fate. 841 4
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sono fia qui dimostrate; si ha pieno diritto di richiedere che tutti

sieno ossequenti alia scienza attuale: ma se per lo stato della

scienza attuale s'intenda 1'opinione degli scienziati non puntellata

da solide pruove, quel diritto manca. Donde eziandio si deduce

che di quella guisa che non tornano in onta della scienza gl' in

finiti spropositi degli scienziati, della medesima non recano onta

alia religione gli errori di alcuni o di molti di que'che la professa-

rono. Nel nostro discorso non vogliamo adoperare mai due pesi

e due misure, ma un peso ed una misura sola : costume pur troppo

o non mai bene appreso, o dimenticato dal Draper.

Poste in chiaro siffatte considerazioni, ci dispensiamo dall'esami-

nare le dotthne di molti cattolici, le quali dal Draper si oppongono

alia scienza, e che non potrebbono obbiettarsi senza cascare in

quel sofisma che dai logici e detto ignorantia elenchi. Tuttavia, per

questa volta, facciamo grazia ad un solo, ed e Agostino, per insegnare

al Draper che una lucciola si rende ridicolosa quando rivolta al

sole dice: sei tenebroso e brutto. II Draper adunque ci vuol dare

un saggio delle infinite brutture scientifiche, onde sono tutte lorde

le opere di Agostino, altamente riprovevole per do che fu oso en-

trare col mesehino suo ingegno in quel campo della scienza, il quale

vuol essere il patrimonio dei soli scredenti. Giacche, egli dice, le

dottrine di sant'Agostino riuscirono a trarre in pieno disaccordo la

religione e la filosofia, giovera d* accennare brevemente ad alcune

filosofiche idee di quel grand' uomo. A tal fine citiamo qualche

brano delle sue meditazioni sul primo capitolo della Genesi, toglien-

doli all'undecimo, al dodicesimo, al decimoterzo libro delle sue

Confessioni. Questi studii sono un sunto di filosofiche discussioni

sparse di rapsodie. Forse egli si appiglia alle Gonfessioni di

Agostino, perche, dei tanti volumi in foglio di quel sapientissimo

dottore, non conosce altro che il libriccino, stampato mille volte

a parte, delle sue confession!
;
e prende la dottrina sopra la Genesi,

perche questa e il cavallo di battaglia adoperato a'nostri di dagli

avversarii della religione. E poich6 Id scopo del Draper e di ren-

derci chiariti intorno alle scempiaggini di Agostino, affatto contrarie

alia scienza, e da credere che i passi citati sieno stati da lui colti

con isquisita cura, mercecch6 chi vuole additare i difetti, per
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esempio di una pittura, non istende il dito a casaccio : cosi cor-

rerebbe pericolo di indicare il bello, anzich6 il brutto. Quantunque

quasi quasi diremmo che cio & fuor di proposito nel caso nostro
;

perchfc il Draper degli scritti di Agostino cosi alFerraa : le opere

sue sono sogni incoerenti ; e per questo ovunque nelle opere di

Agostino, lette da lui o non lette, avesse messo il suo sapientissimo

dito, senza riflettervi nemmeno un istante, avrebbeci detto: questo

e sogoo incoerente. Tuttavia ci perdoni il Draper, se cogliamo qui

1'occasione di dire che non pochi ai nostri giorni cadrebbono in

errori e men gravi e men nuraerosi se i sogni di Agostino fossero

le speculazioni delle loro veglie. Noi qui altro non faremo che

recare il primo passo portato dal Draper e sopra quello, breve-

raente filosofando, vedremo a qual capo di scienza si opponga. Tut-

tavia non possiamo recarlo tale quale lo ci reca il Draper, perch6

cosi 6 falso, e comech6 il traduttore italiano dichiari ch'egli, ri-

spetto ai passi di Agostino, segue la versione del Bindi, tuttavia

la sconvolge e la deprava, fino a mettere in bocca di Agostino

questa stranezza : ne poteano cream le cose quando non eravi

materia a do; frase che implica in se stessa una contradizione,

giacche la creazione esclude per essenza sua la materia intorno cui

adoperarsi. Incominciarao la discussione recando il primo passo,

ma intiero, delle Confessioni allegato dal Draper.

a Gome dunque (6 Agostino che parla) hai tu fatto il cielo e la

terra, e qual macchina hai tu usato a cosi sublime ediflcio? Non

gia come 1'artefice che foggia ua corpo da un altro corpo, secondo

una certa idea che 1'occhio interiore dell'anima contempla in essa.

Ma onde ha egli questa facolta se non da te? L'artefice opera

sopra una materia preesistente, che ha 1* attitudine a divenire ci6

ch'egli vuol fame: tal e, terra, marmo, legno, oro, e simili. Ma

anche queste materie come esisterebbero se tu non le avessi create?

Sei tu che hai dato all'operante un corpo, tu un'anima che co-

manda a'suoi membri, tu una materia da cavarne qualche lavoro;

tu 1'ingegno da intender 1'arte, e compor dentro quella idea che

deve fuori attuare; tu il senso corporeo che trasmetta daH'animo

alia materia ci6 ch'egli opera; e riporti all'animo ci6 che ha

operate, perche possa conferirld colla verita sua direttrice, e sia
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fatto bene. Te queste cose tutte lodano, di tutte cose creatore. Ma

tu come fai tu ? Gome facesti, o Dio, il cielo e la terra ? Certo e che

non in cielo o in terra facesti la terra e il cielo
;
e nemmeno nel-

1' aria e nell' acque, perche queste cose appartengono al cielo e

alia terra. Ne 1'universo facesti neH'universo (e qui nel Draper si

ritrova inserita quella frase contradittoria che test6 dicemmo) ; per-

che prima ch'egli fosse fatto, non era ove farlo, per. far ch'ei vi

fosse. Ne avevi a mano alcun che per fare il cielo e la terra; perche

ove avresti potuto prendere cosa da te non fatta, per far qualche

lavoro? E invero che cosa esiste, se non perche esisti? Dunque:

tu dicesti, e le cose furono, e colla sola tua parola le hai fatte
1

.

II Draper non ispende nemmeno uii periodo per dimostrare, in

qualche maniera, che la dottrina di Agostino espressa nel passo

allegato sia falsa, e percio opposta alia scienza. Egli, qual altro

Pitagora, propone la sua auturita come norma infallibile del

vero, alia quale debbono chinarsi i lettori. Ex tripod?, decide il

Draper cosi: sono sogni incoerenti. E a chi e vago di avore da

lui un giudizio piu determinato dice: m'asterr6 dal volerlo bia-

simare; inutile sarebbe da che i paragrafi che ho qui sopra citati

rivelano abbastanza qual fosse il suo criterio. Nessuno ha piu di

lui contribuito a destare il conflitto fra la scienza e la fede. A

dirittura ; Agostino e uno sciooco ! la e cosa tanto evidente die ogni

prova e superflua, basta che tu il legga e vedrai fior di criterio

cb'e il suo !

Avvegnache il Draper scrivendo cosi ci dia pieno diritto di ap-

plicare a'suoi scritti quel titolo, del quale egli regala gli scritti

del gran teologo e del gran filosofo di Tagaste, lume inestinguibile

e della fede e delta scienza, tuttavolta lo trattiamo con maggior

rispetto, e al disprezzo villano preferiamo una critica ragionata e

paziente. Potevasi esprimere con formule piu vivaci, e quasi direi

piu filosoficamente poetiche e piu brevi il commercio che v'e tra

1'anima umana in quanto essa e intellettiva e la materia corporea

che e fuora dell'uomo e nella quale 1'uomo incarna i concetti

della sua mente: e incarnatili gli ragguaglia a quella verita che

nella mente gli splende? Con quanta perspicuita parla il gran filo-

1 S. AUGUST. Confess, lib. XI, o. 5.
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sofo, evitando ogni frase che indichi ua commercio tra 1'anima e il

rorpo umano, come tra cose nella natura separate, nel quale errun-

cadde Gartesio e la sua scuola? Oh come bene egli indica che

mediano tra 1'intelletto umano e i corpi esterni 6 il senso, .

che 1'anim.i stessa, in quanto informa il corpo ed 6 sensitiva, e il

vero ponte tra 1' ordine idcale e 1'ordine materiale! Ma delle mille

bellezze, e delle cospicue verita che egli dice in tale soggelto, ci

passeremo, perche il Draper ragguarda solo la creazionc. E intorno

a questa v'e un apice da rimproverare ad Agostino? II suo par-

lare, che mentre ti ammaestra, ti ricrea e ti solleva sull'ali di

eccelsa contemplazione, si riduce a questo discorso. L'uni?erso,

sotto il cui Dome vengono i cieli e la terra, 6 contingente: dunque

prima di esso, fuora di Dio, altro non v'era che il nulla: pero ogni

cosa, nella sua esistenza, dipende dalla esistenza di Dio: cotalcLe

se Dio non esistesse, altro non d sarebbe che eterno edimmenso

nulla. Ma se prima dell' universe, fuora di Dio, altro non v'era che

il nulla, in verita che Dio non potea fabbricarlo, come 1'artcfice

umano forma un lavoro, pel quale abbisogna di un luogo e di una

materia, intorno alia quale valga ad attuare la idea vagheggiata

nella sua mente. Dunque Dio non adopero materia veruna nella

creazione dell'universo, n6 puo dirsi, senza cader nelfassurdo,

che il luogo in cui fabbricollo fosse lo stesso universo. Come adun-

queil fece? colla sua parola onnipotente. E questo discorso 6 cosi

confurme alia scienza, che ogni sua proposizione puo andare sog-

getta, non direm gia a probabile prova, ma ad una dimostrazione

raatematica. Ben sappiamo che dove si mettano atomi improdotti,

eterni, infiniti srorrazzanti per lo spazio immenso, i quali con le

loro casual! aggregazioni formino tutte le sostanze dell' universo,

le sentenze di Agostino sono sogni incoerenti. Ma cotesti ammae-

stramenti di non pochi moderni scienziati sono eglino ammaestra -

menti del la scienza vera, oppure della falsa che vorrebbesi far

passare per vera ! Lo sappiamo ! Epicuro usrito a' nostri di da

quella tomba, in cui meritamente giacova, per ispingere la scienza

a combattere il cristianesimo, le di6 tale un lurido bacio, che la

tradita ne ha tutta sozzamente cont&minata la faccia. Sia pur questa

la scienza sposa del Draper: non 6 la nostra.



RACCONTO CONTEMPORANEO

LV.

IL TEATRO NAZIONALE

II di seguente alle danze general!, di buon mattino, il re di Sai

voile onorare gli ospiti suoi, il sceicco cio6 e le signorine bianche,

loro inviando alcuni present! cose mangerecce. La regina vi ag-

giunse del suo tortore, aironi, pernici e pesci, e, quello die

raeglio addimostrava la reale munificenza, una bella pietra di

salgemma lapillato proveniente dalle miniere di Taudeni nel cuore

del Sahara, la quale ben potea valere cinque o sei delle piastre di

Spagna correnti tra i ricchi mercatanti, ossia piu migliaia di cauri.

Con questa Mohammed non ebbe piu mestieri di-mandare per sale

al mercato tutto il tempo che sostenne tuttavia in Sai, e piu giorni

in seguito.

Ma il piu cortese regalo, almeno nella estimazione del re, era

1' invito al teatro regio, dove con mirabili rappresentazioni era da

porre il suggello alle baldorie del carnevale. Piu poetiche assai

che i teatri de'paesi inciviliti si presentano le scene della barbara

Nigrizia. Tra i negri non e" afa rinchiusa, non noia distillata, non

presunte minacce d' incendio, che potrebbe ad ora ad ora (come

ogni anno avviene) friggere a petrolio gli spettatori: il loro teatro

ritrae del teatro greco, e non gik del primitivo consistente in quattro

panconi poggiati su botticelli capovolti, si bene del teatro ateniese

dei migliori tempi, quando 1' Attica tutta traeva ad applaudire i

Persiani di Eschilo, mirando nello sfondo della scena, scenario

impareggiabile, viva viva la marina, quella stessa ove Temistocle

avea distrutta 1' armata di Serse nella battaglia di Salamina. A

meno eroiche rappresentazioni gli architetti di Sai aveano inventato

piu modesto teatro, ma pur bello in quel genere. II palco scenico
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altro non era che un pratello a lato d'una capanna, in vicinanza

delle reali abitazioni, ombreggiato intorno intorno da piante

gigantee; i cui gross! pedali scusavano le quinte. In fondo al prato

sorgeva una costa di collinetta verdissima, che mirabilmenle ri-

posava lo sguardo, quasi servendo di campo alle figure degli attori.

Sul proscenio, al luogo appunto serbato alia cuflia del suggeritore,

sorgeva un ceppo di palmizio con bellissimi cappellacci di frondi

in alto, e con filto cespuglio di rimessiticci da pi6, 1'uno e 1' altro

giovevole ai varii artifizii del dar in iscena, usati in Negreria.

I lumai, i suggeritori, i mandafuora erano sostituiti da un branco

di sergenti del re, armati di lunghe sferze, con cui tenere in ri-

spetto gli spettatori; platea era tutto il campo dinanzi alia scena,

loggione e piccionaia le cime degli alberi circostanti, palchetti i

rami da basso; e tutto aperto agl' industriosi, che sapessero arram-

picarsi ad impossessarsene. II re rolla sua famiglia assisteva agli

spettacoli dalla casa sua, o per meglio dire, sotto una tettoia di

giunchi e di frasche sporgente dalla sua capanna. sotto questa

pmre aveva accolto le bianche, col loro seguace e quasi ciambellano

d'onore, Olombo, e lo sceicco Mohammed. L'orchestra era di corni

e di trombe, imitante un coro di cani e gatti insaccati iosieme,

e non restava mai, tranne quando cedeva alia sinfonia del talaba

lacco, o vuoi tamburo negro, che meglio serviva a reggere i salti

delle ballate.

Con siffatte musiche si accompagnavano le varie rappresentazioni,

che erano il proprio divertimento del terzo ed ultimo giorno car-

novalesco. II re aveva ordinato drammi eroici, tragedie, farse,

burlette, di tutto un poco, quanto abbisognava ad intraitenere il

popolo una mezza giornata; e del suo ordinamento teneasi, quanto

qualsiasi impresario che s'accorga di possedere un repertorio

felice. Mentre egli veniva divisando ai forestieri le reali sue sol-

lecitudini per felioitare i sudditi diletti, ed ecco un gran rullo di

tamburo concitato annunziava lo andare in iscena della prirna

opera, e questa era bufFa e semplicissima. Sbucavano di dietro a

un albero quattro o cinque sacchi semoventi, salutati subito da un

plauso di gioia universale. La maccbina che loro dava moto non era

altro che un uomo vivo rinchiusovi dentro, non come usa in alcuni
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paesi <T Europa, col capo fuori, si bene tappato per ogni parte col

sacco legato sopra i capelli, senza iuci per gli occhi, se non forse

qualche ragnatura della tola. E che questa non mancasse dirao-

strollo 1' opera, giacche i valorosi sacchi da se si allinearuno, e a

un segno convenuto partirono dalle mosse per una corsa nel sacco.

Ma che corsa! era un saltabeccare alia pazza, un misurare la

terra a pass! corti entro il fondo del sacco, un inciarapare perpetuo,

e stramazzare ed essere rimessi in piedi, che destavano la piu

sfrenata allegria tra gli spettatori. Ad attizzare la quale un pa-

gliai-cio scappo fuori dal cespuglio del proscenio, armato d' uno

scudiscio, cui facava schioccare allegramente sui sacchi che rima-

nevano addietro, incoraggito a picchiar piu sodo dalle approvazioni

del volgo. Nessuno poteva parteggiare per alcun campione a ragion

veduta, atteso che questi erano raascherati dal sacco; e solo si

riconobbero il vincitore e i vinti, allorche avendo tutti a suon di cim-

bottoli e di frustate toccata la meta, ad uno ad uno vennero tratti

dal fodero, e raostrati al popolo. Per premio il vincitore fu levato

a barella da'suoi compagai, e portato in trionfo per tutto il palco

scenico, e per giunta si ebbe il suo sacco ricolmo di riso, che egli

si porto via saltellando, e urtando a bello studio il pagliaccio siffat-

tamente, che il fece ruzzolare per terra.

E il pagliaccio a bello studio prolungava i suoi ruzzoloni per

sollazzare la brigata, quando a un tratto si accoscia, guata, trema,

fugge: lo inseguiva ua serpentacoio spaventoso, che allora allora

frullava dal cespuglio. Era questo un orrendo boa africano, tutto

nero, che riraase padrone del palco. Nella platea i fanciulli

balzavano, piangevano, strillavano, facean atto di fuggire: ma gli

adulti li rassicuravano. In quella passava sul teatro un capriolo,

tratfo celatamente per uaa funicella : ed ecco il serpeate cadergli

addosso, opprimerlo e schiacciarlo contro un tronco d'albero,

stringeadolo colle sue spire. II povero animaletto parve essere

ucciso, e poscia lungamente e penosaraente divorato dal serpente,

cui gonfiava pero gradatamente la g>la, 1'esofago, il collo secondo

che il rapretto veniva passando ed era ingoiato piu profondamente.

Al momento che il mostro rimpinzato e stanco si sdraiava qu^nt'era

lungo, apparve un uomo di alta statura, che parve porsi ia guato
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dietro un albero, attendendo il punto opportune di assalire

T animale.

Vestiva egli un abito succinto e leggrro alia cacciatora, c solo

per scrvire alia pubblira allegria si era decorato di un elmo

stravagante, cio era una sterminata parrucca di lana bian< a, che

gli si accumulava sul capo, e scendevagli sino alle reni. Adde-

stravanlo alcuni valletti, die gli portavano la lancia, 1'arco, le

frecce e la clava ossia rompicapo. Ma di nessuna di queste armi

egli si valeva da prima, si bene dello spadone che brandiva eroi-

camente a tu per tu col rettile sdraiato. E il reitile altresi sosteneva

benissimo la sua parte. Ora apriva 1'ampia bocca, guizzando la

ferza trisulca, e sibilando orribilmente, ora sferzando il terreno

colla coda, ora cerrando di strisciare in atto di avventarsi contro

1'uomo; e p< r istrisciare aveva sotto il venire le aperture, dalle

quali uscivano le mani e i piedi di tre uomini che esso si recava

in corpo, e che 1* animavano dalla testa alia coda. Talvolta tcntava

di fuggire, e rimbucarsi per entro al cespuglio ond'era uscito: ma

il guerriero gli ramraezzava la via, e costringevalo a tenere il

campo, iavestivalo colpeggiando fieramente, e ferendolo or qui or

la, con ropioso spargimeLto di sangue.

Tutto questo lavoro facevasi con incomparable agilitfc di mosse

e felicila d'imitazione; cosi che, a giudizio delle fanciulle inghsi,

anche sopra una piazza d' Europa il fmto boa e il flnto domatore

del mostro avrebbero riscosso 1'ammirazione del volgo. Ma il piu

gradevole atto della lotta fu 1' ultimo duello a corpo a corpo. II

cacciatore nell'avvoltarsi attorno alia fiera, seivo!6 destramente e

cadde sopra di essa e perdette la spada ;
e incontan! nte preso e

avviluppato da una larga volutadel boa si dibatte disperatamente,

si divincolo, e riusci a sprigionarsi: un sergentegli porse la clava,

ed egli con questa ritorno all'assalto. Invano il serpente si raccolse,

e sopra le sue spire eresse I'orrida testa; invano spalanru il

baratro delle sue fauri; il cacciatore gli die sul capo, sul collu,

sul dosso,lo dinoccolo, lo diruppe; e la terribile bestia si giacquc,

provandosi tuttavia piu volte a rialzare il capo e a guizzare lun

gamente la coda. Dati gli
ultimi IrMti, il mostro fu preso d

compagni del vincitore, e spellato rovesriandone lo scoglio dal
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capo alia coda, come una calza. Allora apparvero il capretto bello

e vivo, e i tre attori, che con immenso applauso vennero dal popolo

solennizzati.

In premio tutta la brigata del recitanti fu condotta in giro a

godere i compliment! dovuti alia loro valentia; ed oltre a cia il

re li rimerit6 con una veste per ciascuno, a chi un tob& ossia

zimarra, a chi unpaio di calzoni, a chi una calotta di panno rosso.

Si ritirarono essi gloriosi e giulivi del guiderdone tuccato : e il

loro trionfo punse di viva emulazione gli attori tragici, che gia gia

stavano per sottentrare neirarringo. Avevano questi a rappre-

sentare il supplizio d'una donna condannata a here 1'acqua feticcia,

da cui restava awelenata e dopo lunga agonia uccisa.

Sebbene il re di Sai avesse da piu anni sterminato dal suo

regno questo scellerato modo di giudicare i colpevoli, pure viva ne

durava la rimembranza; senza contare che i mercatanti e gli srhiafi

venuti d'altre parti troppo lo rammentavano siccome vigente in un

po'per tutto nelFAfrica negra. Pertanto la supposta colpevole

veniva condotta dinanzi all'assemblea popolare; e contro lei pe-

roravano con vivace pantomima gli accusatori, i quali in sostanza

le apponevano avere lei avvelenato il marito. Altri sorgevano a

difcnderla, e con gesti non meno acconci dimostravano falsp 1'as-

serto degli accusatori, e disperavansi abbandonataraente del non

essere creduti. Allora interveniva il fattucchiere, vestito appunto

appunto come i fattucchieri della Costa di Guinea, e preparava la

coppa divinatoria; la quale giusta i volgari pregiudizii reca la

morte ai colpevoli e riesce innocua agl' innocenti.

Ammaaniva egli a vista d'ognuno la bevanda misteriosa, coglieva

le erbe da cio, le pestava, ne colava il sugo; e, cosi volendo il re

per iscreditare cotali barbari giudizii, faceva atto di celarsi gelo-

samente agli occhi altrui, e vi mesceva una polvere, che ognuno

intendeva dover essere malefica e micidiale. La donna era trascinata

a pie dello stregone, e invano supplicante e riluttante forzata di

trangugiare 1'attossicato beveraggio. Qui cominciavan gli effetti

del tossico: e veramente 1'attrice negra recitava egregiamente la

parte di awelenata. I primi dolori essa accenno appena, mostrando

lo sforzo di dissimularli, per non accusarsi al cospetto del popolo:
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e il patire e farsi violenza riuscivano cosi visibili die ognuno com

prendevali a prima vista. In breve la natura era vinta e sopralfatta :

e 1'attrice rivelava lo strazio delle viscere, portando le man! sul

corpo ove piu attanagliavala il dolore, e contorcendosi come serpe

ferita. Infine si Iasci6 cadere a terra, e mostr6 gli estremi e piti

crudeli spasimi e 1'agonia e la morte. Intorno intorno altri recitanti

rappresentavano al vivo le disposizioni dell'animo riguardo alia

raorente: altri inebriandosi di gioia feroce, altri simulando una

compassione disperata : cosi che non solo la figura priacipale, ma

tutta la composiziune circostante formava una pittura d' una verita

maravigliosa.

Nella platea dominavano alfetti simiglianti a quelli del palco

scenico, parteggiando gli uni per gli accusatori, e gli altri, mas-

sime le donne, per 1'accusata. Ma il dramma luttuoso rendi-tte

tanto piu accetta 1' ultima rappresentazione tutta da ridere. Gli

attori della tragedia portarono prestamente a seppellire la raorta,

e si ritirarono in una casetta a capanna che fiancheggiava il palco,

doe il prato, e Ik unitisi con altri recitanti, e fatti spacciatamente

i loro appresti, a suon di trombe e di tamburi uscirono in proces-

sione, portando una tavola in guisa di barella, e sopra questa due

palle di fprse due metri di diametro. Dopo avere lungamente bal-

lonzato e urlato al suon della musica infernale che gli accompa-

gnava, scaricarono le palle nel bel mezzo, e si ritirarono dietro le

quinte.

Le palle rimase Ik solitarie, tutto da se presero a rotolare, e

senz'altri toccarle si urtarono; e come per incantesimo a quel con
-

tatto cominciarono a commuoversi ed agitarsi, sino ad aprirsi spon-

taneamente. Ed ecco a grande stupore degli spettatori pullulare

da ciascuna palla una testa, con un volto bianco quanto un cencio

lavato. Alia quale vista proruppe nella platea un tumulto di grida

da diroccare la volta del cielo. -- I bianchi! i bianchi! stril-

lavano tutti, quanto si aveano in canna. E la testa nata in sulla

palla a poco a poco trasse fuori anche il collo e il petto, tutto

bianco come il volto. Sotto la palla germogliavano due piedi, dai

fianchi crescevano prima le punte delle dita, poi le mani, poi !e

intere braccia: breve, i globi si trasnaturarono in creature umano,
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che figuravano due bianchi, essendo coperte d' una fitta patina di

farina impiastricata sulla pelle a forza di gomma.
Tutti gli atti adunque di questi due attori doveano essere da

bianchi. Ed era cosa maravigliosa, come in un luogo, dove da tempi

immemorabili non era penetrate alcun bianco (tranne il famoso

viaggiatore Enrico Earth, passatovi due volte un vent'anni fa),

quei valorosi selvaggi, sapessero rappresentarli in guisa degna di

miglior teatro. Non conoscevano i costumi dei bian hi altrimenti

che per le favolose narrazioni di qualche hadgi ossia pellegrino

della Mecca, il quale aveva deviato insino al Cairo, ovvero per le

fiabe di alcun mercatante tuaricco stato a Tripoli e ad Algeri; e

pure non solo rifacevano assai bene i loro modelli, ma li contraf-

facevano in guisa talmente comica, che egli era impossibile il non

godere della loro bizzarria.

Si vestirono da prima all' uso bianco, indossando una dopo I'altra

un monte di ciarpe, per ischerno delle vestiture europee composte

di mille pezze. Infine si trovarono vestiti presso a poco come un bor-

ghese europeo, cioe con iscarpe, calze, calzoni, sottoveste, cappotto,

e con un cravattone da cui uscivano due solid bianchi, corrispon-

denti ai manichini che faceano guarnizione alle mani, e che voleano

significare la esistenza d'una camicia. E cosi vestiti da bianchi i

comici negri presero a pettinarsi e a lisciarsi non finendo mai di

vagheggiarsi in ispere manesche, simili a quelle dei nostri bar-

bieri
;
e poi lustrare qui, forbire la, formare cappii colle stringhe

che ciondolavano da ogni parte, aghettare, aggangherare, affibbiare,

abbottonare, appuntare spilli in cento luoghi ;
il che era come un

fare il solletico agli spettatori, e fargli sghignazzare senza rattento.

II capolavoro di questo abbigliamento, creduto all' europea, fu.

il cappello: era questo una tuba, anzi uno staio spropositato, come

quello che misurava quasi un metro. I pretesi bianchi se lo posero

in capo con infinite studio di assettarlo per bene, 1' un 1' altro a

gara correggendosi, e celiando sul modo di portarlo dignitosamente.

A giudizio dei negri, non potevasi inventare ne piu pazza moda ne

piu ridicola; e cio si pareva manifesto alle sgangherate risa ec-

citate dalla vista di tale cappello. E gl'istrioni a crescere il di-

letto della caricatura, davano sotto, salutandosi col far di cappello,
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e urtandosi 1'un 1'altro nel salutarsi, e battcndosi il rappello sul

naso vicendevolmente. Poi trassero fuori i moccichini (altra ridi-

colagjjine superJativa, secondo i negri\ e soffiarsi il naso ad ogni

raomento; e darsi Ja mano 1'uno all'altro, con replicate strette; e

aprire incessantemente la tabacchiera e pescarvi di gran prese di

tabacco, e sternutare romorosamente. E da ultimo, per colmo di

stravaganze bianche, trovarono una manciata di bruciaglia, ne ac-

cesero un bel focherello, e vi sedettero da presso a riscaldarsi.

Ma quello che vinse ogni espettazione, perfino delle bianche, fu

la imitazione burlesra d' un bianco camminante sul terreno agghiac-

ciato. chi aveva loro insegnato che 1'acqua indurita pel freddo

diviene liscia e sdrurcevole in guisa che riesce difficile il reggersi

in piedi a chi vi cammina sopra? Era certo una specie di mitologia

loro arrivata insieme colle fiabe delle veglie. E pure i valenti

scenografi negri rappresentarono, per selvaggi, benissimo il ghiac-

cio e la neve e il freddo. Cominci6 a nevicare dai rami di un ele-

gante albero formaggere, tra i cui rami altissimi eransi nascosi

varii negri con piene ceste di cotone, che essi facean cadere a

bioccoli sfioccati, che figuravano le falde della neve. II formaggere

era presso la capanna; e nel meglio del nevirare, gli attori aJFac-

ciandosi all' uscio, guatano in alto, tornano addietro, e rirompari-

scouo con un ombrello (rarita improntata dai tesori reali), e che

sfoderato, aperto, chiuso e di nuovo aperto, trasse 1' ammirazione

degli spettatori non meno che il fenomeno della neve fioccante

dall'alto. Se non che nel mettere il pie fuori della capanna, i negri

posavano il piede (con iscarpa, come si disse) con grande cautela;

e pure ecco uno scivolotto, poi due, poi tre. La platea si accorse

e quasi vide a occhio, che il terreno era divenuto un lago aggelato:

e i mimi ad aumentare la illusione, ristringersi in se stessi, tre-

mare di tutte le membra, battere i denti, stropicciarsi le raani,

porre il passo con artificio grande per non scivolare, tapparsi la

bocca e gli orecchi col vestimento; insomma portavano seco Tin-

verno piu rigido che immaginare si potesse, ed era un intirizzi-

mento a solo vederli cosi aggricchiare del freddo.

Forse nessuno dei divertimenti del carnevale dette tanto nel-

1' umore dei negri quanto questa rariratura dei bianchi. .XeJl' as-
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semblea non si udiva altro che 1'altemarsi di un profondissimo

silenzio di attenzione, e di risate irrefrenabili, le quali scoppiavano

ad ogni nuovo atteggiamento riputato bianco. Ed erano tanto per-

suasi quei dabbene selvaggi, che i loro commedianti rappresentas-

sero a capello i bianchi, che le donne di corte piu volte si accosta-

rono alle signore dimandando se si poteva meglio di cosi imitare i

loro compatriotti. A che le fanciulle rispondeano, che certamente

i cittadini di Sai eran oltremodo valenti nell'arte loro
;
in prova

del quale loro giudizio, con impareggiabile letizia del re e del

popolo, applaudivano esse le prime alle mosse piu comicamente

felici.

Questa lode fu il premio piu gradito che dare si potesse al re

di Sai per le cortesie usate a Mohammed e alle Blanche. Quanto

al popolo, esso, terminate le rappresentazioni, si sparse per la

citta e pei dintorni a godere 1' ultimo sgocciolo delle feste, che

spiravano con quel giorno. Alice e Linda ritornarono all'accampa-

mento della carovana, desiderando che venisse presto la notte, per

prendere riposo, e apparecchiarsi alia partenza verso Tomboctu.

LVI.

I GRIOTT I

Anche in quest' ultima sera per ogni parte si cantava, si ballava,

si strepitava. Vi si aggiungeva la poesia. Hanno anche i negri, e

specialmente nelle alte regioni del Niger, i loro poeti, e poeti di

mestiere, che cola chiamano Griotti. fi la razza piu singolare che

esista sulla faccia della terra, un impasto del rapsodo greco, del

bardo gallico, del parassito romano, del trovatore provenzale, dello

zingaro senza patria. II griotto vive, per proprio istituto, a spese al-

trui, sbirbonando tutto 1'anno esso,le sue donne, e la sua brigata di

cantambanchi, e vendendo i suoi canti,lesue adulazioni, i suoi lazzi.

Sozzo, brutale, vile, riputato vizioso in paese dove il vizio e ripu-

tato quasi virtu; e pure diletto alia plebe ed ai grandi. soli o in

branchi i griotti assediano di canzoni e di musica le case dei'

ricchi, ovvero danno di se spettacolo alia moltitudine; e raro e
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he dalia pubblica generosita non ritraggano il campamento della

giornata.

Alcuni entrano nell'intrinsechezza del principi, rhe li tengono
in conto di confident, di spie, di giullari domestic!: ed 6 fama in

paese, clie sudditi, amid, parenti, tutti possono tradire 1' amista,

raa il griotto non mai. Meritata o usurpata che sia questa riputa

zione, il certo e che essi bazzicando per le corti e tra i magnati,

lalvolta salgono in grande fortuna, ediventano i gran signori delle

citta negre. Nelle pubblirlie asserablee il griotto 6 guardia civica

nata; e a lui tocca mantenere il buon ordine, iraporre silenzio ai

loquaci, ordinare le schiere nelle pompe, e frustare di saula ra-

gione qualsiasi cittadino trasgredisca gli ordinamenti reali nelle

feste. Nasce rumor di guerra ? II griotto percorre il paese, destando

il valore nei negri petti, e fin sul campo di battaglia accompagna
i combattenti, e li rinfoca a vincere o morire per la patria.

li griotti adunque tocoava il chiudere degnamente le feste carno-

valesche. In ogni piazza o crocicchio di strada s'incontravano coi loro

strumcnti e colle loro compagnie di musici e di giocolicri; in ogni

luogo faceano cerchio e trattenevano gli sfaccendati, dove novel-

lando dei tempi antichi, dove raccontando le lodi di qualcbe dovi-

zioso moderno, dal quale speravano onore c premio, dove dando la

berta a qualche ricco che si era mostrato pirchio nel benefirare i

menestrelli. INaturalmente gl'inni di gloria volavano (perservirmi

della parola pindarica) dinanzi alle capanne dei felici attori, i quali

meglio e con piu guadagno eransi illustrati nelle scene dei giorni

scorsi : i quali, tutti in giolito, si porgevano generosi ai cantori dei

loro trionfi.

Intorno alia capanna poi del re formicolavano i griotti piu che

in niun altro luogo, atteso che in niun altro luogo meglio che cola

abbondava la pacchia. II dabben principe avea per loro apparec-

chiato frutti,legumi,riso, cuifacea distribuire in ampic zucche,con

sopravi spesso un paio di aironi, o un'oca, o una pollastra. Verso

un'ora di nottc egli ebbe un lampo di nuova pensata, e fu di con-

durre egli stesso alquanti griolti a dare una serenata dinanzi alle

capanne dello sceicco e dclle bianche. Delto fatto, sceglie tra il

branco il piu valoroso, rui teogono dietro quattro o rinque came-
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rati. S'avviano tutti di brigata al campo della carovana, e dietro

loro curiosi in grandissima folia.

Mohammed, Olombo, ogoi altra persona della carovana a quel-

1'ora o eransi gittati sullo stramazzo a corre un po'di riposo, o

finivano di cenare un boccone per riposarsi di poi, atteso che

Mohammed aveva destinato di valicare il Niger il giorno seguente,

e rimettersi in via pel suo destino. Ma il piacere della musica, o

piuttosto dello strepito viace nei negri ogni altro naturale desio :

in poclii momenti la carovana intera si fu adunata attorno al re

ed ai griotti ;
non restarono a loro posto altri che gli schiavi guar-

dati a vista nei loro ergastoli notturni. Mohammed prese pel suo

verso 1'onore fattogli, e uscito anch'egli fuori della capanna, rin-

grazio il re di Sai della benevolenza usatagli nei giorni passati, e

si bene suggellata con questa visita notturna. Alice e Linda, la

cui capanna non era divisa dallo sceicco, che per una trabacca dove

era Olombo colle provvigioni, non si erano a bella prima commosse

del nuovo strepito, perche bramose in sommo di recitarsitle loro

orazioni, e rifarsi col sonno deile noie della giornata. Ma nun pote-

rono resistere alle invitazioni dello sceicco, che fecele pregare d'as-

sistere alia visita.

E quanto nuovo e grazioso fu lo spettacolo che si presento agli

occhi loro nello affacciarsi aH'usciuolo della capanna! Una folia

sterminata di popolo, tranquilla, lieta, amichevole circondava le

capanne dei maggiorenti deila carovana, sotto un cielo di cupo

zaffiro e con quasi allo zenit il disco della luna smagliante di can-

didissimo argento. Un' aura fresca e carezzosa dal fiume ventava

nella foresta, e confondendo il suo mormorio col rumore della folia e

delle acque del Niger, pareva invitare a godere la serata all' aperto.

II re di Sai saluto le bianche, come soieva, in portoghese, e pre-

golle di ascoltare 1'addio, che i suoi griotti stavano per cantare in

loro onore.

Infatti Sambu, il piu riputato griotto del regno, circondato dai

suoi discepoli stava in atto di dare principio alia canzone. Sedeva

egli sopra uno sgabelletto, che i suoi seguaci gli recavano dietro

per decoro, come ai grandi personaggi, e uno di questi gli reggeva

dal lato uno strumento da corde, che poteva egualmente chiamarsi
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o arpa o chitarra, vaghissimo e <li poetica apparenza. Si compone
que^to di un corpo di rassa come di mandula, ma piu vasto, ovato a

tondeggiante, vuoto intcrnamente, ed aperto dalla parte posteriore,
sti non in quanto lo serrano quattro fasce o appendici di legno
che corrono ad incontrarsi in croce sul vano della cassa, e non
vi s'incontrano pcr6, ma sono tenute in k-nsione da un'aghet-
talura tra fascia e fascia, come le due serrine d'un busto. I!

manico pai s'innesta lungo e curvato come un collo di gru, sul

davanti, ed in questo a varic altezze s'intestano le corde armo

niche, le quali scendono a fermarsi sul centro della rassa, ma
seaza bischeri nc ponticelli. Gosi queste corde, disposte quasi in

lungo ed assottigliato ventaglio rendono alcuna idea di arpa, mentre

la rassa sembra avvicinare lo strumento alia chitarra.

Sambu, vedute le fanciulle bianche, tolse di mano al paggio la

rhitarra, e fenuatala dinanzi a s tra le ginocchia, la ta^teggio

brevemcnte come un esperto maestro; e con occhi lampeggianti

contemplando la luna, allora nel piii alto del cielo, inton& alto la

sua canzona. E mentre la sua vo^e spandeasi dole; e maestosa

quanto pu6 aspettarsi da un semplice orecchiante negro, le sue

lunghe dita di ebano pizrkavano, non s nza qualche simiglianza di

buon accompagnamunto le fi!a dello strumerfto. A guisa dei poeti

ciclici esordi raccontando alle bianche le avventure degli antichi

re di Sai (pura invenzione, giacchS nella barbarie negra quasi

nessuna tradiziDne si conserva), e in breve sorvolando sui fasti

della patria arrivo al sultano regnante, lo involse in una nube

d' incenso, e canto e profeto che di tutti i giorni del suo regno il

piu lieto era quello in cui al porto della sua metropoli era com

parso il gran sceicco Mohammed, pellegrinato dal mezzogiorno

dell'Africa, e con lui eran giunte le fanciulle bianche. Qui intessfe

le lodi del re e delle bianche, en.^omiando le danze impareg-

giabili di queste e di quello, e finalmente auguro a Mohammed di

incontrare sempre nel suo viaggio sultani ospitali come il re di Sai.

Mohammed, e anche le fanciulle europee, applaudirono di gran

cuore il poeta, che per barbaro potea dare dei punti a molti poeti

civili, restando in tutto il suo canto sempre cortese, sempre casto,

Serie I, vol. I, fate CIS 45 * * *977
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sempre affettuoso. E si seppe dipoi, che Sambu aveva sentito la

vocazione di poeta viaggiando nel Sahara in compagnia di Arabi.

Avea veduto cola quei rubesti e rozzi ladroni in sulla sera tarda,

dopo recitate le preghiere del Profeta adunarsi attorno a un pozzo,

sotto un albero dell'oasi, e passarele ore ad ascoltare i favolisti

e i cantastorie della brigata : e pero studiavasi d' imitare a suo

potere i poeti del Deserto. Intanto dai capi della carovana venivano

allestiti i doni p er Sambu e pei compagni, doe a questi una man-

data di cauri, a quello un berretto di velluto ricamato a fiori d'oro.

1 mirallegro, i ringraziamenti, i complimenti, gli augurii da una

parte e dall'altra posero fine alia lieta cerimonia.

II popolo sfollava, il re ed i griotti erano tornati alle loro stanze,

Alice e Linda si lusingavano di avere a prendere al fine alquante

ore di riposo tranquillo. E goduto forse 1'avrebbero senza uno

di que'casi, che avvengono talvolta impreveduti quando sarebbe

facilissimo prevederli.



RIVISTA
DEI.LA STAMPS ITALIC

1.

Per la solenne inaugurazione della lega per I'istruzionf ed edw-

cazione del popolo, fatta in Pistoia il 7 gennaio 1817. Brere
discorso dd cavalier profrssore GIUSEPPE BOTERO, presidente della

lega, e lettura dd cavaliere dottor LBOPOLDO MAZZKI.

In sole trentuna pagina di un libercolo in sedicesimo abbiamo

lo scritto di due Gavalieri, 1'uno scienziato, l'alt-o medico, ed in-

tesi araendue ad istruire ed educare il popolo di Pistoia.

Siamo stati pregati di dir qualche cosa dell'uno e dell'alt o

scritto; e il faremo qui brevemente.

II discorso del primo Cavaliere, cio& lo scienziato, si riduce a

questo: a rappresentare cio6 la Chiesa come fautrice d'ignoranza, ed

allettare il popolo rolla promessa d'una nuova scienza, insegnata

da loro. a Noi istruiremo ed educheremo il popolo... Istruire ed

educare le alte e basse classi di questa nostra Italia, cbe per venti

secoli giacque nella servitu della spada e del pastorale '. n II che

vuol dire che il pastorale dominava 1'Italia non pur nei tre primi

secoli della Ghiesa, ma da piu di un secolo prima della venuta di

nostro Signore. E come la Ghiesa fomentava 1'ignoranza e 1'ab-

biezione? GjU'insegnare a dispregiare la terra in grazia delcielo.

E qual e la nuova scienza che rifara dotto ed elevato il popolo?

Quella che insegna a procurare e godere i beni terreni : Fu giii

un tempo che duro dieci secoli, e 1' uomo come preso da stupore,

non miro che ad un punto solo, il cielo
;
non lesse che in un

libro solo (crcdiamo, il Vangelo), e teologizzando parve aver di-

menticata la terra. Ma questo stato non poteva durare piii lunga-

mente, ne 1'uomo rimanersi sempre estatico ed idiota. Allora guardu

un'altra volta la terra e per nuove vie si raosse ad un nuovo viag-

gio; senti il bisogno di un altro ordine d'idee, cerr6 la scienza e

Ja trovo. Era stato celeste ed ignorante; si rifece terrestre, e

1

Iag. 5.
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dovento savio. Se per 1* uomo e pel cristiano del raedio evo il

raondo sensibile era nulla, per 1'uomo moderno esso e tutto
]

.

E piu sotto. Finche sola istruzione del popolo e stata quella che

dalla Ghiesa s' impartiva, il popolo si rimase contento al mistico

insegnamento, non potendo amare do che non conosceva. Ma surta

la nuova civilta risorse anche il popolo... voile essere abitatore

della terra, dove gli avevano detto ch' era pellegrino
2

.

A leggere si fatte cose, ci parve di vedere una specie di ripeti-

zione del discorso, che ai nostri protoparenti tenne Lucifero. Questo

scienziato di allora si prese anch'egli il carico d'istruire ed edu-

care quella prima coppia del genereumano; col filantropico inten-

dimento di rovinarla neir anima e nel corpo. E qual mezzo credette

piu opportune? Quello di rappresentarle Dio come faiitore d'igno-

ranza, per tener 1'uomo in servitu, e quello di solleticarne 1'orgoglio

colla promessa d'una nuova scienza. Perche Iddio non vi per

mette di mangiare di tutti i frutti di questo paradiso? Acciocche non

v'incolga la morte? Niente aJFatto. Lo fa per tenervi nell' ignoranza.

Imperocche egli sa benissimo che, non curandovi di questo suo

divieto, si apriranno i vostri occhi e sarete come altrettanti Dei

per la conoscenza del bene e del male. Cur praecepit vobis Deus

ut non comederet is da omni ligno paradisi?... Nequaquam morte mo-

riemini. Scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo,

aperientur oculi vestri et eritis sicut dii, scientes bonum et malum 3
.

Qual sia stato 1'elFetto d'aver aderito a questi suggerimenti, e conto

ad ognuno.

Gome menti Lucifero nel tradurre Dio qual fautore d' igno-

ranza, cosi mentiscono cotesti Gavalieri parabolani nel dare una

simile taccia alia Ghiesa. Iddio aveva arricchito Adamo di tanta

scienza, quanta forse niun altrouomo ne consegui poscia sulla terra.

La prevaricazione di esso Adamo partori 1' ignoranza. Lo stesso

possiam dire del caso nostro. La Ghiesa colla vera scienza di Dio

schiuse 1' adito al perfezionamento di tutte le altre scienze, che da

quella ricevono luce e fomento. La Ghiesa fu la fondatrice delle

prime scuole e delle prime Universita in Europa. E quanto al

popolo, essa invento 1'istruzion popolare. Prima della Chiesa non

1
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sisteva insegnamcnto pel popolo: le sole intelligonze privile r

si ammacstravano nelle Accademie e ne'Licei. La Chiesa rhiamu

ne'suoi templi le plebi a partecipare 1'istruzione, intorno alle piii

sublimi verita, a cui pu6 sollevarsi rintelletto umano. Appena il

fanciullettoe giuntoall'uso della ragione, la Cniesa lo vuoleistrutto

nel catechisrao. E che cosa il catechismo? La somma dei veri piu
alti ed important!, che riguardano Dio, 1* uomo, il mondo, la nostra

origine, la nostra destinazione, i doveri chedobbiamo adempiere per
vivere una vita onesta e conforme alia nostra natura ragionevole.

In virtu del catechismo un putto, una donnicciuola ne sa piii, che

non ne seppero i piu gran Olosofi gentili e gran parte dei nostri

sdenziati moderni.

Ne la Ghiesa insegna, come dice il nostro Gavaliere, che il

mondo sensibile e nullo, ma bensl che esso non e tutto; giacche

1'uorao non e composto di soli sensi, ma ancora e piu di ragione,

ed ha per fine quaggiii la virtu, dopo la tomba il possesso del

bcne infinite che e Dio. Quindi essa non divieta i beni sensibili, ma

impone che si cerchino non come fine delTuomo, ma sol come

mczzi. Alia felicita imperfetta, qual solamente pu6 aversi in que-

sta vita, si richiedono i beni esterni, non per6 come costitutivi del-

1'essenza della felicita, ma come strumenti che servono alia felicita,

la quale consiste nell'operazione virtuosa. Imperocch6 1'uomo ha

bisogno in questa vita delle cose necessarie al corpo, si plr 1'ope-

razione della virtu contemplativa e si per 1'operazione della virtu

attiva, a cui molte altre cose eziandio si ricercano, colle quali se

ne eserciti 1'azione. Ad beatitudinem imperfectam, qualis in hoc

vita potest haberi, requiruntur exteriora bona, non quasi de es-

sentia beatitudinis exsistentia, sed quasi instrumentaliter deser-

vientia beatitudini, quae consistit in operation* virtutis. Indiget

enim homo in hac vita necessariis corpori tarn ad operationem

virtutis contemplativae, quam etiam ad operationem virtutis activae,

ad quam etiam plura alia requiruntur, quibus exerceat opera vir-

tutis activae. Gosi il dottor san Tommaso '. Se non che, ci6 potea

bastare all* uom cristiano del medio evo, ma non all'uomo moderno.

Per 1'uomo moderno, dice il nostro Gavaliere, il mondo sensibile 6

1 Summa th. 1, 2* q. IV, a. 1.
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tutto. II che vuol dire che Tuorao moderno, a norma del quale egll

vorrebbe educare il popolo di Pistoia, mm si distingue dal bruto..

il quale non avendo altro che senso, ogni suo bene racchiude nella

cerchia del mondo sensibile, Di che apparisce che questa nuova

scienza, in cui il nostro scienziato vuole istruire il popolo, e fatta

per imbestiarlo; come appunto accadde della scienza che il diavolo

promise ad Adamo. E per6 questa sua non e scienza che scende

dal cielo, ma e terrena, animalesca, diabolica: Non est ista sapientia

desursum d^scendens, sed terrena, animalis, diabolica
l

. Ma basti

di costui, diciamo qualche cosa del secondo Cavaliere.

II primo Gavaliere non escludeva 1'idea di Dio, ma sol lo con-

cepiva come un incognito, che poi credeva di rinvenire neH'armonia

del mondo. G'inchiniamo a Lui che non eonosciamo, ma sentiama

in noi e troviamo nell'armonia dell'universo e nelle-leggi che go-

vernano i destini deH'umanita ''. Ma il secondo Gavaliere nella

sua lettura pel popolo ha pensato di non fare neppur un cenno di

Dio; quantunque 1'argomento del suo scritto fosse la creazione,

Scelsi, come gia vi ho annunziato, ad argoraento di questa lettura

la creazione terrestre
3

. Pare impossibile che si possa parlare di

creazione, senza purnominare il Greatore. Eppure tant'e; il nostro

Dottore ha mostrato col suo esempio che si puoin maniera facilis-

sima. E come? Tutto il forte sta a trovare un primo essere, che sia

potente a spiegare la produzione di tutti gli altri; e il nostro Ga-

valiere lo trova senza nessuna fatica nell'etere primordiale. La

scienza, egli dice, giunse a farci conoscereche in epoche lontanis-

sime, designate da Edgardo Quinet col nome di eternita, per meglio

esprimerne il concetto deU'enorme periodo, il sole ed i pianeti,

compresa la terra, non formavano che un solo ammasso di materia

cosmica allo stato d'igneo vapore, formatosi per un misterioso pro-

cesso in seno all' etere primordiale.

Ecco fatto il beccoall'oca. Imperocche da questa massa rotante,

nata misteriosamente in seno dell' etere primordiale, si distaccarono

perforza centrifuga i globi che costituiscono il nostro sistema pla-

netario, e tra questi la terra; la quale raifreddandosi passo prima

allo stato liquido, e poscia allo stato solido nella sua superficie.

1 IACOBI Epist. cath. Ill, 15.
4

Pag. 11. Pag. 18.
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II piii difficile si 6 lo spiegare 1'apparizione della vita, e massi-

snamente dell'uomo sulla crosta terrestre. Ma il Dottor ravaliere

non si spaventa di do. Alui basta rirorrcre al mistmoso processo.

Quell'epiteto di misterioso, a guisa d'una bacchetta magira, fa me-

raviglie da trasecolarne perfino i sassi. Che cosa volete ? Le piaote

gii animali? Eccoveli. Le condizioni della superficie terrestre

erauo notevolmente cambiate, ove composizioni e deromposizioni

chimiche divenivano possibili, e nell'avvicendarsidi queste venne,

merc6 la concrezione di pochi atomi di carbonic, sottratti dalmwfe-

rioso (soccorre in buon punto il magico epiteto) processo della vita

all'atmosfera, che n'era in quell'epoca enorjnemente satura, venne

ripeto a plasmarsi la prima cellula organica, dallaquale derivarono

in seguito 1'intiero regno vegetabile e lo stesso regno aniraale 1
.

Di fatto da questa cellula sorsero da prima i piii semplici orga-

nismi : le muffe, le alghe, i funghi ;
e quinri di grado in grado le

piante eziandio perfeltissime. Ma gik 1'epora generatrice degli

aniraali, 1'epoca zoogenica sta per incorainciare
a

. Questa voce

zoogenica basta per ispiegarne 1'origine; siccome il processo mi-

sterioso era bastato a spiegar 1'origine delle piante. Da prima

venher prodotti infusorii e zoofiti. Quindi i rettili, i pesci, gli

uccelli, e finalmente i mainmiferi.

Qua giunti, la produzione dell'uumo non incontra nessuna diffi-

colta. In mezzo alia infinita varieta di stranissime forme di ani-

mali, che in questo pcriodo di tempo popolarono la superficie ter-

restre (dice il nostro Doltore), sembra che sorgesse qualcosa, cbe

molto si avvicinava al tipo umano. Questo nuovo essere seguendo

il processo consueto della natura (vohva dire il misterioso) nelle

sue evoluzioni e trasformazioni servi come di stipite ai tanti rami

divergent!, che costituirono nel seguito la grande e variata famiglia

dei quadrumani ;
ma da qualche individuo piii fortemente costituito

e accentrato del tipo e della forma primitive sorse il primate, da

cui derivo 1'uomo, e quindi tutta la varied di esseri che compongono

la famiglia umana. ^ in tal modo che Darwin espone la sua teorica

sull' origine dell' uomo 3
.

Che ti pare, lettore cortese, di ,questo Dottor cavaliere, che

1

Pag. 23.
*

Pag. 28.



112 RI VISTA

abusaado della semplicila del popolo gli va imboccando queste

sciocchissime pappolate, per isiruirlo ed educarlo nell'ateismo e

nel materialismo ? Ma non teme egli che il solo buon sunso di

questo popolo possa bastere a fargli discernere la scempiaggine

delle sue frottole, che non son confortate neppur da un'apparenza

di raziocinio, ma sol da gratuite e temerarie asserzioni ? Allorcbe il

popolo ode dall' istmzione religiosa : IdJio cre6 da principio il

cielo e la terra
;
Iddio coll' onnipotente sua virtu fe'germogliar dalla

terra le erbe, i fiori, gli alberi, e die vita agli animali; Iddio

formo dalla terra il corpo dell'uorao e gi'.nfuse col vivificante suo

soffio 1'anima ragionevole; iot.-nde benissimo.che un Ente da se

sussistente e infinite nella perfezione, nel la sapienza, nella potenza,

pote trarre dal nulla coteste creature, incapaci di esistere da loro

stesse. Ma quando senle che la terra per un processo misterioso usci

di grembo all' etere primordiale ;
(he per un altro processo del pari

misterioso la pura materia si trasformo in organismo vivente; che

per un terzo misterioso processo da un bruto emerse 1* uomo, e

tutto cio per opera del caso; non puo fare che non ripeta a se

stesso quelle parole del Saimista: Uomini iniqui mi raccontarono

favole. Narraverunt mihi iniqui fabulationes. Benche sfornito di

scienza, egli col solo senno naturale dira: E cotesto etere primor-

diale, da cui si origiii6 la terra, donde venne? Se esistetle per

necessita della sua natura, cosifFatta necessita lo avrebbe reso

immutabile nel proprio essere. Imperocche un subbietto identi-

ficato colla necessita, tutto cio che possiede, lo possiede ne-

cessariamente. Ogni sua intrinseca determinazione e talmente in

lui, che non pu6 cambiarsi in un'altra. Onde Iddio dice di se

che appunto perche e Dio, non puo mutarsi : Ego Deus, et non

mutor. Ora il pretesa etere prlnordiale sarebbe stato mutabilis-

simo; giacche per processo, sia pur misterioso (che qui suona

altrettanto che assurdo), si sarebbe convertito in materia terrestro,

e quindi di mano in mano in tutte le altre cose, ia cui la materia

terrestre si dice poscia cangiata. La mutabilita e segno manifesto

di contingenza nell' essere; come per contrario r immutability e la

perseveranza assoluta in cio che si ha, e dote inseparable dalla ne-

cessita di esistenza. Inoltre il naturale buon senso suggerisce anche
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:iridiota che ogni effetto esige una cagione proporzionata, e che il

tneno n m pu6 dare il piu; perche nol rontiene, e niuna cosa pu6
dare ci6 che non ha. Si fa presto a dire il disordine si convert! in

ordine, la forza chimici in forza vitale, la forza vitale in senso, il

senso in intelligenza. Ma chiun ;ue ha flor di ragione rapisce

subito che il disordine 6 1'opposto dell' ordine, che la vita 6 piu

che il semplice moto, il sentire piu che il vegetare, rintelligenza

fuori al tutto della sensibilita. Se non si ammette una mente

ordinatrice, il disordine non vi dark che disordine; senza una causa

che introduce la vita e il sentimento, il moto resteri moto, la

nutrizione non altro che nutrizione; e senza un principio creatore

dell' intelligenza, il senso, per elaborarsi che faccia, non potrfc som-

min'strarvi che senso, piu squisito, se volete, ma sempre senso.

Queste cose che anche un bimbo comprende, sono inaccessibili

all' intelligenza del nostro Dottor cavaliere; e nondimeno egli si

assume 1'ufficio d'istruttore e educatore d-1 popolo pistoiese! Po-

vero popolo, se desse retta a cotesti ciarlatani; i quali in cambio

della prosperity che gli promettono, non gli procacceranno altro

che infelidtk e tormento, assetandolo d'una beatitudine terrena

che non potranno mai oonseguire, e strappandogli dal cuore il con-

forto, che gli viene dall'idea di Dio e dal la speranza d'una vita beata

in compenso dei patimenti tollerati con pazienza nella presente.

II.

La Chiesa e ancor troppo libera? Risposta al grido di dolore di un

vecchio regalista. Per VIXCEMO M. SAR.\ELLI Farrow di S. Maria

dp,ll'Arvocata, gia Professore di Diritto ecclesiastico nel Liceo ar-

civfMOvile di Napoli. Pei tipi di Vincenzo Manfredi, iVapoli 1875.

Un opuscolo in grande ottavo di pagine 124.

II subbictto di quest' opuscolo e la confutazione del libro del-

1'exdcputato Piola intorno alia libertk della Chiesa. Costui per

opprimere di catene la Sposa di Gristo era proceduto in maniera

diversa dagli altri liberali. Gli altri liberali fondandosi sul prin-

cipio della separazione dello Stato dalla Chiesa, stabilivano che il

primo non poteva riguardar la seconda, se non come simile a una

societa privata qualunque, e per6 godente degli stessi diritti, cho
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ad ogni libera associazione son conceduti dalle leggi dello Stato.

Quest' idea e contraria alia natura della Ghiesa, la quale e stata

istituita da Gristo come societa pubblica e perfetta, in forma di

vero impero, benche spirituale (Regnum coelorum), con tutti i di-

ritti e poteri, che a societa pubblica e perfetta, a vero impero com-

petono. Nondimeno recava con se questo vantaggio, che lo Stato-

non poteva incatenarla con leggi speciali, e dove la libertk citta

dina e professata con piena interezza (come in America^ la Ghiesa

poteva liberamente esplicarsi ed operare, senza nessuna ingerenza

del potere civile. Cio non piaceva al Piola. Per6 che fa ? Gon astuzia

veramente incredibile concede, anzi dimostra contro i suoi colleghi

in liberalismo, che la Ghiesa 6 realmente per istituzione di Cristo

societa pubblica e perfetta, un vero Stato, benche ordinato a fine

religiose; ma in cambio d'inferirne che dunque non pu6 ricono-

scersi, senza riconoscere in lei tutti i diritti che della natura di

siiTatta societa derirano, ne inferisce che non pu6 ella pretenders

di godere di quella liberta, che alle altre associazioni private sona

permesse. Vedete se cotestoro sono fini nella malizia ! Quindi sta-

bilisce che lo Stato deve procedere a riguardo della Ghiesa con,

leggi speciali per tutelare di fronte ad e.ssa i proprii diritti, ed

esagerando con turpi sofismi cotesti diritti, tesse un sistema orri-

bile di catene, quale nessuno anche piu sfegatato regalista avea>

mai concepito. Basti dire che ficca lo Stato non solo nella convp-

cazion de'Goncilii, nella elezione de'suoi Ministri, nella revisione

delle sentenze ecclesiastiche, nell' ammaestramento del Clero, ma

lo fa entrare fino nelle definizioni dommatiche, sotto il pretesto

degli efFetti civili che possono provenirne. Ne fa meraviglia ;

giacche egli concepisce lo Stato qual pedagogo della Ghiesa, di

cendo che esso deve provocare il miglioramento della Ghiesa in.

quanto essa e istituzione sociale, deve in questo senso educarla.

II chiaro Sarnelli prende ad esaminare ad uno ad uno gli argo-

menti del Piola sopra i diversi punti della quistione, ne scopre la

fallacia e le assurdissime conseguenze a cui menano, pone loro a

rincontro la dottrina cattolica e le illazioni, che dai principii stessi
r

.

riconosciuti daH'avversario, legittimamente conseguono, e con ar-

gomentazione serrata gli stringe i panni addosso sifFattamente, ch&

lo costringe a mostrarsi discorde e in contradizione con je mede-
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simo. Siane esempio quel luogo dove 11 Piola, dopo aver detto che

lo Stato puo negare il suo rironoscimento alia Chiesa, perche colic

mutazioni fatte nella sua disciplina non e piu quella che egli avea

dapprima riconosciuta (le mutazioni disciplinari mutano 1'essenza

della Ghiesa ? E una societa sui iuris e indipendente non ha diritto

<li mutare ci6 che in lei di natura sua e mutabile?), conferma il suo

.argomento coll' esempio degli Ordini religiosi, dicendo: a Perche

lo Stato tolse la sua ricognizione a quelle altre istituzioni, che sono

gli Ordini monastici, se non appunto perche la costituziune di

quelle era riuscita contraria a que' principii di diritto, su'quali

esso fonda la costituzione sua propria ? Donde il Sarnelli giusta-

mente gli rimtecca: Davvero? Dunque non e piii per le muta-

zioni di disciplina, che la Ghiesa demerita il suo primo riconosci-

mento e 1' assoluta sua liberta, ma per la stessa ragione, per la

quale furono soppressi gli Ordini religiosi, cioe perche la sua co-

stituzione era riuscita contraria a que' principii di diritto, su'quali

lo Stato liberale fonda la costituzione sua propria. Di guisa che,

se la Ghiesa avesse voluto mutare la sua costituzione e asso-

ciarla alia foggia degli Stati costituzionali, fondandola cioe sul

suffragio popolare, lo Stato 1'avrehbe pienamente e liberamente

riconosciuta. Cosi egli che avea cominciato col dire che lo Stato

non deve riconoscere la Chiesa liberamente, perche essa ha mutata

la sua costituzione, un verso dopo con Tesempio degli Ordini reli-

giosi conclude, che deve negarsele il riconoscimento perche non

ha voluto mutare la sua costituzione ! questa e schiettissima ve-

rita; giacche se la Ghiesa cattolica dimenticasse una volta i non

licet e i non possumus e rinunziasse di essere una sorietk di diritto

divino, e rifattasi societa di diritto umano, si piegasse a tutte le

novita del progresso nella sua costituzione organica e nelle sue

leggi, incontrerebbe la grazia di tutti i suoi nemici 1

.

Noi non imprenderemo ad epilogare tutta la polemica di questo

libro
; perocche temeremmo di slibrarne la forza, col raccorciarne

gli argomenti. Invitiamo piuttosto i lettori a consultarla nel proprio

fonte, sicuri che ne ritrarranno non poco diletto a vedere la verita

si vittoriosamente difesa dagli assalti della piii scaltra sofistica. Di

che ci congratuliamo grandemente col dotto e valoroso Autore.

1 P.i. 14.



SC1ENZE NATURAL!

1. La distanza degli astri e la velocita delta luce 2. Gli organism! invisibilf

sparsi nell' atmosfera.

1. II periodico francese Nature (23 noverabre 1816) e dietro a lui

diversi altri periodic! scientific!, riportano un intere*ssante cataloga

delle distanze di alcune stelle dalla Terra, secondo le osservazioni

e i calcoli dei migliori astronomi. La determinazione di tali misure

e senza dubbio una delle prove che esigono maggiore abilita e per-

severanza nell'osservatore; il quale pu6 darsi per soddisfatto, se con

parecchi anni di continuato lavoro pu6 presentarne al pubblico anche

una sola bene accertata e sufficentemente esatta. Ma oltre all'im-

portanza che ha per noi qualunque scoperta si spinga fuori dei con-

fini oramai troppo rislretti del nostro sistema, non vi e cosa che

meglio riveli la grandezza del Creatore nell' universo visibile, quanto
la grandiosita di quelle misure e la stessa didicolta dell'ottenerle,

anzi, nei piu dei casi, 1' impossibility. Come si determina dagli astro-

nomi la distanza di un corpo celeste? Alia maggior parte dei nostri

lettori, conoscenti c forse maestri di tali materie, non cadr& neanche

in pensiero di far questa domanda, che si sara tuttavia afTacciata alia

mente di alcuni pochi per sospetto, piu che altro, di qualche recon-

dita novita sfuggita alia loro notizia. La cortesia dei primi ci per-
mettera di soddisfare alia curiosita dei secondi, o per dir meglio, ci

permetter d ?

indicare loro come non abbisognino del soccorso altrui

per dare una risposta almeno generica alia propria doinanda. Infatti

ognun di loro sa il metodo che i geometri insegnano per determi-

nare la distanza di un oggetto terrestre, senza bisogno di recarsi

lino a lui. L'osservatore, dal luogo ove egli si trova, drizza la mira

al punto proposto, e segna la direzione del raggio visuale. Quindi
va a collocarsi in un altro sito di fianco, a conosciuta distanza,

volge di nuovo la mira al punto oggettivo e segna la direzione del

nuovo raggio visuale. Egli ha cosi fissati gli element! di un trian-

golo, di cui e base la retta che congiunge i due punti di osserva-

zione; e lati sono i due raggi visuali: ed in questo triangolo gli



SCIESZE IUTI'RAI.1 111

e nota la pranilezza della base e quella del due angoli che i due

raggi prcdetti formano con lei. Ora si sa che conoscendo questi ele-

menti, e possibile di calcolare la lunghezza degli altri due lati, e

conseguentemenle la distanza del punto osservato dai due luoghi di

osservazione. Questo e nella sostanza il metodo diretto, col quale #li
astronomi si studiano di misurare lo spazio che ci divide dagli astri.

Ma, lasciando in disparte le cento altre dilTicolta che incontrano nl-

1'applicarlo al caso loro, ve n'e una che tocca la sostanza del metodo
stesso. Noi vediamo che in un triangolo a base determinata quanto

piu s'accresce la lunghezza dei due luti rirnanenti o, che vale lo

stesso, quanto piu lontano si colloca ii punto in cui convcrgono, Unto
meno quei due lati ricscono inclinati fra loro: e portando il vertice

sempre piu lontano, verrii un momento in cui nessun istrumento per
quanto esatto e delicate sara capace di rivelurne, non che misurarne,
1'inclinazione. Perche questa sia sensibile, e d'uopo che v'abUa una

certa proporzione di grandezza fra la base e i lati; ossia, quundo si

tratta di misurare la distanza di un punto lontuno, fra la distanza

dei due luoghi d' osservazione e la distanza di qucl punto dai me-
desimi. Gli astronomi sanno tutte queste cose a memoria; ma non.

ebbero da studiare gran fatto per accorgersi che, neppure scegliendo

per luoghi d' osservazione le due estremita di un diametro terrestre,

non v' era caso di scernere la menoma inclinazione fra i due raggi

visuali dirizzati di quivi ad una Stella qualunque. E non 6 che gli

istrumenti d'oggidi non siano costruiti con tutta la raffinatezza; poicho

si misura con cssi como lumentc il decimo di secondo e con bastcvolc

sicurta fino i centesimi, ossia la 3600
'

parte di un grado. Oodicimila

chilometri sono dunque un zero in par&gone della distanza che ci

dilunga dalle stelle piu vicine: ed altra maggior lontananza da fram-

mettere fra i due osservatorii, non era possibile a trovarsi se non

uscendo dalla Terra. Per buona sorte la natura stessa forniva agli

astronomi, nel moto annuo del nostro globo, un mezzo di eludcrc

quella condizione imprutieabile. Difatti un osservatore, la merce di

quel moto, senza uscire dai nostro pianeta, anzi percorrendo insieme

con lui un'ampia ellissi intorno al Sole, vien trasportato successiva-

mente in punti dello spazio, che possono distare fra loro fln presso

a 48,000 volte il raggio terrestre. Scegliendo due di questi punti per

luoghi d* osservazione, pareva che la base del triangolo fosse abba-

stanza considerevole: ma non ne fu quasi nulla. Dugentotfantotto mi-

lioni di chilometri sono una quantitu impercettibile a coufronto della

distanza della massima partc delle stelle. Non toccano una ventina,

di tanti milioni che se ne contano, lo stelle tanto vicine a noi, che

rinclinazione di due rette condotte flnoa loro dalle estremita d.lla
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doppia J ;stanza del Sole dalla Terra, con raolto studio e fatica e col-

1'aiuto di esattissimi istrumenti si possa discernere. Se la distanza di

quelle stelle da noi fosse infmita, le due rette sarebbero parallele e la

somraa dei loro angoli interni uguale a 180. A compire questa somma

raancano, per la stella piu vicina a noi fra le calcolute, non piu

che 0,928 di secondo; e per la Polare soli
;
091 di secondo; quanti

ne restano per F angolo al -vertice o per la parallasse, come p:rrlano

gli astronomi.

Di fianco alia cifra esprimente la distanza di ciascuna stella. il

periodico sopra citato aggiunge quei che egli chiama jmni della luce,

e vuol dire il numero degli anni che la luce mette pep venire di

cola fmo a noi. Questa seconda serie di cifre, a dir vero, conoscen-

dosi oggi la velocita della luce, non doraandava che una semplice

divisione aritinetica: cio non di mono essa prrsenta delle partico-

larita^ion prive d'interesse, anche perci6 che si collegano colla sco-

perta di quella velocit'i. Per molti secoli si continu6 credondo che

la luce si spandesse in istanti per lo spazio illuminate: o per dir

mcglio, che in virtu della presenza di un corpo luminoso, si dest.;sse

lume, senza successiva pr. pagazione, in tutte le parti lontane o vicine

dello spazio: cosa ben difficile a concepirsi, ma insinuata dall'appa-

renza del non iscorgersi intervallo di tempo fra la partenza dei raggi

dal corpo luminoso e il loro arrivo a qualsivoglia altro termine quan-

tunque lontanissimo, dentro o fnori della Terra. Del qu;il fenomeno

Einpedocle assegn6 la vera spiegazione, asserendo che la luce veniva

bensi dai corpi celesti con moto successivo, ma che la successione

non si discerneva per la sua eccessiva celerita. Non sapeva pero al-

legare nessun altro esempio di velocita che neppur da lungi potesse

paragonarsi a quella da lui supposta. Onde lasciava ad Aristotele un

appiglio per rispondergli che, stando ai fenomeni conosciuti, in un

piccolo spazio poteva supporsi che sfuggisse al nostro occhio il mo-

vim jnto della luce, ma che ci sfuggisse il successivo passaggio dal-

i'una plaga del cielo aJFaltra opposta, era troppo gran postulato.

Anche tutti i saggi fatti nella celebre Accademia del Cimento per

sorprendere il moviniento della luce, andarono a vuoto. Solo nel-

Tanno 1615 e nel seguento, il Roemer astronomo danese giunse colle

sue diligenti ossorvazioni sui satelliti di Giove a sciogliere definiti-

vamente la questione: e merita d'esserne richiamato qui il modo
anche solo per Tattinenza che ha colla raateria presente. E cosa per
se evidente che sapendosi da noi, come che sia. 1'ora in cui un astro

dovesse incenden losi comparire nella volta celeste e quindi staccarsi

da lui i raggi della luce, p^r cui mezzo lo vediamo, se noi tardiamo

a veJerlo, quel ritardo si dovrk ascrivere al tempo richiesto dai raggi
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per venire insino a noi. Cos) rinterv;.llo di tempo che passa fra 1'urto

di due corpi e 1'udirsene il cozzo, sorvi a riconoscerf ii m-itu su.-

sito del suono: e la proporzione fra il tempo e la distanza, condus
determinarne la velocita. E tal fu I'ossemzione ed il ragionami nm
futto dal Boemcr. I corpi celesti da lui osservati erano i satelliti di

Giove, i quali occultandosi dietro a qucl pianeta ed emergendone nd
girargli intorno, facevano appunto I'ufflcio di un corpo celeste, che in

una data oradeve comparire nel flrmamento o scomparirne. L'ora era

calcolata esattamente: ma quando 1'astronomo portato dalla Terra

nel suo moto annuo intorno al Sole trovavasi allontanato da Giove,
I'occultazione e 1'emersione de' satelliti soflriva un ritardo sull'ora

stabilita
;
e il ritardo veniva scemando, di mano in mano che la Terra

continuan lo la sua rivoluzione, si riavvicinava a lui. Con ci6 non solo

il moto della luce fu comprovato, ma fu calcolato tutto insieme il

tempo che ella impiegava ad attraversare r orbit* terrestre, e quindi
misurata la velocita. La misura si venne poi riducendo a maggiore
esattezza: e il iisico Fizeau con una sua ingegnosa macchina ha mo*

strato il modo di determinarla ancora sulla Terra in raggi di cor-

tissimo an lare, senza ricorrere ad osservazioni astronomiche. I valori

ottenuti indipendentemente con ambedue i raetodi si corrispondono
con tutta 1'esattozza, ragionevole a desiderarsi nella misura di una

velocita si esorbitante, che supera i 300.000 chilometri al minuto

secondo: e ci reca la luce dal Sole in b'll".

Trascriviamo ora il catalogo citato, oinuicttcn Jo 1' indicazionc delle

parallassi e ritcnondo solo le distanze che se ne dcducono; espresso,

si noti bcne, non in raggi terrestri, ma in unita uguali alia disUtnza

media della Terra dal Sole.

JVorne delle ste.lle Distanza dalla Terra Anni tk'U<i luce

A Centauro ..... 222.300 ..... 3.5

<ri Ci^no ...... 313
:
300 ..... 5.9

L.lande 21185 .... 411,100 ..... 6.5

Centauro ..... 439.100 ..... 6.9

At Cassiopea ..... 603 100 ..... 9.5

Groorabridge 64 ... 611.900 ..... 10.6

Capra ....... 616,300 ..... 10.1

Lalande 21258 .... 16UOO ..... 12.

Oeltzen 1TU5 .... 835,100 ..... 13.2

ff Drago ...... 838 500 ..... 13.2

Sirio ....... 1.068,000 ..... 16.9

A Lira ....... 1.116000 ..... 18.0

10 Ofmco ..... 1,213.000 ..... 20.1
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Nome (Idle sidle Distanza dalla Terra Anni ddla luce

n Cassiopca 1,339000 ..... 21.1

Procione 1,677,000 26.5

Groombridge 1830 . . 1.748000 27.6

la Polare 2.267 000 35.7

Ailunque, conchiudc la Mature, per quanta si sten lono finora le no-

stre cognizioni, la lace percorrendo piu di 185000 miglia al secondo,

impiega tre anni e mezzo per arrivarci dalla stella piu vicina alia

terra, e non le bastano raeno di 35 anni per venirci dalla nostra

stella polare a tutti ben conosciuta.

2. Dalle masse dei corpj celesti che gravitano nello spazio, alle

miriadi di moli microscopiche notanti nolle basse regioni dell'atmo-

sfera terrestre, il passaggio pu6 eseguirsi senza gran salto: gli

estremi si toccano: 1'uno e 1'altro soggetto ha per noi deH'infinito

vince la mente opprimendo la fantasia. Ciascuno di noi ha veduto

lo cento volte anche ad occhio nudo qualche falda di questo mondo

inicroscopico. quando un fascio di raggi solari entrando per un foro

o unu fessura in una camera buia, segnava di se una traccia, visibile da

qnalunque punto d'intorno. I raggi cosi sparpagliati non rimbalzano

gi'i dalle, particelle del mescuglio aereo. i cui componenti non hanno

tal proprieta; ma da innumerevoli corpicciuoli che nuotano nell'aria,

dei quali non iscorgiamo distintamente se non i maggiori, che si ri-

conoscono per detriti di fili, terra, calce e di altre sostanze quali

abbonduno nelle nostre case e nelle citta: ma poi grado grado che

quei corpi si fanno piu piccoli, la loro vista si confonde e ci si pre-

sentano come un tutto continual in una sola traccia luminosa. Ma
come il telescopic decompone la via lattea in miriadi di sielle, cosi il

raicroscopio disgrega fino a un ccrto segno quella traccia e vi scopre

miriadi d'abitatori viventi, altri adulti ed in istato perfetto, altri in

istato di germe, pronti a svolgersi non cosi tosto s' incontrino in

circostanze a cio favorevoli. II fatto e che il mare dell' atmosfera in

cui viviamo immersi, e tutto ingombro di organismi invisibili, noti

a noi piu per la moltitudine che per la natura, altri forse animali,

altri vegetali, e questi ritraenti alcun che piu dei funghi che delle

alghe. Se 1'aria, come suole, e agitata, sollevati da lei si aggirano

a nubi seguendone il corso e noi li resgiriamo con lei, li inghiot-

tiamo in tutti i cibi e le bevanije, ne andiumo colle vesti cariohe, ne

abbuimo su tutti i mobili delle nostre abitazioni: ma dove Taria e

tranquilla, essendo piu pesanti di lei, scendono lentamente al suolo,

ed essa ne rimane del tutto disinfettata. Usiamo questo termine per

indicare una delle funzioni che esercitano questi oganismi sul ri-
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ildhi natura nrg .nir.-i: e lo scoprirle eJ ilJu.strailr dando
cosi Bpiegazione di par>echip s>rio di fcnomrni uj,

ru.ilni< ntc univrr-

sali oil importantissirni, fu merito singolarmente del chimico Pasteur.

l.p sue classiche esperienze ci hanno dimostrato come quosti \i\t-nti

microscopic! siano gli autori irnmediati delle fermentazioni, e delle

putrefazioni, in cui si dissolvono tutte le sustan/e organiche. quando
e spcnta ia loro o non abbastanza energica la forza vitule, per re-

sistere ai loro assalti: e non solo la* scienza ne e arricchita della

soluzione di problemi dianzi oscuri, ma 1' arte salutare s'e messa in

guardia contro questi agenti, sola cagione moltissime volte del-

Tincattivire che fanno le piaghe, e probabile origine di tutte le

contagioni. Accennammo altra volta come, per le esperienze del Pa-

steur e d'alt ri dopo lui, fosse nu'sso fuor !i dubbio che le piu svariate

sostanze vegctali ed animali difese dalla polvere attnosferica e dai

germi organici che in grrn parte la compongono, si mantengono
incorrotte per tempo indefinite: esposte alia polvere. in breve si pu-

trefanno. Si prenda un pe/zetto di came cosi guasta e si esamini

con un potente microscopio : egli si vede forraicol,are di organismi,

che si muovono con \ivacita, simili nell'aspetto a bastoncelli e detti

perci6 con greco vocabolo batterii. 8e invece di carne si esamini una

goccioletta di latte similmonte imputridito, si trovera invaso di viventi

simili ai primi. Sono questi gli agenti dolla putrefazione. Che se il

latte, esposto senza riguardo ai germi atmosferici, fosse inacidito, il

microscopio ci rivela in esso una quantita di altri esseri in forma

di anguille, che si agitano fra i globuli del burro con un quasi

vibrare, ond' ebbero il nome di vibrioni. Questi ed altri organismi

analoghi, benchfe non dotuti di moto percettibile, sono gli agenti che

decomponendo il latte, lo fanno inacidire. La loro a/.ione su questo

liquido e simile a quella della Torula nella fermcntazione alcooHca.

Fin dal 1680 Leuwenhoek ricercando coll'aiuto del microscopio di

allora il lievito della birra, lo trovd compusto di globuli minutissimi

sospesi nel liquido. Nel 1835 Cagniard De la Tour in Francia e

Schwann in Germania, col microscopio oramai perfezionato del giorni

nostri, videro quei globuli tallire e germinare : sicche Taumento che

prendc il lievito, riboccando dal tino a tre e quattro fc.nti piii di quel

che vi s'infonde, si riconobbe essere efletto del crescere d'una pianta

microscopica, chiainata o^gi Torula cerevtme. Somigliante e r ori-

gine della fermentazione del vino: se non che i fabbricanti della

birra debbuno seminare essi stessi la torula nel loro mosto, come

i panettieri nella pasta; mentre la natura, cioi il suo prov\idoAutore,

collocd sulle uve st.'sse i germi di quelle minute pianticelle, sensa

il concorso delle quali il loro liquore resterebbe per poco senia

X, ,ol. /, /M . Ml f -r
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pregio e senz' uso. Infatti il Pasteur, cstratt) in prima con un suo

raodo ingegnoso il succo dell'uva dagli acini, e conservatolo in un

aria pura da germi, mostro che non vi succedeva in nessun modo
la ferm^ntazione. Qaindi fece vedere che al tempo della vendemmia

si distinguono col microscopio sulla superftcie esterna dei grappoli

e sui graspi certi corpicciuoli, simili a cellule organiche, i quali

meschiati col mosto, dopo un paio di giorni germogliavano vigor o-

samente e il liquido ne andava in fermento. E ora facile indovinare

a che si riduca il processo della fermentazione e della putrefazione.

I germi degli organismi dissolvent! essendo portati in un liquido ca-

pace di ferrnentare, la torula come in terreno a S3 adattato comincia

a svolgersi vegetando. Ma noi sappiamo che "una delle piu ess jnziali

funzioni vegetative e quallo scambio di cui e tipo la respirazione

degli animali perfetti: pel q'iale I'organismo ancor delle piante

aspira 1'ossigeno e respira 1'acido carbonico. E quanto a questa

seconda parte, che le torule 1'adempiano con somma attivita, lo

attesta la gran copia di quel gas, esalante dai liquidi che fermentano.

Ma donde t )glieranno esse 1'ossigeno? Se sono a contatto di un'aria

bene ossigenata, ne priveranno in primo luogo lei, che ne e meno

tenace
;
e percio se il vasa contenente il liquiJo e scoperto, la fer-

mentazione segue molto a rilento: ma se egli e chiuso, le pianticelle

rivolgerahno tutta la loro forzi vegetativa contro al liquido in cui

crescono; e da prima contro lo zucchero in lui disciolto, che de-

conapongono: di qui la produzione di calore, lo svolgimento dell'acido

carbonico, e quello ancora deH'alcool. Nella putrefdzione il processo

si modifica secondo 1' esigenza diversa dei diversi organismi dissol-

venti: 6 nell'uno e nell'altro caso alia pdma decomposizione segui-

ranno nuove composizioni fra gli elementi dissociati: ma il principio

di tutte quelle alterazioni e ognora la vegetazione dei germi sparsi

nell' atmosfera. Lo studio di varii scienziati e volto ora a chiarire la

propagazione e le qualita dei diversi germi, e il modo di distrug-

gerli o almeno di ripararsene se son nocivi. Intanto non piccolo e il

lunrie recato da tali scoperte pel trattamento delle esterne lesioni

di piaghe o di ferite e pel disinfettamento delle abitazioni e degli

spedali.
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I.

(Noslra corrispondenza) Nnovc rocoomandazioni di mnggior spgre-

tezza fatte dal Bacci ai suoi massoncini: Rccenli casi massonici in lloma, ISapoli,

Palermo, Catania, Torino ed Alessandria di Egitto: I)ue trafuganH-riti li

an hivii massonici in Napoli ed in Palermo, con risse, processi, scomunictie,

demolizioni, bruciamenli e simili accident) fraterni.

Giustamente conturbato il Pubblicista Bacci del non lieve danno

disonore che recjino alia sua iMassoneria clandestina le continue

pubblicazioni che noi profuni andiamo ora ogni giorno facendo dei

suoi segreti anche piii sudici e piu perieolosi, inaugur6 teste le sue

pubblicazioni di quest' anno, che si pu6 dire meritamente di Vero

Luce sinistra, mancina e massonica. con una nuova e stringf nte rac-

comandazione dei tre S. S. S. Ser/refo, Silenzio e Sagyczza a tutti i

suoi massoncini turbolenti di casa. Un bisogno (dice egli a pagina 2

a della sua Rivista di gennaio) un bisogno si sente dovunque in Mas-

soneria e per conseguenza anche in Italia; quello di prendere

soileciti ed energici provvedimenti afflnche i sngreti della istitu-

zione non siano piii conosciuti dai nemici. E, forse, appunto per

applicare egli stesso pel primo a s> medesimo un sollecito ed energico

provvedimento, egli si e ora rifuggito colla sua Rivista nel fraterno

seno dello Stabilimenlo tipoyrajico del F.\ Francesco tiliberti Via

dalle, Cojqtelle, n. 3S. Ma checche si di qursto, il certo e che queste

raccomandazioni di segreto in bocca del Pubblicista Bacci sono come

quelle che Tonio dei Proinessi Sposi faceva al suo frati-llo Gervaso,

dopo esserselo tirato dictro come complice in quel tiro notturno

a Don Abbondio. Per il che Tonio pensando alle inquisizioni od ai

processi possibili ed ai conti da rendere, comand6 a Gervaso

pugni sul viso, di non dire nulla a nessuno. Ma Tonio non pot*

a poi'dissimulare il fatto a sua moglie: la quale (come una Khista

massonica) non era muta. ) Infatti il Bacci nella stossa paxina

dove raccomanda il segreto ai suoi fratelli Gervasi, non pote dissi-

mulare nella sua Kivitta il fatto che la Massoneria riesce ora n-i

suoi intonti molto meno elficace dd gcsuitismo. t questa un feno-

mono di cui la causa sta nella diversifi deirordinamento int

di questi due istituti. Nel gesuitismo ci e la vera uniti : tra noi

c manca del tutto. Osservazione ovvia ma giusta ; specialmente so \T
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gesuitismo s'intende quello che appunto intende il Bacci, cioe il cleri-

calismo ed il eottolteiemo, colla cui grandezza queste rane gonfiate

delle pantanose valli massoniche invano prctendono di competere ;

benche vi competano lino a scoppiare: giacche inops potentem dwn
vult imitari peril, come e accaduto al diavolo e sta ora accadendo a

queste sue ranocchie massoniche gracidanti nel padule decile
loro

logge contro il Sowmo Giove e il M.igyior Piero. Ma quanto piu e vera

questa rivelazione che il Bacci ci ha qui fatta della intrinseca dis-

soluzione della sua Massoneria clandestina e della forma cadaverica

che essa va ogni giorno piu pigliando, in grazia specialmente del suo

cancro costituzionale delle discordie, risse, disunion! e indisciplina-

tezze, e quanto piu questa confessione baccica e opportuna airassunto

che io ho preso a dimostrare nelle ultirne corrispondenze, altrettanto

6 piu mirabile che essa sia uscita dalla bocca di un si prudente pub-

blicista appunto mentre egli raccomandava agli altri la prudenza ed

il segreto. Ma forse egli ha pensato che ormai e vano ogni tentutivo

di nascondere ai profani questo disciogliersi, sfasciarsi, imputridirje

ed inverminire ogni giorno peggiore della Massoneria dei Grandi

Orienti. Infatti ci narra egli stesso in quosto suo Nuraero di gennaio
certi nuovi scandali, di cui e pregio dell'opera il dare qui alineno un

cenno cosi di passaggio, perche ognuno intenda come Dio vada ora

sempre piu confondendo le lingue di questi pazzi edificatori della

Torre di Babele.

E priraa di tutto e da sapere che i due deputati Don Tamaio e Luigi

Pianciani, qualiflcandosi, nel passato carnevale, il 14 gennaio di que-

st' anno. 1'uno sovrano Gran Commendatore 33.\ e Taltro Gran Seyre-

tario 33:. del Supremo Consiylio dei sovrani grandi ispettori gcnerali,

Grandi elelti, Cavalieri, Grandi Commendatori del Grande Impero
del 33 ed ultimo grado, sedenli iy Roma hanno decretato e decretano

che la sezione del sublime Gran Concistoro nella Valle del Sebeto

all'Oriente di Napoli e demolita: e saranno ugualmente demoliti

a tutti i corpi massonici che corrisponderanno con la sezione sud-

detta. La quale sezione suddetta aveva, tra gli altri, il torto gra-

vissimo di non aver pagate le tasse alia Grande Tesoreria del Grande

Oriente sempre indigente di Roma. E perci6 il Gran Maestro Giu-

a seppe Mazzoni ed il Gran Segretario Luigi Castellazzo ponendosi

in coda ai suddetti Grandi Tamai e Pianciani visto che la sezione

concistoriale di Napoli avendo un debito arretrato anteriore al 1815,

dee esser cancellata dalla comunione italiana, hanno decretato e

a decretano che essa e cancellata. II potentissimo Fratello Gran

Maestro aggiunto Francesco Serra Caracciolo 33 Sovrano Grande

ispettore generate, prowedera aU'esecuzione. E quando si con-

sidcra che tutti questi che nel mondo profano sono deputati demo-
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cratid e ropubblicani, disprezzatori d-i titoli e delle maesta profane,
si chi-imano poi tra se, in segreto, Grandi, Sovrani, 3/1 <;m .

mendatori, Potcnlissimi col resto, verrebbe la voglia di credere che
noi assistiamo forsc a vere scene di scappati dal manicomio: se pur
troppo non si sapesse Che tutte queste sono paztie calcolate da
sa di poter contare arapiamente sull'imbecillita dei sud.liti Ma&-
soncini.

Ma non era debitrice morosa la sola Sezione Concistoriale di

Napoli. Perci6 vennero anche cancellati con decreto del 1 gennaio
dall'albo della Massoneria italiana il Conclave di Montevideo e di

Napoli, il Capitolo di Cagliari, Lecce, Venezia e Barletta, le Camere
di Napoli e le loggie di Fosdinovo, Modica, Carini, Ferla, Lentini.

Barletta, Marciaso, Tolve, Termini, Irani, Ferrara, Forno, Nuoro,

Vallecchia, Pachino, Foggia e Frascati r, tutte logge indebitate e

fullite e perci6 ritornate,colla loro cancellazione dal raondo massonico.

alia vera luce ed al vero onore del mondo civile. Benche si pud credere

che tutte queste logge (come del resto infinite altre specialmente
d* Italia) non si sono mai molto rivoltolate nel fango massonico, con-

siderata la loro lodevole ed energica resistenza a tutti i premurosi

inviti della piu vuota che Grande Tesoreria : indizio chiaro del poco
conto che esse hanno sempre fatto della Massoneria. Se pure non si

dee piuttosto credere che la presente Massoneria sia ora costretta

a reclutarsi in Italia tra gente povera non meno di danari che di

punto di onore: che e appunto quello che deplorava il Bacci quando,

tra le molte cose di cui diceva mancare ora la sua Massoneria, anno-

verava specialmente la mancanza di carattere, cioe di pagamenti

puntuali. Al qual proposito ci fa anche sapcre il Bacci a pagin:i 15

che pochissime logge hanno sinora comunicato 1* esito delle ele-

zioni. Questa tardanza denota una fiaccona che ioi non sapremmo
u abbastanza deploraren; fiaccona nunzia di nuove future cancella-

zioni per morositii di pagamenti. Giacche, se neanche si raunano ora

le logge per eleggere i loro Venerabili, Oratori, Sorveylianti e Te-

sorieri, molto mono si vorranno radunare per pagare le tasse.

Non vi sia chi si maravigli che paia andar a rotoli la Massoneria

clandestina, appunto quando essa e di fatto salita sul pinnacolo del

Tempio ministeriale e parlam^ntare d'ltdia: giacche qucst'apparenfc

trionfo e appunto la causa del suo vero sfacelo. Infatti, per uno diqu

Frammassoni delle Logge che riusci a diventar Deputato o Prefetto.

si contano a centinaia coloro che rimasero a gracidare, nelle loro

valli pnntanose, a denti asciutti. I quali Massoncini diseredati, gab-

bati e Mliti nol loro progresso, tumultuano ora nelle Logge, nri

Consigli e negli Orienti tanto piu indisciplinatamente quanto che alia

rabbia dell'ambizione dclusa si aggiunge la partenia per Monted-
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torio e per le Prefetture dei loro piu venerabili luminari, che prima
li tenevano, in qualche raodo, a segno, se non altro colla speranza
di qualche mica della raensa nazionale. Or costoro medesimi, tutto-

che luminari, Venerabili e monocoli in terra di ciechi, appena si

esposero alia vera luce della Camera e degl'impieghi ed apersero
la bocca, si mostrarono, come il corvo della f ivola, piu atti ad

afferrare che a mantenere il formaggio nazionale. Ond' e che, come

vede ora ognuno, il discredito ddla Camera e del Ministero va cre-

scendo ogni giorno nella stessa misura in cui cresce lo sfacelo ed

il riiHcolo della segreta Massoneria. Cosi che pote stampare teste il

Ricciardi. uno dei loro, che non v'ha ora paltoniere che non cre-

dasi degno di aspirare all'ufflcio della deputazione. Ed in verita

al vedere un Nicotera tra i Ministri, chiunque pu6 sperare di as-

sidersi nella Camera. >; Ne vi ha dubbio che non sia ora molto piu

facile la riabilitazione del galeotto Luciani che non del generale La

Marmora. Tanto e. vero che, come dice il Ricciardi 1' Italia e ora

in basso stato. Ma a che cosa dee 1' Italia questa sua bassezza,

se non che alia supremazia di cui ora gode la camorra massonica?

Percio e necessario che si vada facendo sempre piu chiara nelle

menti 1'idea che, per rialzare 1' Italia, la prima condizione si e di

rinchiudere nei suoi antri la Massoneria, vera peste e ruina di ogni
cosa non solo buona, ma anche solo tollerabile.

Ma tornando a questa segreta camorra ed al suo crescente sfa-

celo; quando le indigenti autorit^ centrali di Roma non cancellano

le Logge morose, non mancano di quelle piu zelanti che. per fare

piu spiccio, si cancellano da se medesime, partecipando la notizia al

Grande Orients perche non si pigli piu nessuna briga di loro. II che

ci narra il Bacci avere teste fatto una Loggia di Palermo, che nella

seduta del 20 novembre 1816 delibero di mettersi in sonno ed in

riposo .,
che vuol dire di scingliersi. E che in questa determina-

zione sia entrata la solita questione del pane e delle tasse ce lo dice

chiaro la drcolare d'annunzio, dove il Venerabile Giovanni Ci-

<c ralii, il primo Sorvegliante Luigi Varvaro, il secondo Sorvegliante

Francesco Aldieri, 1'Oratore Ant'onino Salomone (bel noine per un

Oratore) ed il Segretario Antonino La Villa, comuuicano che, un

bel giorno, il Venerabile di questa Loggia fu invitato a pagare al

Supremo Consiglio, oltre le quote per ailitto e custodia del Tempio,

la tassa di lire dieci mensili a titolo d'imposta. Parve questa alia

a Loggia una strana ed inattendibile pretesa, perche la Loggia con-

tribuisce al Grand' Oriente ui Roma una tassa di capitazione. E

cosi, messa la Loggia nel bivio di dover pagare a due od a nessuno,

prefer! di non pagar piu niente ne al Supremo Consiglio ne al Gran-

d'Oriente e si sciolse da se, anche perche a non puo Ijt Loggia, nel



COTTEMPORAJEA
~

t _ ]

corso d-ir anno, per le sue special! rondJzioni finanziarip. provve-
K dere a.l un locale adatto alle sue a.limanz.- . K s.- nun poteva
ncanche pagare la pigione <Mla propria casa, come si osava pre-
tendere da lei una doppia contribuzione per la casadegli altri (iran.li

e Supremi? Perci6 la Loggia di Palermo ha fatto benissimo a con-
tentare tutti a un modo col non dar piu niente a nessuno: c 1'impru-
di'nte Massoneria dei Grandi e dei Supremi ha imparato cosi a non
esigere due ova dalle gallinelle che stentano a fame uno solo. E
tutto ci6 ci racconta lo stesso Bacci nett ultimo numero della sua
Kivista sopra lo sfasciarsi della Massoneria clandestine del suo Gran-
d'Oriente di Roma.

Che se dalla Valle del Tevere noi passiumo a quella del Simeto,
cioe di Catania, dove bamboleggia un altro Grange Oriente indipen-
dente. dotto delle Piramidi di flfen/i, noi troviamo nella stossa Rhista
il documento ufficiale di cid che sanno anche cola fare i Frammas-
soni in punto di disciplina, di concordia e di amore fraterno. Scissi,

infatti, anche cola, al loro solito, in due rissose fazioni, i Fratelli si

condannano gli uni gli altri, si deinoliscono, si scancellano, si sco-

municano e si svillaneggiano scandalosamente, in mezzo alle risa dei

fratelli e dei profani. Giacche, prima di tutto, i giudici d^putati, Gae-

tano Mondino, Baronello Guglielmo Ciancio e Sebastiano Caccetta (tre

dignitarii menfitici e piramidali) accusarono, il 4 gennaio, Giambatli>ia

Pessina, Sebastiano De Mauro e Francesco Pessina di essersi resi

rispettivamente rt-i di a subornazione di testiuaonii, calunnie, violenze

e scandali e specialmente di aver involato e trafugato I'archivio,

bolli, sugi^elli ed alt'i cfletti di proprieta del Supremo Consiglio
a Grande Oriente e delle due Loggie la Vitloria e 1' Aurora. Per

le quali colpe il Supremo Consiglio generale dei Potenti e Grandi

Conservator! ad vitarn, Potenza suprema del Rito Egiziano di Meufl

i pel regno d' Italia e dipendenze, sedente nella Valle del Simeto,

a 1'anno 1817, il 4 gennaio alle 9 e mezza di sera, in Catania, col-

Tintervento dei suddetti potentissimi Fratelli Gaetano Mondino,

Baronello, Guglielmo Ciancio e Sebastiano Caccetta. condann6 i sud-

detti accusati Giambattista Possina. Sebastiano De Mauro e Fran-

cesco Pessina alia pena della radiazione dai registri e quadri <1'>1-

1'Uriente ed al bruciamento dei loro nomi in pubblica seduta :

ordinando che la presente sia per le stampe partecipata a tutlo

il mondo massonico dei due Emisferi n, non che ai lettori dflla

i'iriHa Cdtlolica.

I quali condannati, demoliti. radiati e bruciati Fratelli Giambat-

tista Pessina, Sebastiano De Mauro c Francesco Pessina si riunirono

alia loro volta in Supremo Consiglio il 25 gennaio e cond..nnan>ni>.

demolirono, radiarono e bruciarono alia loro volta i potentissimi
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Fratelli Gaetano Mondino, Baronello, Guglielmo Giuncio e Sebastiano

Oaccetta loro condannatori, deraolitori, radiatori e brunatori; di-

chiarando dal loro proprio e private Grand' Odente di Menfi in Ca-

tania che i loro giudici sono Fratelli ribellatisi alia legittima auto-

u rit'i, rei di ncro tradiraento, indegni (ma io li credo deynissimi)
<c di portare il nome di Massoni e meritevoli di esserc sciicciuti e sco-

<i nosciuti da qualsiasi rito a cui potessero tentare di aggregursi.
Perdo questo Supremo Consiglio generate. Grand' Oriente, Potenza

Madre del Uito, mette ift avvertenza tutti i Fratelli Massoni di chiu-

dere le porte dei loro tempii a tali esseri. I quali esseri, ribelli

principal!, sono Sebastiano Canizzaro (che jinora non era comparso
in isccna), Gaetano Mondino, Sebastiano Caccetta e Guglielmo Pisani

(s. CLncio (che sono i tre giudici sopra riominati) coi complici Do-

<? raenico Corsini Martinez. Nunzio Mollica, Francesco Loogo, Eugenia

Longo, Giuseppe Longo, Giuseppe Noto e Giovanni Paltore. II

quale atto e a dato dal Grand' Oriente di Catania 25 gcnnaio 1811 era

volgare : e sottoscritto dai membri del Supremo Consiglio gene-
it rale, Grand'Oriente, Giovanni Battista Pessina Gran Maestro 15: 55;

Sebastiano De Mauro Puglisi Gran Luogotenente 15: 55; Pasquale
Tellone Gran Cancelliere 15: 55; non che da Francesco Pessina,

Saverio Avvocato Favia, Cammillo Avvocato Santoro, Domenico Festa,

Francesco Festa, Angelo Terzaghi, Carmine Gallo, Francesco Mauro,
Erennio Fenzio; tutti 15: 55; che e un grado molto cabalistico,

ciarlafano e mefitico delle Piramidi di Menfi ruinate ora a Catania,

non so bene se dal lato del Pessina o da quello del Baronello Ciancio :

ma certamente ruinate. Siccorae poro il Baronello Ciuncio ha convinto

o almeno condannato il Pessina di aver involato e trafugato Tar-

v chivio, bolli, suggelli ed altri effetti del Supremo Consiglio n, cosi

io debbo legittimamente credere che, secondo i principii massonici

del fatto compiuto, la vera punta delle vere Piramidi di Menfi, anzi

che sul capo del Baronello Ciancio, debba ricominciare a sorgcre sul

capo del Pessina posscssore di fatto e percio legittimo dell'Archivio,

Bolli, Suggelli ed altri effetti delle Piramidi di Menfi. Tanto piu che

Frate Bacci ha la bonta di avvisarmi che i signori Saverio Favia,

u Cammillo Santoro, Francesco Festa, Domenico Festa, Angelo Ter-

zaghi e Carmine Galla (tutti esseri appartenenti alle Piramidi del

u Ciancio) furono tutti cacciati gia dalla Massoneria.. II che fa loro

onore.

E sembra veramente che, come il La Marmora ci rivelo teste nei

suo recente libro i Seyreti di Stato, essere ora la moda nei varii

Minister! d' Italia, dopo che sono venuti alle mani dei Frammassoni,

di lasciarsi rubare gli Archivii e i documenti, cosi parimente sia ora

la moda tra i Grand' Orienti d' Italia di lasciarsi rubare I'Archhitf,
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I Bolli, i Sugg'-lli c gli altri efj'elti i;ian-ln\ per non parlar.

Arvhhii massonici. <-}\\\ a rnia notizia, si trovano sani ed interi, con

tutti i loro segreti. in muni profano, mi e stata ora ppntilm<>ntc comu-

nicata una stampa massonica di Palermo (la quale io credo ignota
al liacci), dove quel Grand' Oriente si didiiara trovarsi nel medesimo

stata di spogli.izione, conf:.-ssato teste dal Grand'Oricnte delle Pirauiidi,

del Baronello Ciancio di Catania. Questa stampa s'intitula: Relazione

della Commissione d'inehiesta presso il Supremo Consiglio Gran-

d' Oriente d'ltalia. Palermo, stamperia del Supremo Consiglio, 1815 ;

e contiene il decreto di abbruciaincnlo dei signori Giambattista De

Caro 33 e Giuseppe Colosi 33, convinti anche loro, od almeno accusati

di abuso di li.Juciu, di ribellione, di tradimento e di rivclazione dei

H segreti Massonici per non avere consegnati i bolli e suggelli e

1'archivio di proprieta dell'Ordine. )> La quale condanna c sutto-

scritta da Sartorio Emmanuele Presidente, Riggio Giuseppe, Riggio

a Mariano, Caprino Antonino, Scarcella Giacomo, Torregrossa Fran-

cesjo, Marciano Francesco, Cardile Giuseppe, Lodi Giuseppe, Giu-

seppe Silvestri Oratore ed Agostiuo Tumminelli Segretario ;:
;
tutti

Trentatre e membri del derubato Supremo Consiglio Grand' Oriente

d'ltalia sedente ncll'ombra della Valle dell'Oreto all* Oriente di Pa-

lermo. Nclla quale relazione stampala si osa ancora riferire che il

Fratello Emanuele Moja e pronto a rivelare dei fatti pur troppo

scandalosi, consumati dal Fratello Colosi (il supjxitto derubalore)

(( nel mondo profano e molto piu in seuo alia sua stessa famiglia I.

II che io non credo: parendo anzi certo che la colpa del Colosi e del

De Caro non sia altra che quella che io chiamo di panificio e di tasse,

e la Relazione chiama invece port.re Io scisma nell' Ordine, abbat-

tere il supremo Consiglio legalmente esis(ente (siccome pure le-

galmente, perche di fatto, esiste il nuovo Supremo Consiytio c pa-

(( ni/icto del De Caro e del Colosi) ed un altro elevarne a proprio

piacere come e, del reslo, il diritto e 1'uso di ogni Cagliostro e

ciarlatano massone o non massone. Infatti chi pu6 vietare ad un

qualsiasi Ciancio. 6 Moja di questo monJo. di piantare, come tanti

altri, una botteffa in piazza, di ciondoli e di segreti vendil.ili ;

prezzo ilsso e collo sconto di uso? In vista di tradimento
tantp

orribile (qual e quello di levare coll'Archivio cd i swjyelli anche il

(( pane e le fosse al Supremo Consiylio preetisknte)
fu nominal* uua

Commissione con mandate di andare adoiliciarc in casa il De Caro

ed invitarlo a fare in modo che il Colosi consegnasse all

a bolli, i suggelli e 1'Archivio )',
SODM <li cui non si poteumo ne

stribiiire gradi. ne raccogliere tasse. K Se non che la Commissio,

ebbe dal De Caro (non VArchimo ma) rtravaganti risposte e pal

'stupide e sarcastiche.
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Ma le parole del De Caro, che la Relazione massonica chiama stra-

vaganti, stupMe e sarcastiche, a me paiono invece molto sapienti. Che

disse egli infatti ? Udiamolo dalla Relazione che si trova nelPAUe-

yato 1. Recatisi i sottoscritti Francesco di Chiara 33, Benedetto

Quinci 33 e Giuseppe Meli 33 dal signor De Caro, per ripetere la

consegna di tutto ci6 che poteva trovarsi presso di lui di conto

deirArchivio delFOrdine e di pregarlo di cooperare presso il Colosi

per la consegna da sua parte di tutto cio che presso lui avrebbe

potuto esistere, con sorpresa e dolore i sottoscritti rassegnano al-

tt 1'onorevole (sic) Consesso il vano risultato della loro missione.

Recatisi essi dal signor De Caro, questi ha risposto ridendo che

(( non capiva di che cosa intendevamo parlare; che egli non era mai
(( appartenulo a ncssuna societa. E quando gli si rispose che se egli

ayeva tutto dimenticato, finance Pimpqrtante carica (di Gran Se-

tt gretario) che lino a pochi giorni addietro aveva occupato, non lo

, avevano per fermo dimenticato gli altri (tanto piii che si trovavano

(( adesso senz'Archivio, senza Bolli e senza Suygelli); il De Caro

conchiudeva dicendo che si era dalla Commissione valuta fare uno

(( scherzo.

E qui viene la parte drummatica che io copiero esattamente (chie-

dendp prima di tutto le previe opportune licenze e facendo le scuse

necessarie al caso), perche si veda sempre meglio la vera luce di

quest' illuminati e la civilta di questi civilizzatori. Avendo dunque
il De Caro sapientemente risposto che egli non capiva nulla di questi

scherzi, coi quali si veniva in cusa sua a chiedergli la restituzione di

un Archivio di cui egli non avea mai saputo niente, e negando anche

di essere mai appartenuto alia Societ i Massonica, a queste parole

uno dei sottoscritti (forse il signor Quinci o Quindi) alquanto ri-

te sentito, ma con quella calma che si eonviene a gentiluomini (sic)

(( fece osservare al signor De Caro che sarebbe stato conveniente di

parlare sul serio. A questo punto il De Caro, assunto un fare assai

drammatico, rispose: Se volete che si parli sul serio, m diro stria- <

mente che voi avete fatto una c..... a venir qui. Qui si stim6 oppor-

tuno dai sottoscritti di non continuare ad insistere! E cosi la

Commissione si ritir6 senza 1' Archivio, com' era venuta. Ed e bene

notare intanto (conchiude la Relazione) che il De Caro, nell'acco-

miatarci, sul limitare della porta disse: Povera Massoneria! n Che

e quello appunto che dico anclrio. II che tutto consta da decreto

formale scritto e sottoscritto dalla Commissione amministrativa ed

esecutiva. composta di Emmanuele Sartorio, Giuseppe Riggio, Fortu -

nato Calascibetta, Pietro Messineo e Giuseppe Meli tutti Trentatre

senz'Archivio, Bolli e Suggelli del Grand' Oriente di Palermo.

Or siccome, nella valle del Simeto in Catania, il Pessina, scomuni-
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cato dalle Piramidi (ii Mcnli. 1> scoraunicfi alia sua volta guardandnli-
dall'alto dci suoi Trentatre gradi, cosi il !> C.-.ro <! ii Colosi. ti- 1 la

Vall(3 dell'Oreto in Palermo, scomunicati dal Supremo Consiglio Grande
Oriente del Quinci e del Sartorio, fondarono essi rnedesimi la Supre-
mazia di un altro loro proprio Consiglio, da cut parimente scomuni. a-

rono i loro scomunicatori. Cosicche ora la sola Sicilia gode di ben

quattro Grandi Orienti tutti indipendenti, scomunicati, supremi, ris-

sosi, mefltici c piramidali a gloria sempre maggiore di Priapo e ddla

verrainosa fecondita, generazione e corruzione massonica.

Anche nel Grand' Oriente di Torino .che pure e la Mecca della

Vera Luce, dove il Fratello Luciani ora galeotto illumin6 il Fratello

Depretis ora presidente dei Ministri (siccome gia il Fratello ladro

Mancini aveva illuminato in Montevideo 1'eroe Garibaldi che si ri-

senti poi sempre di quella luce); anche nel Grand'Oriente di To-

rino si comincia a vedere del fosco. Dice infatti il Bacci, a pagina It,

che u il Supremo Consiglio di Torino e impropriamente cosi chia-

u mate: giacche il concordato del 1815 ne riconosce uno solo nt-lla

it capitale della nazione. Ma poiche ve ne sono almeno quattro in

Sicilia, perche non ve ne potrebbe essere almeno un paio a Torino ?

Quello per6 che piu oflese il Bacci sembra essere il riconoscimento

che questo impropriamente detto Supremo Consiglio di Torino fece

c del Grand'Oriente di Egitto. Questo colpo di cui, con poco senno

politico, si mend gran romore in Egitto, si dee all'attivita. del Fra-

it tello Scarrozza (come, del resto, il nome stesso parla da se). Poteva

il Supremo Consiglio di Torino compiere un atto di questa natura?

a Non poteva e non doveva. Ma chi bada ofa ai poteri ed ai dovori

in Massoneria? la'quale e fatta apposta per distruggere gli uni e gli

altri tanto dentro quanto fuori di casa? Del resto chi vuol conoscere

il vero motivo di questo mal umore che il Bacci mostra del riconosci-

mento ottenuto dalla Valle del Nilo presso la Valle del Po, bisogna

che sappia che il Grand'Oriente Egiziano si e teste unito anche lui

con quegli altri Grandi Orienti che, o per ipocrisia o per buona fede,

censurarono acremente il Congresso. di Losanna pel suo Dio Priapo

e per il suo Culto Fallico, distaccandosi per questo motivo dalla ob-

bedienza del Grand'Oriente di Francia, uno dei pochi schiettamente

massonici che hanno proposto'di togliere dagli Statuti e dagli Atti uf-

(leiali qualsiasi anche piu lontana menzione di quel Dio personale a cui

la M;issoneria, a dir vero, non crede in nessun luogo, benche in molti

luoghi creda opportune di dire che vi crede. II che ci 6 fatto noto

da un decreto del Gran Maestro S. A. /ola, sottoscritto dal Gran

gretario F. F. Oddi e dal Gran Guardasigilli P. H. Delberoghe, intit..

lato Segretariato Generale del Grand* Oriente di Egitto e dipen-

denze e dato in <( Alessandria 10 novembre 1816 n : dove si legge
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che '' Noi 7ola ecc. visto o.cc. considerando con vero rammarico Fatto

perpetrate il di 11 sctterabre in piena assemblea del Grand' Oriente

di Francia ove con cento voti contro sessantacinque si propose di

a togliere dcigli Statuti la base fondamentale della Massoneria, cioe

a la credenza nel Grande Architetto deli'Universo e uell' immortalit;\

dell'anima, consultata la gran loggia nazionale ecc. decretiamo.che

<( il Grand' Oriente Egiziano si astiene da oggi dal riconoscere il

Grand'Oriente di Francia. Del qual decreto la vera e segreta ra-

gione si trova nella Circolare del Gran Segretario Oddi che accom-

pagna la diramazione di esso decreto, e dice espressaraente che Ove

la dottrina negativa di Dio e deirimuaortalita dell'aniina preoccu-

pata dal Grand'Oriente di Francia dovesse prevalere tra noi, ve-

dremmo tutti i popoli che in Dio credono allontanarsi con orrore

dai nostri Tempii . E perci6 soltanto, e non per altro motivo, e

necessario, secondo molti Massoni anche atei e materialisti, che si

dica e si creda dai profani che la Massoneria non e ne, atea ne ma-

terialistica. Ed e mirabile quanto questo decreto delle Piramidi, non

di Catania, ma di Egitto abbia punto in sul vivo il Fratello Bacci.

Avendo noi (egli dice) combattute le teorie del Supremo Consiglio

di Charleston, non potremmo a maggior ragione accettare queste

ugualmente intolleranti del Centro Egiziano. Egli4ha voluto dirci

la sua, afTermando che i 3Iassoni in tanto si chiamano Fratelli in

quanto si considerano figli dello stesso padre e che, rinnegata la

a paternit'i divina, la fratellanza e 1'unita del genere umano rie-

scono aflatto problematiche. Contro il che protesta il Bacci; il

quale crede che si pu6 benissimo essere fratelli senza~aver mai co-

nosciuto il proprio padre: secondo che probabilmentejaccade molto

spesso tra i Fratelli delle Logge Massoniche.'Dal che anche si ricava

perche il Bacci abbia dimostrato si grande mal umore contro il se-

dicenle Supremo Consiglio di Torino che, riconoscendo in tal circo-

stanza il Grand'Oriente Egiziano, fece almeno le^viste di non accet-

tare le atee e materialistiche tendenze del Pubblicista di Via della

Valle. Ma, come diceva, io credo tutti uguali questi nostri Massoni dei*

paesi cattolici, in cio che e credenza in Dio ed in qualsiasi altra

verita anche di lume naturale. Costoro sono tutti apostati formali:

e se in talun di loro, come per esempio nei francesi e negli svizzeri,

noi dobbiamo piii acremente censurare la sfacciataggine del negare,

questo non ci dispensa dal dovere piu acremente censurare in altri

la ipocrisia deH'affermare. Alia Massoneria e ora caduta la maschera in

piazza : ed e inutile che essa cerchi piu oltre di darci a bere le sue men-

zogne. Essa e ora conosciuta da tutti come una camorra, una mafia ed

una setta segreta essenzialmente antireligiosa, empia, atea, materiali-

stica e percio in sommo grado antipolitica, oscurantista ed incivile.
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Del quale irabestialirsi della Massoneriu prcsente in pubblico ed
in piazz;i, due esempii singolari mi sono vciiuti sott'occhio in

<i

<;iorni. II prirao e qucllo della Liberia arbibesca dei 2 marzo
;

la

quale volendo consolare il Dobelli, direttore della Capitale ed uno
dei luminari della M issoneria di Via della Valle, della morte di un
suo figlioletto, lo conforta col pensiero u che colui che e morto
si e sottratto per sempre a tutti i fastidii doU'csistenza . La Liberia

& stata prima nell'altro mondo; e poi tornatane, pote assicurare il

Dobelli che nel mondo di la nessuno ha il fastidio ddl' esistenza.

E qucsto, in Massoneria, si chiama Scienza. L'altro csempio e quello*
di un certo Mario Rapisardi, giovane, del resto, non incolto, il quale
imbestiato dalla Massoneria di Palermo non trov6, in un suo re-

cente poema, altro Eroe da cantare che il Diavolo : senza riflettere

che oltre allo scoprire cbsi troppo gli altarini del tempio massonico

( come del resto aveva gi;i fatto Giosue Carducci
) egli insieme li

distrugge. Giacche se vi e il Diavolo, vi e Dio: e se-vi e Dio, dia-

bolica e dunque la Massoneria che, senza poterlo negare, lo com-

batte appunto come fa il Diavolo suo padre.

E tanto basti per ora dei document! autentici coi quali la Mas-

soneria mal suo grado, va rivelandoci essa medesima il proprio

interno rachiticismo in quella piu segreta parte di s6 che essa piu

gelosamente cela agli occhi profani. Al quale poi risponde natural-

mente nell'esterno quella decadenza della sua parte pubblica ed

uffidale, che ora salta agli occhi di tutti in Italia nell'insipienza e nella

discordia del nostro Governo nicoterico, sinistro e mancino che ben si

mostra degno figliuolo, erede e documento visibile del cancro costi-

tuzionale che rode invisibilmente la sua madre e tutrice clandestina.

II.

COSE ITALIANS

1. Viaggio e discorso politico del Nicotera a Salerno 2. Ricompensa al Cor-

renti, tioniinato Cancelliere dogli Ordini Manriziano e della Corona d' I lalia

3. Legge, saneila dalla Camera elettiva, sopra le incoinpalibilita parlamenlari
4. Disegni della sella regnante per la liijuidnzione del Vaticano 5. Prepa-
rativi

per
la costiluzionn civile del clero e dclla C/iteso nazionule', articolo

del. Dirillo che espone tutta la trarna 6.
Intoppi

nel Senalo per la legge
del Mancini conlro gli ab.jsi dei minislri del cufto.

1. Tra le diverse squadre massoniche rappresentate nella Camera

elettiva dell' Italia lujalc, avvene una che dicesi destinata a pre-

parare un certo ponte, pel quale dovrebbe passare la liberta, con moto

progressive e riparatore, alline di giungere al vertice dell'ediflzio

e quivi cancellare certe denominazioni moleste, che sono inutili re-

liquie del passato. Non possianjo spiegarci piii chiaro. Codesta squadra,

^ fine di compiere il suo mandato, ha dovuto con bel garbo deporre
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in prima il berretto frigio del Mazzini, poi anche le insegne e le

divise di qaella falange d'eroi, a capo della quale sta 1'eroe dei due

milioni, circondato dallo splendido St;tto-Maggiore composto del

Bertani, del Cairoli, del Mussi, del Cavallotti e di qualche altro

cotale.

Con questo ripiego, e coiraiuto della consorteria toscana, allea-

tasi alia Sinistra, la suddetta squadra, capitanata dal F/. Agostino

Depretis e dal suo luogotenente F.\ Giovanni Nicotera, I'immortale

eroQ di Sapri, si e impadronita del Governo; ed ora attende cilia

promessa riparazione, distribuendo titoli, gradi e stipendii a piene
raani in ricompensa ai complici piu o meno beneraeriti dell' impresa
si felicemente compiuta.

Ma non tutti restano contenti. Parecchi dei caporali piu tenaci dei

loro propositi vorrebbero che, oltre alia pioggia di croci e di corone

e di titoli e di nomine al Senato, si attenessero dai riparatori le

promesse fatte circa le migliorie realmente necessarie e chieste a

voce unanime del vero popolo dell' Italia reale non meno che della

leyale. Questa pigli6 sul serio Timpegno assunto dal F.\ Agostino

Depretis: di riformare la legge elettorale sulla base del suffragio

universale; di attenuare, se non si potessero cessare del tutto, le

crudelissime estorsioni per le tasse del macinato e della ricchezza

mobile; di riordinare la Finanza in modo da potere nel piu breve

termine possibile abolire il corso forzoso della sudicia cartaccia, che

tien luogo di moneta. Quella si contentava che almeno il Fisco non

si pigliasse tutta la proprieta dei contribuenti, ina si stesse pago di

fare a meta con essi delle loro rendite. Or tutte codeste promesse
fin qui rimasero senza effetto, le speranze sono deluse ed il gridio

universale assorda il Ministero riparatore, che, poveraccio e da com-

patire, non pud eseguire 1' impossible.
II peggio si e che i Ministri sono tutt' altro che d'accordo fra

loro, ed i FF/. Agostino e Giovanni, dietro al sipario, si guardano
in cagnesco, e tutti lo sanno. Ed il F.\ Agostino, a parer nostro, ha

la ragione dalla parte sua, perche il F.-. Giovanni ad ogni poco, per
la sua mania di ostentare la sua influenza e far valere la sua persona,

con ciance importune gli rompe le uova nel paniere.

Era appena rappezzato lo sdruscio fatto nel programma mini-

steriale dai discorsi del Nicotera a Caserta in prima, poi a Catanzaro,

ed eccolo fame un altro, sempre nello stesso punto, a Salerno. Fuor

di metafora: il Depretis non sa a qual diavolo votursi, per iscam-

pare dalle strette del Cairoli, del Bertani e oompagnia, che lo met-

tono colle spalle al muro per le rifurme circa il macinato e la legge

elettorale; ma colla pazienza e coll% promesse impetra un po' di

tregua. Or bene! Quand'egli si crede sicuro di poter respirare a suo
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bcll'agio, ecco il .\irotora pfclian- il volo verso lo n.-.tic pro\
dove si

'

f.ttto appnstire ov; /i"iii > l.;m< liflti lpwi iii riuoH'eroe
che egli sa di essere: e quivi, quasi a disflda contro il ( 'airoli. il

Hrrtani e compaguia, far sonare alto che per ora bisogna I

rif >rme amministrative, lasciar stare le politiche, e riserbare per
ultima quella della legge elettorale. E la ragione 6 chiara. Quando

questa legge fosse fatta, si dovrebbe attuarla; cioe si dovrebbe scio-

gliere la presente Camera, e, a termini della nuova legge, si dovrebbe

procedere a nuove elezioni generali. E allora chi sa qual torfo e

capitombolo farebbe il Nicotera!

Won e a dire quanta noia abbiano sentito il F.-. Agostino Deprctis

cd i suoi consorti riparotori per la cicalata recente del F/. Giovanni

Nicotera a Salerno! L'eroe vi si tro\6 la domenica 18 febbraio, d< po
aver assaporato le piii deliziose e ciarlataneschc ovarioni a Napoli,

a Torre Annunziata, a Scafati, ad Angri, a Pagani. e Cava. Ristoratosi

con un lauto banchetto, par!6 ai suoi elettori di molte cose, nei

termini riferiti dal Bersayliere, n
u
50 del mercoledi 21 febbraio. Co-

minci6 col riDutare la diceria di disaccord! fra lui ed il Depretis, so-

stenmdo che sono anzi in pieno accordo circa le migliorie a fuvore

delle province meridionali; ripete stucchevoli protestazioni d'in-

crollabile devozione alia monarchia ed a quel miracolo di Ke * che

e Vittorio Emmanuele II; promise parecchi miraroli per le vie ferrate,

e pei porti; fece lunga apologia di se e del suo eroismo a Sayri,

chiamando certi suoi avversarii politici. della consorteria moderata

briyanti ddla penna, e sentenziando che chi ofiendea lui cflendea

niente meno che il Re, da cui era onorato di piena fulucia; insultd

villanamente gli abbattuti Governi legittimi d' Italia, ma piu d'ogni

altro il Borbonico, forse per reminiscenze.di galera; e, ribadito il

chiodo che delle riforme politiche, come quella della legge eletto-

rale, non si potea trattare se non dopo compiute le altre n'jara-

r-iom, esort6 i suoi elettori a concordia nei sensi di perfetto libe-

ralismo, anche per le elezioni amministn.tive del luogo e della

provincia.

2. Costui fa benissimo, il suo mestiere, predicando la concordia

ai settarii che 1'h.mno tirato su. Per grazia loro la hjaran'owe

a suo favore e tale da lasciargli appena alcun che a desiderare.

Ma non v'e rosa scnza spine. Nella Omera parecchi dci Iirr-i

sono spietatamente accurati ed inesorabili nei rilevare e metttre in

evidenza le sue spacconate poco parl mentari, e le sue esorMi

da tirannello: fuori della Camera rgli ; ssedi;.to da una infrst; /

di sollecitatori, che lo mettono alle strelte di fare qualche rij <

ziune anche per loro. .\oiato di cio, e da certe intrrpelbn/c. il Ni-

cotera si lascid scappare di bocca certa frase, con cui pane dire die
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le nomine di alcuni onorewli ad alii ufficii brn retribuiti, ed a Pre-

fetture od al Consiglio di Stato, erano state fatte da lui ccdendo alle

d.omande ed alle insistenze di codesti degni patriotti. Ora, di quei

giorni, si parlava assai, non solo di tali nomine, come di tutt'i.ltro

che disinteressato, ma ancora della elevazione di Cesare Correnti, il

capo temuto del centra p;;rlamentare, alia carica di Cancelliere del-

1'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d' Italia; ondo, lo

scandolo si fece grave assai. Corse voce che il Nicotera, per ispacciarsi

di cotesto emolo, gli avesse applicato la massima: promoveatur ut

amoveatur. .Tanto piu che intanto discutevasi la legge delle incom-

patibilita parlamontari, e da alcuni sosteneasi che-quel supremo uffi-

ciale dei detti Ordini dovesse essere coinpreso tra quelli che non pos-

sano ad un tempo avere tal carica, cogli annessi e connessi stipendii

e palazzi. ed intanto essere deputati.

Se ne levo tal rumore. che il F.\ Giovanni Nicotera dovette nella

Camera spieyarsi, biascicando che era stato mal inteso, e che egli

aveva detto d'aver conferito quelle cariche e futte quelle nomine,
non gia, cedendo a chi ne lo sollwitava, ma compiacendosi di darle

a chi le meritava e lo accettava. Magra scusa, di cui pero si prese
atto. II Correnti, con ispartana austerita, rifiuto d'accettare I'ofTerta-

gli riparazione, finche non fosse sancita la legge sopra mentovata,
volendo mantenersi nel diritto di servire, col suo senno e coi suoi

maneggi, alia patria' nella Camera elettiva. Ed egli forse gia sapeva
che gli sarebbe applicato il detto;: Unum oportct facere, el altcrum

non omittere. Ed infa-tti il Depretis tiro fuori document] ed argomenti r

pei quali da fatti anteriori inferi potersi cumulare i due ufficii di

Deputato, e di Cancelliere dell'Ordine Mauriziano. Di che il Correnti

si rassegn6 ad accettare anche questo secondo impiego, che e una

vera sinecura, ma col conforto di lire annue 25.000, e 1' alloggio

gratis in due bei palazzi arredati sontuosamente, Tuno a Torino e

1'altro a Roma.

3. Codesta legge delle incompatibilita, che tenne sospesa sul

capo del Correnti la spada della Cancelleria Mauriziana, era aspet-

tata da gran pezzo, ed era destinata a cessare gravi motivi di dif-

fidenza e cagioni assai d'imbrogli nella Camera. Si sa quanto ef-

ficace e Tinfluenza d'un Ministero sopra le elezioni. Scegliendo suoi

candidati fra gl' impieyati, il Ministero, se questi sono eletti, ne di-

viene piu o meno padrone assolutp.

Basti accennare alle pecore delta mayyioranza, di cui parlava a

Torino il Brofferio; e dei deputati-teleyrafo di cui si ride a Roma da

tutti, che li vedono arrivare il mattino, andare alia Camera, votare

pel Ministero senza pur aver udito di che si tratta, e poi ripurtire e

tornare la sera al dolce nido. Inoltre, se e limitato il nuraero dei
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professor!, perche non dovrebbe essere limitato il numcro in genere

degl'impiegati che dipendono dal Ministcro? Nei Parlamcnti <

manico ed Inglese, per esempio, non si contano che da 30 a 40 Av-

vooati, mentre in quello di Montecitorio seggono 130 e piii azzfcca-

garbugli! E da stupire se vi si fanno tante ciarle vuote e si stn.ziano

le leggi?

Dopo un acceso battagliare di piii tornate, finalmente si chiese

la discussione generale, ed in quella del 28 febbraio la Camera ap-

provo il 1 articolo, il piu scabroso, dello schema di legge. Di che
ecco come par!6 la Liberia u

4
61 del 2 marzo.

Grazie ad un miracoloso accordo fra il Ministero e la Commis-

sione, sono stati dichiarati eleggibili quasi tutti gli impiogati che lo

sono oggidi, e qualcheduno per giunta. Cosi questa pretesa riforma

politica tanto strombazzata dalla Sinistra quando essa era Opposi-

zione, finisce in una vcra e colossale burletta. 11 signer ministro dcl-

1'Interno, che il giorno innanzi aveva mostrato la convenienza di

lasciare, per esempio, i colonnelli al comando dei loro Rcggimentir

il giorno dopo ha consentito che fossero eleggibili: Ton. Presidents

del Consiglio, che nel celeberrimo programma di Stradella (1815)

parlava di una legge sulle incompatibilHa parlamentari come di una

cosa urgentissima, ha sopportato in pace che si facesse una legge la

quale non contiene che piccolissime varianti alia legge presentemente-

in vigore. In verita, tutto ci6 e meschino, meschino assai e da la giu-

sta misura di ci6 che sia nel fatto quella che fu tanto pomposamente
chiamata la rivoluzione parlamentare del 18 marzo. Cosi procedendor

da questa decantata rivoluzione non si otterranno neppure quei be-

neflcii che le persone imparziali desideravano e speravano.

La Liberia appd!6 miracoloso 1' accordo fra il Ministero e la

Commissione, perche fra questa e quello il contrasto fu dapprima

gravissimo, ed ebbe perfino la conseguenza che i Commissarii si

dimisero
;
ma poi si rappattumarono e si venne a ccmponimento.

Di codesta legge, che dee ancor passare per la traflla del Senato,

non importa qui occuparci piii oltre, se non per notare che Todio

satanico di certi onoreuoli, ed una semplice proposta del genero di

Pasquale Stanislao Mancini, cioe del famigcrato ciarlone Pierantoni,

bastarono a fare che, in mezzo alia generale disattenzione, e senza

pur badare a quel che faceasi, la Camera sancisse una giunta di co-

testui alia legge ; per la quale : I minislri del cullo sono esclusi dalla

Camera, e per ci6 solo che taluno e chierico o prete, e dichiarata

ineleyyibile. II che e direttamente contrario all' articolo 24 dello Sta-

tute fondamentale del Regno, per cui tutti i regnicoli, qualunque

sia il loro titolo o grado (dunque anche se preti o frati), sono eguali

innanzi alia legge. Ed inoltre la giunta del Pierantoni fa a calci

Strit X, vol. I, /ac. 642 47 10 marto 1877
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coll'urticolo 33 dello Statute, per cui gli Arcivescovi e Vescovi dello

Stato SOQO compresi nella prima delle Categoric, <f onde si hanno a

togliere i Senatori. Inoltre codesta odiosa esclusione del clero mette

in chiaro la iniquit'i bestiale della setta regnante. Quando si tratta

di pagare le tasse ed i balzelli, i preti ed i frati ed anche gli Arci-

vescovi, Vescovi e Cardinal! sono in pieno possesso dei diritti civili,

uguali iananzi alia legge, e pareggiati a tutti gli altri cittadini, come

nelle prerogative, cosi negli oneri e nel dovere di pagare. Ma si tratta

di diritti politici? Oh allora i preti son messi di paro coi galeotti

emeriti per reati comuni! Infatti solo le condanne per reato crimi-

nale ed infamante fanno perdere i diritfi civili, e tra questi il diritto

elettorale attivo e passive.

4. Ma questo, ove sia approvato dal Senate e sancito dal Re, non

e che un passo verso la ineta a cui tende la setta; che e 1'oppres-

sione della Gerarchia cattolica e la schiavitu del clero fra i ceppi

d'una costituzione civile e d'una Chiesa nazionale retta da laici e

scelta da laici e prezzolata dalla setta. E siccome si capisce che fin

he ii Papa siede in Vaticano, ed ivi riceve 1'omaggio del mondo cat-

tolico, torna troppo arduo compiere la meditata impresa, cosi la setta

ha fermato di discacciarne il Papa, costringendolo o a trasferire fuori

d'ltalia la sua residenza, ocl almeno a cambiare di carcere. andando

a confmo nell'inabitabile palazzo Lateranense. Tra questi due partiti

si propende pel secondo. Si appella al diritto della nazione sopra i

Musei del Vaticano, che e tutto un museo di capolavori d'arte e pit-

ture, e si invita il Papa a prendere alloggio presso la basilica che e

caput vcclesiae, ma che e per la distanza dalPabitato, e per 1'aria

pestifera che vi si respira la massima parte dell' anno, e per cento

altre cagioni, e inabitabile o costringe chi lo abita a restare isolate.

Tale, accertasi, e il motivo del disegno per la presa di possesso

dei Musei Vaticani, sancita dalla legge delle guarentige, e finora non

efTettuata per parte del Governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II
;

ma che dalla Gazzetta d'ltalia n 55 del 24 febbraio e annunziata

nei termini seguenti.

Per venire al concrete, sappiamo. per esempio, da oUima e non

dubbia fonte che, tra le altre cose, venne deciso dagli attuali ministri.

in caso di morte del Papa, d'impadronirsi immediatamente di tutti i

tesori artistici e scientific! del Vaticano, del museo cioe, delle gal-

lerie, della biblfoteca, e perfino dell'archivio della Santa Sede. Non

solo che si vorrebbe togliere interamente al venturo Papa 1' uso delle

suddette gallerie e musei, ma il Ministero farebbe trasferire al trove

la maggior parte dei capi d' opera ivi riuniti per secoli e secoli. Lc,

statue, i quadri piu cospicui andrebbero ad arricchire la collezione

capitolina. Si lascerebbero gli alfreschi per la scmplice nigione che
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[>iu <ii lofle diportarIiTia.8uirarohivio, col qoiletl ,

storia m.d.'rna. cadniblm uno sciam di st.iri- -

eerca soprattutt.i di srandali c .1! armi contro il lap,ito. > ;,mo,
per parle nostra, che la religione possa a\viv p ;ilira d-lla
che il sistema di un esagerato mistn-o .Ma buono, ma siamo di parere
<he al postutto le carte della Santa Scde appartengono al Pi,pa e al
Bacro Collegia, 6 che bisognu lasciar loro liniziativa .1. lie modiOca-
zioni da introJursi nella comunicazione dei documenti. In presr-nza
di simili disegni, non rimarra al Papa che chiedere la garanzia d

poteazc cattoliche per il Vaticano e di farvi spicgare le loro I

diere dal momenta che le garanzie italiane stanno per essere ri,

a zero.

5. Esatte o inesatte che debbano crcdersi queste infurmazioni
dclla Gazzelta d' Italia, di che non ci rcndiamo mallevadori, certo
e che per fini tutt'altro che favorevoli al Papa ed alia sua liberta in

Vaticano, fu espressamente sancito nella famigorata leyye ddle yua-
rentitje che: qualora il Governo volesse prendersi la cura dei 31

Vatican!, egli ne sosterrebbe altresi le spese. Con ci6 il Governo si

teneva aperta la porta, che fingeva di chiudere a se stesso, per en-

trarvi da padrone.

Troppo piu tristo poi e il discgno di una costituzione civile dol

Clero, sotto la dipendenza e per nomina e tutela del laicato e di 1

Governo; a cui vuolsi pervenire, fondando e prezzolando la Chiesu,

nazionale, per mezzo della legge che si va elaborando dfil Mancini

in esecuzione dell'articolo 18 della legge delle yuartnliyc sul rior-

dinamento della propriety ecclesiastica. L'udicioso Diritto. nel suo

numero 51 del martedi 20 febbraio 1811, ne ha esposfci tutta la trama,
ed eziandio i mezzi per ordire la tela infame. Stabilita come base

la compctenzi suprema, anzi 1'onnipotenza dello Stato nolle cos

anche di pura religione, lo scrittore, che e un Itafaele Hariani tuti"

cosa del presente Governo di S. M. il Re Vittorio Emiuanuele II.

preconizza la istituzione della Chiesa nazionale, le leggi per le ele-

zioni dei suoi ministri a voce di popolo e sotto I'araministrazione

laicale. Di che ci occuperemo appositamente in altro quaderno.

.6. Se a Dio piacera, per gFiinperscrutabili giudizii della sua prov-

videnza, di permettere che 1'empia setta regnante si accinga ad ef-

fettuare anche questi disegni, non sara per certo la Chiesa (ju

che ne sontiri piu irreparabili i danni. Tutti i persecutori. tut i

senza eccezione, dopo efflmero trionfo e successo, flnirono in.il

(in 1'esecrabile loro memoria an<16 affogata nel lezzo o ncl san>.

rAn"sfu.s vincit; e Portae inferi non pnierulebunl.

Intantu, per ragioni di opportunity piii die per quelle dell.

sti/ia troppo manomessa c vilipesa, la scellerala legge elaborate
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Pasquale Stanislao Manciai, sostenuta dal degno suo genero Pieran-

toni. e caldeggiata cogli argomenti della bestemmia, della calunnia

e delle contamelie dal Petruccelli della Gattina e dagli abbomine-

voli suoi complici, trov6 qualche intoppo negli Uttizii del Senato. Dei

cinque Ullizii, che nominarono i rispettivi relatori. tre, per quanto

dicesi, votarono che la legge fosse messa da parte e reietta, due

votarono a favore, od almeno che si lasciasse in sospeso. Prima di

fermare una risoluzione, la Giunta dei cinque relatori voile trattarne

col Guardasigilli Mancini. II risultato credesi conforme a cio che ne

ha stampato La Liberia, n 65 del martedi 6 marzo, nei termini se-

guenti.

L'Ufficio Centrale del Senato per 1'esame della legge per la

repressione degli abusi dei ministri del Culto ha udito ieri, dome-

nica, le particolari informazioni di fatti ed altre considerazioni che

il ministro Guardasigilli si e compiaciuto di esporre in appoggio
dell' opportunita dell'adozione della legge gia approvata dalla Camera.

Mentre crediamo che, in seguito alle comunicazioni del Ministro,

1'Ullicio Centrale si sia riservato di fare ulteriori indagini sulle con-

dizioni che avrebbero motivato la proposta legge in relazione coi

mezzi che la legislazione vigente fornisce allo Stato per reprimere

ogni reato dei ministri del Culto a danno delle istituzioni o del di-

ritto dei privati; la nomina del relatore nella persona dell' onorevole

Lampertico dimostra che la maggioranza e tuttora procliva a riser-

vare ogni variazione nelle disposizioni sulla materia al posto che loro

spetta nel futuro Codice Penale.

Intanto il relatore, da una parte, ed uno dei membri della mi-

noranza dall'altra, essendo costretti di allontanarsi da Roma, ed

essendo assai probabile che il Senato protragga di poco le sue pre-

senti sedute, F Ullicio Centrale non compiera i suoi studii, e quindi

la relazione non potra essere presentata priina dell'aprile.

Qualora 1' Ullicio Centrale, il Ministro ed il Senato non concor-

dassero la dilazione dell'argomento alia discussione del futuro Co-

dice Penale, non dubitiamo che questa materia, della repressione

degli abusi dei ministri del Culto per abuso nell'esercizio dell'uf-

ficio loro, sara trattata con quella ampiezza di studio e di cure che

inerita un argomento di tanta importanza.
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ME 1. Trsto rMillato d -II* ml.'rv.-alo diploma:
Costanlinopoli 2. Strani dHufni p-r ! rifurmc da impure alia Tun-hia

uliiiiii viiluniiirii nissi <l;i Brl^jradn s. Depulazinne ed onwf
d.'iili Unghfivsi ;id Altd il-K.-run 9. Diballirnciili inulili t-d ;VI|H n-'!

ferenzedtti Pl^nipotentiari! rnmpi-i roi Tun-iii 10. Iliuiroin- d in r,i

siglio di Slato a Costantinopoli ;
<li'- a \o!u iirianiini' rifinla Ir prop*

-

rappresenlanti dHl- Pnicnzc ll.Uliimn sednia e disciofflimenio d-lld <

n-nxii; p;irl.Mi/;i dfi Ptenipotenzhriied Vu'li.isciiiiori cumpi-i d;i Cnsiiiiitui<

in-.iiliir'- del (lorli'liikolT i'li: invilii If I'otfii/i- ad iin|n'gii;irsi p.-r I

niri! 13. Provvfdiini'iiti di .M <lh;H P.isria pi-r riordin.iro rammin
dnr guarenlige ai frisliani 1 i- Intriglii di IVdax/n ; dt-slilu/iom- -d < >iliu de!

Or-in Vizir Midhal-Piis-iii 15. Hull iinpi-iiilf pel nuovo r.nin Y'I/T Kdli.-in

I'asrij'i ](i. .Nnovi Minislri e govenialori 11. Cirnilan- di KdlnMii-P.iri;'i

18. Pac-e slipiilala colla S.-rhia 19. L'armislizio col Monlenegro e prolungalo
per veiiti giorni.

1. L' intervento della diplomiizia europea in Oriente el>hc il suc-

cesso che era da aspettarsene, attesi i principii da cui 6 inforrmta

la moderna politica, derivtiti da qiiell'unico che la forza }>rci?ale mil

dirilto. Si voleva renlmente opporre un argine aH'amhi/.inni' (l-lla

Russia ed ;il Pantlavismo ; e questo, sorretto da quella, e ormai li-

cenziuto a risolvere come #li pare e piace, anche colla forza. 1 1 ti>r-

ribile questioned' Oriente. Si ostentava un disinteressato amor* 1

cristiani di cola, col fermo proposito di fare che ne fossero miulio-

rate le sorti: ed i cristiani ogim;<i nnn hanno da spcrar> nii'-lioro

aiuto che dalla setta della Giovane Turchia: la quale, proft-ssando

principii liberally forse per qualche tempo afTcttora di attuarli rolla

prati(;a della nuova Contituzionc. Si era bandito, come condizionf

fondaraentale di tutto il lavorio diplomatico a Costantinopoli. il ri-

spetto ed il mantenimcnto dell' integrity territoriale e della indi-

pendenza df>H' Impero turco; e questo, dopo le Conferenze di

stantinopoli, come vcilo inevitabile, tosto o tardi, una gm-rra a tutta

oltranza con la Russia, cosi, preparandosi a disporata diffsa. ;,nti

la sua roviaa; la quale, ovu accada piii o meno proni;:nicnic. fuor di

<lub!io rajfionera il piu formidabile cozzo di guerrache in .i axvrnisse

fra le Potenze europee. Di che vuolsi saper grado alia diplomiizia ed

alia politica di quelle Potenze che piu erano interessate a o<

tremendo pericolo. E questo sarebbe scomparso qualora il Cancelliere

gi'rmanico ed il Governo britannico di buon accordo avessero conat-

yliato il Gover^p dello Czar a non dare di piglio alle arn-

ntarsi che i corauni ullicii delk Potenrc europee facefcero sen-
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tire alia Turchia, gia ben disposta, la necessila di pronto, sincere ed

ellicaci riforuie a favore dei cristiani. Ma quel contiylio non si voile

dare, benche tanto alia Germania quanto all' Inghilterra debba tor-

nare assai nocivo 1'allargarsi della Russia c del suo dominioin Orientc:

e si prrferi di sostenere le pretension! della Russia contro la Turchia,

andando a Costantinopoli a dettarvi leggi. senza alcuno dei riguardi

che si usano verso una Potenza indipendente, mescohindosi dell'in-

terna sua amministrazione senza pur consultarne il Governo, ne pin

ne meno che se I' Impero ottomano fosse un feudo delle Potenze che

firmarono il Trattato di Parigi.

2. Queste in fatti, come ben fece rilevare il Journal des Debate del

5 gennaio, tratfcronoi Turchi, non gia come uomini, ma come una

materia inerte che si pud manipolare ed impastare e foggiare a pia-

cimento con mano di ferro, senza timore di trarne sangue e d' in-

fliggerle dolore e di provocarne reazione. II diritto, la giustizia, i

trattati. tutti i principii di civilta e d' umanitf, che si iuvocavano

con tanto strepito pei cristiani, erano assclutamente rinnegati quaudo
si trattava dei Turchi. Non mai la storia della Diplomazia offeri cosi

strano spettacolo. Quando la Serbia dichiaro la guerra air Impero

ottomano, tutti i Governi credettero di doversi protestare contro at-

tentato cosi inqualificabile, e tutti dichiararono che lascerebbero il

principe Milano mallevadore dei suoi falli, e non s'intromettereb-

bero per mitigare le sciagure che gli proverrebbero dalla stolida sua

imprrsa ; ma, appena la Turchia ebbe repressa quella ribellione del

principato suo vassallo, ed ecco le Potenze, compreSa 1' Inghilterra,

interporsi tra il vincitore ed il vinto, a fine di salvare questo e far

penbre a quello tutti i riportati vantaggi. La Turchia impotente a

tener testii a tutta Europa congiurata a'suoi danni, cede, ed annunzm

che vuole in tutto pareggiare i cristiani ai Turchi, ed ottriare le

piu liberal! riforme ; ed ecco le Potenze intervenire e ributtare come

impratictibile tale larghezza a favore di lutli i cristwni
;
ed esigere

che il benefizio ne ricada esclusivamente sui ribelli vinti. La Seibia

ed il Montenegro mossero guerra al loro Signore sovrano, e ne tor-

carono decisive sconfitte; dunque devono 1'una e Taltro averne per

ricompensa un accrescimento di territorio e cessione di fortezze.

L'Erzegovina, la Bosnia e la Bulgaria anch'essa si sollevarcno; ed

ecco la Diplomazia europea esigere dalla Turchia che, in premio della

loro ribellione, abbiano piena autonomia, un'amministrazione liberale,

una indipendenza amministrativa che dovra necessariamente diveniro

indipendenza politica... Sotto pretesto che i Turchi non attengouo 1ft

loro promesse, e che bisogna averne yuarcnliye effieaci, si propone
ad essi niente meno che una specie di espropriazione governativa

causa' A'utilita bulyara. V Europa d'ora innanzi governera nel-



i'lrnperoottomano, per me/./,, d'mia. Cuinmissiono interna/ionale. a
cui sp 'tturanno I'amministrazione. la polizia, 1

raentre la Porta non consorvera oggimai die mf .,p|, i un
vano simulacro d' autoriti. La Commission* intfrnazinnal" sari per
la Turchia un vero Consiylio di tulda morale e material^ rxsa no-

miuera i Governatori delle province, ch<3 potranm. --.-Hi fr,<

stranicri e, per cscmpio, tra i Russi ! Essa fara le^gi, e n<-

i'esecuzionc; cssa giudichora e destituira a parer suo tfli :.muiini-

stn.tori, e com-mdora a Irujipe di occui>azione. Cos), sbarazz.ito di

tutte le cure e noie del potere, il Sulti.no non avra piu che a ri-

pos-ire tranquillo nel suo g'rraglio, mfinandovi la vit i pacili.-a d'un

re pzioso (faineant). E tutte queste belln cose furono dise^nate com
sc in Turchia non fosscro Turchi, e se ne tratto in casa loro colla

stess.i disinvoltura, con cui a Washington si tratterebbe dcll'orga-
nam -nto d'un territorio di Pclli ros.sc/

Chiunque ha corso coll'occhio. non diremo gii i due grossi vo-

lumi di documnnti comunicati al Parlamento inglesc. tola j.lnK-no i

h'otocolli ujjiciali delle Conferenze dnj Plcniputenxiarii ouroji- ;

Oostantinopoli durantc il diccmbre 1816 cd il gennaio 1811, ricono-

scera clie codcsto schizzo della politira e della condottii d< i (Juvcrni

<]' Europa risponde esattamente al vero. E egli pcrcio da stupir-

i Turohi, che pur sono uomini c tutt'altro one zotici, non vollero

lasciarsi raett.'re cosi sotto tulela e sotto intordetto, per causa cd

a titolo d* imbccillita e di barbaric? Potea cio inspirar loro senti-

nieuti bcnevoli pei cristiani la cui causa era sostenuta per tal roodo

d^lle Potenze, a servigio e proOtto della Russia, nemica raortalissima

ed implacabile dcH'Irapero ottoraano? E. lad dove scoppi difatt ..

guerra preparata dalla Russia, chi pu6 prevederne le c.onscgucnze a

sterminio dei cristiani, disseminati fra i Turchi ridotti alia dispera-

/ione cd iofocati non mono dal fanatismo religioso che dall' intoresse

e dall'amore di patria?

3. Dei frutti prodotti dalla rea piunta della Diplomazia europoa .

sta facendo amarissirao saggio la raisera Serbia: la quale dalla Rus^

cioc diplomaticamonte e soppiattamente dal Governo di Pictroburgo,

ed jipo.rtamcntc dal Comit.ito Slavnjilo di Mosca. fu spinta ad ingag-

riare la loita colla Turchia, come dal terzo Bonaparte fu spinto ii

Piemonte e sostonulo a provocare la guerra coir.\nstria.

E comune scntcnza doi piu asscnnati conoscitori dello stato pre-

.; della Serbia, cho cin juant'anni di pc'if.'tla pace appona baste-

n-bbero a rifarla dei danni p:.titi. Piu di io 000 n.l.tisti IP. mini part.-

inorti, partc rcnduti impotenti al lavoro per le soflTerte f.-i ;

lattie c mutilazioni: sciupato il materialo da guerra:

campagnc che per quasi due anni stettero in massima parte incol
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diroccate ed arse innumerevoli case; esauste le finanze; cresciute le

ire partigiane tra le fazioni che si contendeano il governo; perduta

la liducia nel senno del Principe sovrano e nella prodrzza dell'eser-

cito; svanita ogni illusione d'avere nello Czar un amorevole protettore,

avendolo sperimentato padrone ingrato.

Di fatto lo Czar Alessandro II, in uno dei solenni discorsi detti

durante il suo viaggio da Livadia a Pietroburgo, non si perito di tac-

ciar solennemente come inetti e vili i Serbi, dopo aver altamente

commendato la prodezza dei Montenegrin!. E quando una Legazione
dalla Serbia ando a Pietroburgo per averne aiuti, altra risposta non

ebbe che uno scortese rifiuto. Perfino il Comitato Slawfdo di Mosca,

pel cui diretto impulso la Serbia gittossi alle avventure di una irapresa

tanto sproporzionata alle sue forze, crudelmente se ne lavo le mani.

L'lsfok, diario ulficioso di Belgrado,. si fece anirao a statnpare che la

Serbia aspettava solo un cenno dalla Russia per scendere di nuovo in

campo; ed ecco subito il Golos (la Voce) di Mosca ripudiare quella

offerta, dicendo che la Russia, non che spingesse i Serbi alia guerra,

avea fatto di tutto per distoglierli da tal cimento; e che percio essi

aveano torto a chiamar altri mallevadori di loro sciagure! E il colpo

fu si fieramente sentito a Belgrade, che si ebbe in conto di gran
merce di Dio 1'offerta fatta dal Governo ottomano di stipulare diret-

tamente la pace, senza mediatori di sorta!

4. Anche il Montenegro, tuttoche in parecchi scontri colle truppe
ottomane il suo piccolo esercito riportasse segnalati vantaggi, ha

tutt'altro che motivo d'andar lieto. Alia Polilische Correspondenz di

\ienna fu scritto da Cettinie, il 3 del passato dicembre, che quel

povero paese, il quale, nelle migliori annate non trae dal suolo quanto
basta ad alimentare il suo popolo pur si frugale e sobrio. ora che

divenne rifugio d' un' iramensa turba di sollevati dell'Erregovina,

era desolato dalla carestia, tanto che non pochi degli abitanti mo-

rirono di fame o di tifo. II principe WassiltschikotT ed il sig. Bo-

gidareuich-Wesselitzki si sono recati in Russia per cercare mezzi

onde miligare tante calamita; ma sembra impossibile farla cessare;

poiche sarebbero necessarii a questo scopo 160 000 rubli al mese,

la qual soinma e impossibile che abbiasi dalla Russia. Tutto cio che

poterono fare quei signori fu di spedire tre navi con farina da Odessa

a Cattaro per Cettinie. Questa quantita di farina pero basta appena

per 4 o 5 settimane. E di qui si fa chiaro il perche della beni-

gnita con cui il principe Nicola, non solo riniando libero con alcuni

uiliziali il Pascia che teneva prigioniero di guerra, ma accomiato anche

gran parte dei soldati presi con essi
;
ed accolse molto gentilmente

3a proposta dclla Turchia di trattare della paee ;
al che acconsenti,
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ilappriraa sotto condizione che se ne trattasse a Vienna, poi contcn-
tandosi di maudar delegati a Costantinopoli.

5. Ma un amaro disingunno toccd pure ai Comitati slavofili d.-ll.i

Russia. A mano a mano che tornavano alle loro case, in n>\

lissiino state, la rnaggior parte dei volontarii che aveano sostcnute lo

sforzo del Turchi ad Alcxinatz e Dj-inis, dirninuiva la simpatia pei
frateUi Serb!, di cui quelli altamente si dolevano, come d'ingrati che
si fossero riflutati anche a sostentarli di cibo. Ed al tempo stesso cre-
sceano in Russia Tira e il disprezzo pel TehernajeflT, conlro di cui
si levarono accuse d'ogni genere; imputandoglisi, non solo d'essersi

chiarito Geaerale inetto, ma d'aver scialacquate per le sue orgie c
delizie i soccorsi e i deaari che i Comitati aveano spedito pei vo-
lontarii e per le truppe. Mentre quelli e queste languivano di fame e

giacevano nel fangoa cielo scoperte, egli, in tende vuNtisMme adornc
con lusso orientale, banchettava lautamente coi suoi ulliciali russi,
ui versavasi a torrenti lo champagne, che ingagliardivali alle danze

con profumate cortigiane. Se ne Iev6 tanto rumore, che fu d' uopo

procedere ad una inquisizione; ed il risultato di questa fu tale che,
non solo il Tchernuj'ifr tro\6 accoglienza gelata a KischenefT, dove

recossi ad ossequiure il Granduca Nicola comandante supremo del-

I'esercito russo del sud, ma .ricevette da Pietroburgo f ordine di

guardarsi bene dal rimettere piede sul territorio dell'Impero.

6. Si parti dunque da Belgrado fra i se^ni piii manifest! d'-lla

generate avversione dei poveri Serhi pi;r lui tratti in tanta miseria,

ed and6 a Vienna. Con qual disegno? Non si sa bene. Ma e certo

che egli sapeva qual gara e qual violenta opposizione manifcstuvasi

tra varii popoli dell'Impero austro-ungarico. Mentre i Magiari d'Un-

gheria, e specialmente gli studenti di Pest, parteggiavano pei Tun-hi

e ne festeggiavano le vittorie, gli Slavi di Buemia e gli studenti di

Praga si studiavano con le loro dimostrazioni d'indurre il Governo

di Vienna a collegarsi colla Russia nella santa crociata pei frat<-lli

d'Oriente. Chi non vede come Tattizzare questo fuoco giovasse a

crescere gl'impacci del Cancelliere austro-ungarico, sicche quello di

Pietroburgo si sentissc piu libero a fare il piacer suo? Era reale o

simulate il corruccio dello Czar contro il Tchernajefl
1

? (.'ostui, che

colle sue arti avea tanto contribuito a trascinare la Serbia, per ser-

vigio dolla Russia, ad ingaggiare la guerra contro la Tun-hia, viag-

giava furss per suo diporto a Vi -nn i. ovvero v'andava coU'inrarico

di provocarvi djsprdini che rendssero piii implacabili le discordie

fra Magiari e Slavi?

Fatto sta che da Vienna costui, il quale, come dice il Dtbato del

11 gennaio, dallo stito di Generale sfortunuto ripass6 a quello di
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rivoluzionario ambulante, fece annunziare a Praga che egli arrive -

rebbe la il 12 gennaio, che e 1' ultimo giorno deli' anno russo. Di

i'atto gli si prepard an ricevimento trionfale, ne piu ne meno che se,

iavece di toccare sanguinose e decisive sconfitte dai Turchi pordcndo
le piu forti piazze della Serbia, avesse condotto vittoriosamente i

Serbi alia conquista di Sofia e di Andrinopoli, e fin sulle mura di

Costantinopoli. Gli Czechi fecero rintronare 1'arici di strepitosi Vivat

pel Tchern jeffe pei Russi, e di I'erod Pereat pei Magiari e pei Turchi

senzi distinzione. Condotto fra tali plausi alia locanJa, il Tchernajcfl

spese il resto della giornata in rkevere deputazioui ed arringare dal

balcone le turbe, che si succedeano a fargii oiuaggio e festa. pero-

randopei Gnri fratelli d'Oriente. II giorno ap'presso, 13 gennaio. primo

giorno deli' anno russo, ando a messa alia chiesa russa, preparandosi
all'ovazione che lo aspettava quella sera al teatro. Ma la Polizia au-

striaca guasto barbararaente si bella festa! Tornando a casa, sui

inezzodi, fra le acclamazioui degli Slavi, il TchernajefT vi trovo uii

Coinmissario di Poiizia che con tutto garbo gli presento un ordinc,

scritto in lingua francese, con intioiazione di partire iminediatamcnte

dalla citta e, colla prima corsa della ferrovia, passare la frontiers

dello Stato. Intanto la devota sua plebe tumultuava in piazza. Di cho

il Commissario senti la necessita di tagliar corto. Senza badare alle

protestazioni e resistenze delFeroe lo invit6 a scendere subito, e non

bastando 1'invito, ve lo costrinse; egli tent6 sncora di sornmovere la

moltitudine, ma dovette finirla quando questa fu sbaragliata da due

battagliuni di fanteria e da qualche squadrone di cavalleria. Sbuflando

d'ira e gumindo un pronto e splendido ritorno, parti, e di luogo in

luogo si ritiro in Tnghiiterra.

7. Un generale russo di poca rinomanza era sottentrato in Serbia

al Tchernaji ff, provandosi a riorganizzare in una sola brigata le

poche centinaia di volontarii russi che non se n'erano ancora tindj.ti

via. Ma, o rimanesse com into che non se ne potea piu trarre buon

partito veruno, o s'avvedesse che i Serbi non sapeano piu che farsi

di lui e dei suoi, si risolvette allo sgoinbero. II principe Milano, per
debito di cortesia, passo a rassegna quella meschina brigatella, rin-

graziando uiliciali e soidati per quanto aveano fatto e patito a pro
della causa coraune, e facendo sonare alto 1'espressione enfatica della

sua speranz i che tra non molto si troverebbero di nuovo uniti o

schierati, a fianco gli uni degli altri, sul campo di battaglia contro

il comune nernico.

8. Intanto a Costantinopoli avveniva un fatto assai spiacevole pei

Russi. I Magiari d'Ungheria non s'erano coutentati di Vival e di Pc-

reat, come gli Slavi di Boemia. Aveano tenuto radunanze, e^decretato
di spedire ad Abdul- Kerim, Surdar-Ekraui ossia generale supremo
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ilell'esercito on J' era stuta sconfitta li Serbia, una stup<nda srimi-
turra di buna flnissiuia c con itnpugnatura e gu.iina gemmate, gu
'.ra. per qu into s-mbra, UQ antico trofco di vittoria ungh -n-v. pel
tolta ad un Pasci* turcj. Per portare t ,1 prvM-iit' .l-h-rim
farono scelti circa 20 studeati di Pesth; che coi ri

abiti loro nuzioaili pirtirono. fra le acelaraazioni del popolo da Pe>th.
furouo insultati vill.manrmte a Trieste dai partigiani d-gli >

poi uccolti a grandissimo onore in Costantinopoli il 2 gennuio. e sa-

lutati dai Sultano che erasi percid afluccialo al kilt-one. A ii-mpita
la loro raissione presso Abdul-Kerim, cui augurarono altre e den
vittorie nella prossima guerra, si tornarono a IVsth. dove li aspett.\;.

c l\i elTittuata in onor loro una dimostrazione solenne.

9. Dalla gcnerale ansieta con cui in Europa si asprtt;nano i te-

legrammi da Costantinopoli circa 1'anliimento ed i risultiiti dellc

Conferenze tra i Plcnipotenziarii curopei e turchi, inaugurate il

23 dicembro, ognuno pu6 argomentare qual dovcsse essere 1';^

zione in Costantiuopoli, dove piii da vicino, ma f jrse nnn punto piu

osattamfnte se ne conoscevano i particolari. Tanto piii rli\ ini'iitn.'

i Plenipotenziarii europci aflettavauo somma moJeraziouc, c di fatto

discuteauo a fondo le obbiezioni di Savfet-Pusci'i c di EJhcm 1'

contro il pro^mmm i da noi immtovato in questo volume a patina 371,

e pubblicato nel Memorial Diplomatique, n 3 del 20 g-nn ii<>. ;i
i-..-

gine 40 '3: e ne riconosceano il valore, e scartavauo ad uno ad uno

quasi tutti quei trentatrft punti pyr le yuarenliye: tuttavi ..-. in onta

di codeste app.trend disposizioni pacifiche, la Russia umtiuuava ad

ingrossare d'uoaaiai e d'artigliiirie il suo esercito in Ucssirabi

lo veniva accostanJo al Pruth, e sollecitava i piu formidabili appa-

recchi bellicosi per terra e per marc.

Non e possibile, nel ristretto spizio di 'piesta cronaca, dare anrh.-

solo un sunto conciso dei Pro(oco/li di qu.-illc Conferenze; i q

pubblicati dapprima neirA%c//ie//te-ZcUut ;y. furono riproJotti nel

i? norial Diplomatique e nel Journal de* Debate 10 febbraio c nu-

mcri seguenti.

15;.bti acccnnare (poi;h& tutto quel lavorio non riusci ail altr

a cessare il pericolo di prossimu guerra fra la It issia e 1 loKbiit-T

che una di quelie sedute riusci assai tempestosa, per limportu

di alcuni dei Plenipotcnziarii europei, ed un fiero ripicco d'EJhem-

.

L'argomento patetico delle strayi di Bulgaria, onJe il <

si era gio.ato per eccitare tanta agiuzione /auo/iia in IngNilu-

,so a dura prova la pazienza del Guvurnu tun-o i><
:

, stcrininata di note, di di ii r.ipporti, .1 '>m-

iuai inq lisitoriali, di minaocc, ou le quello era stato srolto dai
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Gabinetti e dai Parlamenti europei, e dai loro rappresentanti presso la

Sublime Porta. Pareva che con un po'di civilta si dovesse nolle Con-

ferenze lasciar da parte od almeno toccare sol di passata codesta

matoria gu tanto rimestata. Ma non ne fa nulla. In una delle ultime

tornate, il Corti, rappresent;mte italiano fece un lunghissimo discorso

di ccnsura dell' amministrazione tarca, e naturalmente peror6 contra

le atrocita dei Circa ssi. Poi si fece a parlare il Salisbury, e rincara

la dose dello stimolante tratto delle atrocita in Bulgaria. I rappre-
sentanti turchi ascoltarono in silenzio e con pazienza ;

benche po-
tessero ricordare al Corti gli alti fatti del Cialdini, del Pinelli. del

Furnel e del Cadorna coi loro bombardamenti e le loro fucilazioni

nel regno delle Due Sicilie, e potessero altresi pregare il Salisbury
di spiegarsi intorno alia mitraglia con cui si sterminarono i ribelli

cipai delle Indie. Tuttavia si contennero. Ma quando il Chaudordy,

francese, ricomincio a parlare delle atrocita e dei macelli di Bulgaria,

Edhem-Pascia non ne pote piu, e disse: Voi non parlate che di

atrocita, di assassinii e di macelii. Or bene ! Si questi avvennero ! Ma
in tutta la nostra storia voi non troverete nulla che vada di paro
colla vostra notte di san Bartolomeo, colle vostre drayonnades e colla

vostra Comune pariginu! E impossible non trovare in cio un fondo

di verita; ma certamente il colpo non potea essere piu crudele pel

mitiistro francese; che impallidi, si le\6 furente, e per poco non si

getto sul Turco audace. II Bourgoing salt6 su alia riscossa. e ribadi

la taccia di assassini ai Turchi, perche furono assassinati due fran-

cesi in Bulgaria, onde non cornparissero come testimonii innanzi alia

Commissione inquisitoriale! La rissa. bisogna cosi chiamarla, s'inve-

leniva. L' Ignatieff la sedo con dire al francese: lasciate andare, costui

non e che un turco! Edhem-Pascia, interponendosi anche il Salisbury,

fece subito le sue scuse al francese; che probabilmente non ha an-

cora dimenticato lo schiaffo ricevuto da quell' Edhem-Pascia, il quale

quindid giorni dopo fu assunto alia carica di Gran Vizir.

Anche il Plenipotenziario italiano, stando al racconto d'un giornale

di Pietroburgo recitato nell O&ervatore Romano n. 29 del 1 febbraio,

tocc6 una fiera staflilata. Si parlava dell'ingrandimento di territorio

chiesto dai Montenegro, ed il Corti ne sostenea le parti, perche quel

paese, come vincitore, avea diritto ad esigere compensi e si conten-

tava di poco, ed era facile appagarlo. E facile il dire, replic6 Edhem-

Pascia, che le cessioni di territorio sono poco important!; ci6 non

costa nulla, quando non si e costretti a farle. Per altra parte la vostra

simpatia pel Montenegro non ci reca meraviglia. II Montenegro e un

nido di briganti, e 1'Italia da spcoli e piena di codesti nidi: gl'ltaliani

non fanno altro che la vita da briganti. L'esagerazione dal Ministry

turco e enorme
;
ma vale a dimostrare altresi a qual grado d' esaspe-
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razione fosse giunto il suo sdegao per le contumeliose i:

sopra le famose atrocita.

Egli e manifesto che i proccdimonti d'i Plenipotenziarii. j

tutti a null'altro che ad addolcire rignatiefT, doveano far

alia Turchia che la si volea addirittura sncrificare alia Russia; e cid

valse a rendere i Turchi inuVssibili nei loro riliuti. II primitiv
in trentatre punti, di cui abbiamo parlato piii sopra, fu mrssu da

j>

e nuove proposte furono presentate ai Plenipotenziarii ottooiiini. ii'-ll.i

seduta del IS gennuio; il cui testo fu riprodotto nel Memorial l>

malique. n. 4 del 27, a pag. 57, con un altro importante documento,
cioe colla legge per la elezione dei dieci deputati di Costantinopoli
alia Camera, cinque musulmani e cinque cristiani. Ma anche qu^sto
disegno offendeva in piii parti 1'indipendrn/a ddla Turchia, n<

temente per due punti, intorno ai quali il Salisbury ed i suoi collcghi
dichiararono di non poter ammettere mitigazione di sorta. Qi

erano che: 1 I Governatori generali di alcune province non san-li-

bero nominati, per cinque anni, dalla Subfime Portii che col previo
eonsenso delle Potenze; 2 Che s'istituirebbe una Commissione di

viyilanza, i cui mcmbri sarebbero nominati dalle Potenze, per vjgilare

ed esigere I'effettuazione delle riforme promise dalla Turchia. II

Salisbury annunzio che ove questi punti non fossero accettati, egli

troncherebbe ogni pratica ed eseguirebbe T ordine ricevuto di partire

senz' altro, lasciando alia Sublime Porta la risponsabilita delle con-

seguenze del suo rifiuto.

10. I Plenipotenziarii turchi non furono punto sorpresi di codesto

ultimatum. Se lo aspettavano da piu giorni, e ne aveano gia piena
contezza ulliciosa. Ricevettero le nuove proposte; ma, faccndone rile-

vare la suprema imporUinza, rifiutarono di rendersi mallevaJori della

decisione, poiche questa, ove essi le accettassero, innanzi all'Impero

li farebbe apparire come traditori della sua indipendenza; e presero

tempo a rispondere. I Plenipotenziarii europei ris.trinsero ai soli due

soprammentovati la pretensione d'un pronto assenso.

ta Sublime Porta convoco, con apparato straordinario, un Gran

Consiglio di Stato, composto di tutti gli alti dignitarii. riuli. rdi_;

e militari dell'Impero, e dei rappresentiinti di tutte le comuniti cri-

stiane. L'invito fu diretto a 244 personaggi, ira i quali sono da men-

tovare i delegati dei Patriarch] (scitniatici) greco ed armeno, il Gran

rabbino degli ebrei, Tesarca (scismatico) bulgaro, ed i rappres. ntanti

delle comuaiti cristiane tanto cattoliche quanto protestanti. l:n r

vennero alia radunanza 220 degriuvitati. La seduta, che ebbe luogo

il 18 gennaio, e di cui leg^esi il rendiconto ulliciale nel DtbaU d- 1

1 febbraio, durd tre ore. Midhat-Pascia, Gran-Vizir, vi prescdette, e

comincio col far leggere una succinta esposizione dei fatti ducche
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scoppio il sollevamento in Bulgaria e la guerra colla Serbia e col

Montenegro, e riferi le pratiche avvenute colle Potenze europee. Svolse

quindi ampiamente le condizioni presenti dell'Impero, massime sotto

ii risguardo finanziario e militare; insistendo assai nel dimostrare che

la Turchia non potea fare assognamento sopra 1'aiuto anche sol di-

plomatico d'alcuna Potenza, e dovea contare soltanto sulle proprie
forze in caso che il riQuto d'accettare quelle tali due proposizioni

la traesse nella necessita di sostenere una guerra, che riuscirebbe

guerra d'esterminio. Coa sincerity perfetta egli scopri tutte le miserie

e debolezze dell'Impero, acciocche, nel dare il proprio voto, ciascuno

sapesse bene a qual cimento metterebbe quello, e la propria persona
e le sue stesse sostanze, ostinandosi nel rifiuto di sottoporsi a qucl

doloroso ultimatum.-

Miry bile a dirsi! I piu risoluti, i piu ardenti ed irremovibili nel

rispondere con un no e colle parole: piuttoslo la morte che il disonorc,

furono appunto i cristiani d'ogni confessione, e specialmente i greci

e bulgari scisraatici, non che i protestanti e gli ebrei. Indarno Midhat-

Pascia torno a pregare che vi si riflettesse bene. L'acclamazione ge-

nerale degli astanti torn6 a ripetere: JVo. piultosto la morte che il

disonore. La solennita e la pubblicita di codrsta deliberazione esclude

perfino la possibility: che siano inesatti i partieolari del rendiconto

uiliciale, e del racconto che leggesi nel Debats del 20 gennaio. I

Plenipotenziarii europei fin dalla sera di quel giorno gia sapeano che

il risultato delle loro conl'erenze riduceasi a nulla, se pur non voleano

i rispettivi Governi. colla forza delle armi, imporre alia Turchia cio

che il Gran Consiglio di Stato avea rifiutato con una alterezza non

scevra di nobilt;', e con voto unanirae.

11. 1 Pienipotenziarii si riunirono per 1' ultima volta alii 20 gen-

naio; ed udirono da Savfet-Pasci& e dal suo collega il rapporto della

deliberazione del Gran Consiglio, accompagnato pero da un invito a

discutere le altre proposte. pel caso che si trovassc un ripiego per

venire a componimento circa que.i due punti scabrosi, sui quali aggi-

ravasi {'ultimatum. Ma il Salisbury ed i suoi colleghi riconobbero

1'inutiliti di continuare le pratiche, ed annunziarono che con cio

consideravano come chiusa la Conferenza, e che senz'altro indugio,

non solo essi, ma anche gli Ambasciadori accreditati dalle rispettive

Potenze presso la Sublime Porta, si partirebbero da Costantinopoli,

lasciandovi semplici Incaric;.ti d'aflari; e che 1'azione comune con

cio finiva, e ciascuno dei Governi che si erano adoperati pel bene

della Turchia, ripigliando la sua liberta d'azione. lascerebbe al Suliano

ed ai suoi ministri la risponsabilita delle conseguenze di quella rot-

tura. Infatti, a pochi giorni d'intervallo. tutti gli Ambasciadori e Pie-

nipotenziarii, per diverse vie, se ne andarono. senza che la Turchia

ne risentisse danno di sorta, o rmcrescimeiilo.
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i.irno ;il nostro c'lrri^nml.-nic (Tlnghfltem 1. oil

guagliare i nostri lettori circa i (Jihattiin.-ini ,-M.- ,

'

Came re, intoroo alia polltica del ooate di !!<:,. jnsii.-i.l c di l.urd i>.

nella quistione Orientals, (5 le spicgazioni date .1..!

qui accennare che sc il Governo britannico volca soltanto rimim
il pericolo. che credeasi imminente, d'una guerra in cut fosser

volte piu Potenze europee, ottennc per ora il suo scope. S

altro, la raissione del Salisbury arid6 fallita.

12. Imperocohe la Russia non ha dato (In qui pegno veruno di

cssere disposta a rinunziare iii suoi disegni ambiziosi sopra e contro

la Turchia; anzi. in certo mo Jo, ha annunziato alle altre Pot

europee che, laddove essc non vogli .no piu cooperare con lei,

fara da sc come le tornera a canto. Infatti. sotto la data del 31 gen-

naio, il Gortchakofl' spedi ai suoi rappresentanti presso i Governi di

Berlino, Vienna, Londra, Parigi e Homa una circolare, riferita nrl

Memorial del 10 Tebbraio, n. 6, p. 89
;
nella quale rammentu tutt.-

le prutiche fatte per risolvcre di comune accordo la (Juislion

Orients, e le risoluxioni prese dalla Conferenza ed intimate alia Su-

blime Porta come voto fermo ed unanirne dell' Europa n
;
la q

t incontr6 un riGuto ostinato -i. E qui. facendo rilevare i motivi por

cui niuna fede puo prestarsi oggimai n6 alle promesse ne agl'im-

pegni assunti dal Governo turco. aftermd che: .< Lungi dall'avor dat"

un passo verso una soddisfueeate soluzione, la situazione dell' Orient^

e peggiorata e rimane una permanente minaccia pel riposo d-'l-

r Europa. Che vuolsi dunque fare per cessare tal pericolo? a L ( >

scopo inteso dalle grandi Potenze e chiar.imente deOoito dagli atti

della Conferenza. II rifluto del Governo turco oflTende 1'Europa n-ll.i

sua dignit;\ non meno che nel suo riposo. Ci preme pertanto di

sapere cio che i Governi, coi quali Onora ci siumo studiati di pro-

cedere d' accordo, si prop'ingono di fare per rispondere a cod<

riQuto ed assicurare reu"ettu;.zionc.del loro volere. Finora nou

consta che alcuna di codeste Potenze abbia risyost.* a t;il qm--

Bensi e manifesto che il GortchakofT voile, non solo scand;..

gl'mtcn limcnti delle Potenze convenute alle Confercnzf di

tinopoJi, ma trarle pure ad assumere impegni p-r l'a\ \mire !,;.<

geiieralmente s'interproto codesta circoiare come formata istanza

chi non volcsse cooperare colla Russia, o diploinatiraui<^te
od uii

colle armi, per vendicare 1'onti p.tita dalla Confer, n/.a p'l rifiutu

dtdla Turchia. e per attuare le risoluzioni prese a favore dei crisii

alineno dichiarasse di volerne allidare 1'incarico alia Ru ian-

dule plena liberta d'aziono. Il che spiega 1'indugio dei G;.l

rispondere.

Ma la Russia si e spinta tanto iunaiizi che non puo dictrcgr
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e, non vedendo altra via di uscire d'impaccio, se non la guerra, con-

tinuo ad affrettarne i piii formidabili apparecchi. L'esercito destinato

a valicare il Pruth, ed a marciare per la Rumenia verso la Bulgaria,
fu ingrossato fino a comporsi di otto corpi di 40.000 uomini con piii

che 500 carmoni da campagna e colle competent! riserve d' uomini

e di munizioni da bocca e da fuoco. Venne pure rinforzato notabil-

raente 1'aitro esercito, che dal Caucaso deve assalire le province
turche d'Asia

;
mentre sulle frontiere delPArmenia si addensarono

le truppe dello Scia di Persia, che credesi alleato colla Russia ai

danni della Turchia.

13. II perspicace Gran Vizir Midhat-Pascia ben prevedea che

nuovi intrighi, dopo fallita la prova delle Conferenze, preparerebbero
alia Turchia nuovi guai; e provvide, quanto era da se, a non for-

nire pretesti a chi ne veniva cercando. Laonde alii 24 gennaio, ap-

pena ricevute le visite di cornmiato dei Plenipotenziarii che dispo-

neansi alia partenza, egli spedi a tutti i Governatori generali dei

Vilayet una circolare, riferita nel Memorial del 10 febbraio a pag. 82;

con la quale annunziava loro 1'esito delle Gonferenze, e la partenza

degli Ambasciadori, ma li avvertiva altresi che ci6 non signiQcava

rottura diplomatica, poiche rimaneano Incaricati d'affari. Laonde in-

culcava che : E un dovere per noi di conservare, ora come prima, re-

lazioni amichevoli e sincere coi loro consoli e coi loro sudditi; e

siccome i nemici dell' Impero cercheranno di fare scoppiare rivalita

e discordie tra i nostri popoli, bisogna assolutamente che quest!

vivano in perfetto accordo fra loro e non diano luogo a turbolenze

che sarebbero esagerate e sfruttate dai nostri nemici.

II giorno appresso, 25 gennaio, il ministro sopra gli affari esterni

Savfet-Pasciu spudiva ai rappresentanti turchi presso le Potenze con-

venute alia Conferenza una circolare, recitata nel Memorial Diplo-

matique del 11 febbraio a pagg. 101-08; per la quale sono, con

rara moderazione di linguaggio e con molto senno politico, svolti i

motivi onde il Governo ottomano fu costretto a non poter accettare

quei due gravissimt punti, intorno ai quali la Conferenza avea fer-

mato il suo ultimatum, e che olfendeano troppo gravemente la di-

gnita del Sultano e F indipendenza dell' Impero.
II giorno seguente, 26 gennaio, Midhat-Pascia indirizz6 a Milano

principe della Serbia, ed a Nicola principe del Montenegro, una cor-

tese lettera, tiferita nel Memorial del 3 febbraio a pag. 66; invitando

colle stesse parole Funo e Faltro, poiche s'accostava il termine

dell'armistizio, a voler gradire pratiche dirette per un componimente
di pace. La proposta fu accettata subito, con quelle condizioni e quei

risultati che diremo a suo luogo.

Ed aifinche non si avesse giusto motivo di mettere in 4ubbio la
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sincerita, delle intenzioni sue e la leale volontfi di esoguire le f

promesse, la Gazzetta u/ficiale dell'Impero pubblic6, ;illi 28 gpn-

naio, un lra<lc dol Sultano, in virtii del quale tutti i figli de' I

diti ottomani, senza distinzione di religione, poteano e doveano, con

pari diritti, essere araraessi nelle scunle militari; in cui fino allnra

non si accoglievano che musuhnani. Ed al teaipo stesso si allesti-

vano le istruzioni e si spedivano ordini per la convocazione del Par-

lamento nel prossimo marzo. Al qual efTetto, e per antivenire ogni

pericolo e perfino 1'apparenza di disordini e di prepotenze contro

la liberti degli elettori, il 28 gennaio pubblicavasi un editto, per
cui ordinavasi il totale disarmo di tutta la popolazione civile, cosi

che da quel giorno a niuno fosse lecito portare armi di sorta, ec-

cetto che ai soldati ed alle guardie di polizia, od ai viaggiatori che

ne avessero regolare permesso.
Senza perdere tempo, Midhat-Pascii yolle dare anche altri pegni

del suo fermo proposito di attuare le riforme disegnate nella Co-

stituzione; e percio fece calde istanze perche il Governo inglese

permettesse al sig. Stefano Cave di concorrere al riorganamento di

quanta spetta alle fmanze; e chiese all'Austria uflbiali che dovessero

sovrintendere alia formazione ed istruzione d'un buon corpo di yen-

danneria per la sicurczza pubblica.

Secondando il desiderio espresso dai Plenipotenziarii nclle Con-

ferenze. cioe che ad alti ullicii di Governo partecipassero i cristiani,

Midhat-Pascia, mand6 pubblicare nella Gazzetta ujjiciale del 1 feb-

braio le nomine di Savas-Pascia, greco di nazione e di religinnc

cristiano, alia carica di Governatore gpnerale dell'Arcipelago otto-

mano; di Constan-PascU armeno cristiana airutlicio di 7?ius/ec/iar,

ol assessore che voglia dirsi del Governatore gunerale della Bosnia

riunita all* Erzegovina ;
di Wassa-Eflendi, greco e cristiano, a mu-

stechar del governatore generale del nuovo Vilayet di Rossovo, for-

mato dalla parte occidentale della Bulgaria, che, secondo i voti della

Conferenza, fu divisa in due Vilayet. Oltre di che il Gran Vizir avea

gia dato tutte le disposizioni opportune affinche, prima dell'apertura

del Parlamento, ii sistema cantonale fosse attuato in Bulgaria dove

pure egli voleva che, prima di tal tempo, gii fosse organizzata la

Ruova Gendarmeria diretta da ulliziali cristiani.

14. Dal complesso di questi fatti e posto in sodo che Midhat-Pascii

attendea di proposito a strappar di mr.no alia Russia ogni pretesto

di rompere la guerra per imporre migliorie a favore dei cris^i ni :

sperando che le altre Potenze, da queste primizie di riforme ellicaci,

trarrebbero argoinento a voler almeno lasciare alia Turchia il tempo

di fare T esperiuiento della nuova Costituzione.

Ma ci6 non tornava u conto di M*hmoud-Pasci:\ cognato del Sul-

Seri. X, .ol. /, /.. MB 48 " -" ""
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tano e molto innanzi nelle buone grazie deH'IgnatiefT. Costui da pezza
,-imbiva la carica di Gran Vizir; ed ogni utile riforma operata da

Midhat -P.-scia coa soddisfazione delle Potenze europee, come giovava
a raflermarne rautoriti ed il prestigio, cosi diminuiva per lui la

probability, di rovesciarlo e succedergli. Ordi pertanto.ua intrigo per
cui MLlhat-Pascia, non solo presso il Sultano, ma eziandio presso
alcuni degli altri Miaistri e gran dignitarii dello Stato. venne in vista

di chi aspirasse alia dittatura, ed a sostituire la propria autorita a

quella del Sultano. La riuscita deli' intrigo venne f^vorita dai modi

alqtianto imperiosi a cui e abituato Midhat, che, invocando la suu

risponsabilitti, esigeva assoluta dipendi'nza dagli altri Ministri, ni>

consultava la volonta del Sultano per le nomine e traslocazioni d<j

gli

ulliciali pubblici, a fiae di estirpare la m;ila pianta onde germoglia-
vano i favoriti inetti, rapaci ed oppressor!.

Fu detto che il Ministro delU Polizia riusci procacciarsi le prove
scritte di abusi di potere commessi da Midhat-Pascia, a detrimento

deir autorita del Sultano; e che queste prove erano di tal natura da

dargli un crollo totale, e fargli incorrere la pena dovuta a'cospira-

tori. Di che prr6 non si ebbe finora certezza veruna.

Fdtto sta che la mattiaa del 5 febbr.io il Gran Vizir Midhat-Pa-

scia fu chiamato coa premura al palazzo imperiale. App<
jna vi fa giunto,

il Segretario del Sultano gli annunzio che era destituito c condannato

all'esilio fuori del territorio dell'impero; al qual elFetto. dandogli

da parte del Sultano 500 lire turche in oro, gl'indicd li sotto le

llnestre la nave da guerra Jzeddin pronta a levar 1'ancora per con-

durlo dove gli piacesse. Era impossible ogni resistenza. Midhat-Pascia,

colpito come da un fjl.nine, s'iachiad alia necessita, e da un ulliciale

superiore fu scortato, senza dargli pur un momento per rivedere la

sua casa- e la sua fumiglia, s\i([' Jzeddin. Allontanatosi di poco dal

Serraylio. la nive f'ce uaa breve sosta di qualche ora, perche dalla

casa di Midhat gli si recassero le cose di uso e i servi che avea chiesto

con un'altra somma di denaro; poi ando a Sira, e quinci a Brindisi,

dove Midhat arrivo I'll febbraio. Quivi egli rimase alcuni giorni,

forse aspettando, se non un online che lo richiamasse al Governo, al-

meao notizie consolanti
;
ma poi si risolvette a porre sua stanza a

Napoli, dove vive rassegnato e tranquillo.

15. Poco dopo che il dis^raziato Midhat-Pascia riceveva la sua de-

stitu/.ione e Tesilio in ricornpeusa dei servigii renduti al Sultano per la

salvrzz.i dell'impero, riunivansi alia Sublime Porta il Cheik-ul-Islain,

i Miaistri e grandi uiliciali civili e militari; e promulgavasi un Halt

imperiale, riferito nel Memorial del 11 febbraio, n" 1. a pag. 208,

ascoltato con gran rivcrenza dagli astanti, e con molto giubilo dei

nemici di Midhat; a cui davasi per snccessorc Edhem-Pascia nella
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rarica di Gran Vizir, nomin.-.ndo al t- rnpo stesso parecchi person
a cariche important! di Governo. Ricordata I., Costitu/.i. n- -ii l>an-
dita e da elMtuarsi. I'Hutl diceva: a E stuto posto in sodo el

fine, e necessario fire mutazioni rilevunti fra le persone che reggono
le cose dello Stato. Midhat-Pascia esseudo stato destituito e, secondo
il prescritto dalla Costituzione. allontanato dall Impero, per ccrfi wo-
tivi: io. nell'esercizio di-lle mie prerogative determinate dalla Carta,
nomino voi... (Edhem-Pascia) alia carica di Gran Vizir. Quali erano
codesti cer/t mutivi? Finora non se ne sa nulla ben chiaro e posith
parve crudele ironia invocare. per colpire Blidhat-Paseia. quella si

Costituzione che egli avea con tanto lavorio preparata e promulgata!
16. Perquesto stesso Hull furono nominati: l>j>!vdfit-l'asci;'i .Mini-

stro per gli aflari interni; Kadri-Pasd-i Prcsidcnte del Consiglio di

St-ito; Ohann^s-EfTendi Tchamitch, cristiano, Ministro deF cornm'

e dell'agricoltura; Assim-Pasci'i, Ministro per la giustizia; Cost.ki Kf-

fendi Adossides. cristiano, muttechar del 3Iinistero per gli j.n'iri ld-

1'interno; Ohannos Eflendi SaKisian, crisliano ^nch egli, wunicchar
lel Ministero per 1'istruzione pubblica; Sadiq-Pascia, che era aujba-

sciadore a Parigi, Governatorn gcnerale della provincia dl DanubioJ

Ali-Pascia Governatore generalc d'Andrinopoli; ed Ahmed Vosyk Kf-

fendi a prcsedere la Camera dei Deputati.
1 7. Appena fu investito della suprema wirica di Gran Vizir. Edhem-

Pascia fu sollrito di spedire, alii 6 febbraio, una breve circol

riferita nel Mi'inorial del 11, a pag. 98; colla quale dichiarava a tutti

i Governatori pencrali ed ai couiandanti dcgli eserciti che cgli. cle-

vato a tale ufficio. intcndcva esigere che tutti, a strctto rigore ddl

risponsabilita loro asscgnata dalla Coslituzione, si confurmat-sero a

qu
ista neiradompirnento dei loro doveri, e di protcggere e tut- i

i diritti di tutti i suddili ottomani con ogni fedclta ed imparzialit i,

senza distinzione di sorta.

18. Edhem-Pascii affrettossi int^mto di cogliere i frutti gi.'i in;.lu-

rati dalla solerzia del suo predecessore, incalzando le pratiche p>

conelusione della pace colla Serbia. Questa impotr6 facilmente la per-

missione dollo Czar, per accett.ire le lar$>hc olTerte della Turdiia ;

poichc. qualora scoppiasso la guerra tra questa e la Russia. s;irebbe

sempre facile far\i partecipare la Serbia anche a suo m;.lgrado. II

principe Milano. mnsso dallf miserie del suo popolo, fu Jirto della

risoluzione presa dal suo Jlinistro risponsabile Ri.stiirh: il (ji.

tenendo alto le suo pretensioni, otlenne che la Turx-hia : le

l>asi Sfguenti: 1 Ristabilimento assoi.i*;) dcllo *tatu quo ante b<-llnm;

2 Amnistia piena ed incondizionata; 3"Sgambcr' d-1 t.-nit(ri. S-rbo

e delle fortezze occupate dai Turchi, dodici giorni dopo la ratiflca-

zione del trattato.
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Qunndo qaesto successo fu assicurato, due delegati Serbi recaronsi

a Costantinopoli, per discutere e fermare le condizioni dellc gua-

rentige chieste dalla Sublime Porta; che erano le seguenti: 1 Proi-

bizione di erigere nuove piazze di guerra o fortificazioni di sorta

alcuau
;
2 Spiegare la bandiera Ottomana a fianco della Serba

;
3 Pa-

rita di truttacnento e di diritto per gli Ebrei come pei Serbi; obbligo

per la Serbia d'irnpedire la formazione di bande armate.

II di 27 febbraio a Costantinopoli furono firmati questi patti da

arabe le p#rti; il principe Milano mando, come erasi convenuto, il suo

assenso per dispaccio telegrafico ;
la Sublime Porta con un nuovo

firmano diretto al Principe prese atto dei patti accettati dalla Serbia;

e la pace fu stipulata.

Ma bisognava che questa fosse accettata e ratificata dalla Scuptcina

ossia rappresentanza nazionale della Serbia
;
e 1'Assemblea era perci6

convocata pel di 28 febbraio. Comphite le formalita leg.di, fu comu-

nicato alia Scuptcina il testo del trattato, che, senza opposizione di

sorta. fu accettato e sanzionato. Dopo di che, troppa ragione avendo

il Governo di temere 1'agitazione ed i tumulti a cui preparavasi il

partito socialista, sciolse la Scuptcina, procedette all'arresto dei cnpi

di codesta setta infernale, e con le dovute cautele assicuro 1'ordine

pubblico. Le truppe turche ricevettero subito 1'ordine di disporsi allo

sgombero, si che pel giorno 12 marzo il territorio Serbo sia al tutto

libero diill'occupazione dei vincitori.

19. Anche il Montenegro si mostro arrendevole alle proposte di

pace; ma voleva so ne trattasse a Vienna. Consent! poi a mandare

invece suoi deleg iti a Costantinopoli ;
ma si prevedea troppo bene che,

per mettersi in pieno accordo bisognerebbero piu discussioni e pr;<ti-

che di quanto se ne potesse fare prima che. giungendoil di 1" di raarzo,

scadesse il vigente armistizio. Pertanto con espresso patto I'armi-

stizio fu prolungato di 20 giorni, cosi che le truppe delle due parti

restassero sulla difesa nf He rispettive posture gia stabilite dalla Com-

missione europea, che vi era stata deputata prima che si aprissero

le Conferenze a Costantinopoli. Di che, come del risultato finale, di-

remo in altro quaderno. Ma fin d'ora si prevede che le pratiche per

appianare questo componimento non saranno ne facili ne spedite. II

Montenegro chiede: 1 Un porto, quello di Sutorina, suU'AiJriatico.

Edhem-Pascifi si mostra disposto a concederlo, perche sa benissimo

che 1'Austria vi si oppone. Un porto del Montenegro diventerebbe

presto una Sebastopoli russa nell'Adriatico; e cio non tornerebbe a

conto nemmeno dell'Italia; 2 Un autnento di territorio in Albania e

nell Eraegovina; e se Edhem-Pascia vi consentisse, Tesasperazione dei

Vticcfii-Tarchi probabilraente gli farebbe fare un Tiaggetto come

quello di Midhat-Pascia. Per ultra parte il GortchakofT spalleggia il
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princip* Nicola c gli ordina di tenr duro. afflne di avi-r pronto tin

pret< six) di accorrere in aiuto dci fralelli. E da tutto <ju

di lilantropia russa pcndo, sospesa sul capo dell'Europa travagliata

dal sociaLisino, la spada sanguinosa d'una guerra general^.

IV.

SV1ZZKRA (Noatrn corri*pnnd<>n:a) \. Li ohiesa rle' Gcsniti in IWtvniriH
(Bi'ma) uHivcrlilii in paleslra ginnastiea; il ComigUo di fiibbrfeertt \e lim-i u\-

toliro di Courtemaiche e la canoniea di CourolyiTon ; inqtiNU (^ lenlati vi per
Hi'i.'iftTf il parroro onjriiili- di Grandfonlaim-. Intiiiu rd-i/joiie Ir.i i vi'rriii-cal-

tolici e i pulrolieri 2. La Coininissionc srol.isiica d-l ('anlonc <li Sulura c

I* tneegnemenlo religioso. Cornn i liberal! inU'iuliiiin I'cgu.i^lnn/.i li-'i-nlii.

3. Li pnlizia ginevrina e il parro-o iniruso di C.ollon^. Osi-i-rn: niiis- li -ralf in

Gineviii. 4. Kaiilii-a (Idle Cainere fedt-iali alia docisioiic del poicri'
livn cenlrale nel confliilo Iru il Gran Consiglio e il Consiglio di Si.iio d -I

Tic i no.

i. Se, in grazia d^H'intervento federate, la persecuzione religiosa

ha rimesso alquanto di violenza nel Gitira bernese, molto ancnr manca

pcrche i cattolici siano tornati in possosso di tutti i loro diritti.

Ho giu avuto occasione di Hccenn;irvi le viccnde dell'antica chicsa

de'Crosuiti in Porrentruy, che convortita in granaio a tempo dcll.i

gran rivohizione, allorquando qm'lla contrada appartrncva tuttora

alia Francia, poi restaurdta e restitaita al culto da un gencroso sa-

cerdote del paese, c stata, in qucsti ultimi tempi, data succcssiva-

mente in balia di una compagnia d'istrioni e di un predicatore pro-

testante. Dopo di esserne stuti spo.^li.iti nel 1813 dall'intruso Pipy,

cui uno de'suoi compagni d'apostasia chiam6 la j<iu gran cana<jHa

del mondo. i cattolici del luogo avevano mandate al sig. Bodenheimer

una deputiifione alline di rivendicarne la proprieta, od ottcmM'

mono che fosse lasciata a loro disposizione mediante sborso di ila-

naro. Si fecero, da principio, le viste di accondiscendere a tale do-

manda sussidi iria, fissando la pigione annna alia somma favolnsa di

10.000 fnnchi; poi si consent! a ridurre sifTatta somma a 5 000 franrhi.

ma assoggettando la riduzione a condizioui tali che avn-bber reso

del tutto illusorio il libero uso della chiesa. Per Uil modo and6 a

vuoto ogni tentative d'accomodamento, e i delegati della popolazione

si trovarono di aver fatto uu passo uiniliante senza verun prolltto.

(Jggi la casa di Dio e stata ceduta gratuitiincntf ad una 8o-i.-t.i di

ginnasti che vi si abbandonano al passatempo, frattanto che 3 500

tolici son riJotti a celebrare il servizio divino in un'angusta

pella.

II foglio oflkiale del C.mtone di Herna aveva annunziato che i

di 11 decembre il consiglio di fabbriceria fecchio-.-;.ti

Courtemaiche avrebbe venJuto all'astii pubblica la canonica di < our-
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chavon, diventata inutile alia setta dopoche il Governo aveva riunito

in una sola quelle due parrocchie. 11 giorno stabilito per la vendita,

sessantasei elettori del piccolo villaggio di Courchavon signiQ -arono

per mezzo d'usciere, al notaro incaricato dell'operazione. che face -

vano opposizione alia vendita del loro possesso a prolitto d'un pugno
d'apostati. Ma credete voi forse che costoro si perdessero d'animo

per cosi poco? Una, due, tre volte la canonica e inessa in vendita

per il prezzo ineschinissimo e veramente irrisorio di 4.000 franchi.

Ma, ad onta di cio, nessun compratore si fa irmanzi. Si lascia pas-
sare un quarto d'ora; poi il notaro ripiglia la penna, e il gridatore
torna a fare il suo ullicio, ma col medesimo suceesso. I settarii me-

desimi si astengono da qualsiasi offerta, o perche abbiano la tasca

vuota, o perche metta loro paiira il giorno delltj rivendic;.zioni.

Giacehe non possiamo vender la canonica, dice i.llora il presi lente

del consiglio di fabbriceria, noi la daremo ia allitto
,

e difatti si

passa immediatamente alia nuova operazione; ma come non si eran

trovati compratori, cosi non trovaronsi locatari, e le cose dovettero

necessariamente rimanere in statu quo.
La parrocchia oHiciale di Grandfontaine, formata delle due par-

rocchie canoniche di Grandfontaine e di Fahy, era convocata pel

di 14 gennaio afllne di eleggere il proprio parroco. AH'ora fissata.

quattro fra i sette membri del consiglio di parrocchia si assisero

davanti al banco posto in chiesa. Non essendosi presentato a dare

il voto alcun elettore, il segretario usci per invitare la turba dci

curiosi che stava dinanzi alia porta a recarsi ad esercitare i diritti

che loro conferiva la legge. Tutti a una voce gli risposero che v'era

gia un parroco legittimo a Grandfontaine e un altro a Fahy, e cho

la popolazione non vedeva il bisogno di un terzo parroco. che a colp;>

sicuro sarebbe stato un intruso. A un tratto scappa fuori una pro-

posta: quella d'entrare in chiesa, non gii per prender parte alia

votazione, ma si per protestare contro 1'elezione stessa. Detto fatto;

la moltitudine si precipita verso il seggio dichiarando ch'ella si

oppone alia nomina d'un parroco di Stato. I membri del seggio,

stanchi essi raedesimi degrintrighi dell'intruso Bichery, non met-

tono tempo in mozzo a inserire la protesta nel processo verbale, e

cosi 1'adunanza e sciolta.

Esiste iadubitatamente una stretta parentela fra i vecchi-cattolici

e i petrolieri della Comune. II di 8 dicembre, prima di giorno. scop-

piava un incendio a Saign16^ier nclla casa che serve d'abitazion^

al parroco legittimo dacche egli e stato espulso dalla canonica. Nello

stesso t'.'mpo e all'altra estremiti della burgata, le iiamtne minac-

ciavano di consumare una casa contigua al locale messo m ordine

dai cattolici per celebrarvi il loro culto. Tutte le circostanze pro-
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vano, esserc questo doppio incendio dovuto

I'impunitu onde ban goduto gli autori d'altri U-ntativi di simil

iiere non oft"re, in veritfi, motivo a sperare che la polizia voglia qu
volta raostrursi piu accorta che in passato.

2. In eseeuzione del decreto dato fuori dal Governo di Solura per

regolare I'insegnamento rcligioso nolle scuole primarie, la Con,

sionc secolare del capoluogo ha deciso che quesfinscgnam^nto sa-

rebbe dispensato ai cattolici romani dal cappellano sig. Probst e ai

vecchi-cattoliei dal professore aposktu 3Ieyer, al qual efTetto i due

maestri in rdi^ione si serviivbbero ddlo sJesso cu/cc//wmo. Di\

espresso e stato, inoltre, fatto al sig. Probst d'inst'gnare il domma
dell infallibility. Pu6 egli immaginarsi cosa piu ridicola e attent;.toria

ad un tempo ai diritti della coscienza, che un'autorita laica la quale

pretends di designare i libri d'istruzione religiosa, imporre lo bt

catechismo ai fcinciulli appartenenti a confession! diverse, ed escludere

dalla scuola questo o quel domma? Le lezioni del sig. Probst, il qir.lc

non pt'.nsa neppur per sogno a sottomettersi alle condizioui impustc,

sono frequentate da 200 fanciulli; dove al sig. Meyer lion e riuscito

riunirne intorno a se che 90. malgrado la pressione olliciale e gli

cccitiimenti praticati di porta in porta. Nolle campagne e siato com-

inesso a
1

maestri di scuola di dare a'loro alunni una istruzione reli-

giosa inconfcssionale, un' istruzione cioe che possa egualmente adat-

tarsi agli ebrei, ai protestanti e ai cattolici, o meglio a tutti quanti.

eccetto questi ultimi. Nol Coinune di NIC lergerlallngcn la scu-

ta mano di certo Trorler, d<-gao fratfllo del parroco intruso di

Triinfoaoh. Un padre di faniiglia, facendosi forte dell'articolo dcll.i

Costituzione federale che guarentisce la liberti di coscienza. ha

vietato al proprio fi,Mio di frequentare T insegnamonto religiuso dato

dal pelagog.); in seguito di che, quest' ultimo ha interdctto al f,,ii-

ciullo di frequentare gli altri rami d'inseguamonto. II padre pn>;

adesso dinaazi 1'autoriti scolastica contro un procedimento cotiinto

illegale, e si dichiara pronto a esaurire ogni via di ricorso pro-

tribunali si cantonali come federal!. Si sta aspettando con impaziente

curiositfi 1'esito di quest' affare.

II Consiglio di Stato del Cantone di Solura, disposto sempre a

mariumettero i boni della Chiesa. ha test> scoperto che il tesoro della

cattedrale di Saut'Orso racchiudo un certo numero di i ed

altri oggetti preziosi che non sono del tutto necess;irii al nilto Ha

dunque deciso di fame una scelta e vender.- qu.-lli ri.-onosi-iuti

tili. Cosi una quantity di ricchezze artistiche, che 11- II .

del 1189 sfuggirono alia rapadt'i dei Frai. ao i" pnu-imo di

rimanere disperse e date indubitatamente in preda agli cbrd.

Gran Consiglio dello stesso Cantone, dopo aver ncgato ai cappm
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1'annua sovvenzlone di 2,000 franchi onde godevano in virtu d'un'an-

tica costumanza, si e fatto un premuroso dovere di accordare alle

parrocchie protestanti delle citta di Solura e d'Olten un sussidio

di 928 franchi. Quegli stessi deputati che avevan trovato contrario

allo spirito della Costituzione un sussidio a pro di Religiusi cotanto

utili alia gran maggioranza cattolica, nulla han trovato da obbiet-

tare contro le liberalita dello Stato verso una debole minoranza pro-

testante. E questa e novella prova del come intendano i liberali la

tanto magnilica eguaglianza dei culti.

3. La polizia ginevrina ha organizzato una poderosa spedizione

contro le bandiere nere che sventolavano, in segno di lutto, dalle

case di Collonge e di Choulex dopo Tinvasione, fatta dagli apostati,

delle chiese di quelle due parrocchie. Vi dissi gis che 1'intruso Pal-

raieri, dopo essere stato insediato a Collonge, era condannato a leg-

gere sul muro d'una casa posta in fnccia alia canonica, scritto in

caratteri cubitali, il sesto comandaraento di Dio. II Palmieri aveva

sporto querela per un tal fatto
;
ma il giudice trovavasi assai impac-

ciato per trovare una disposiBione di legge applicable a un delitto

di genere cosi nuovo. Alia fine, gli si e aflacciata alia mente un'idea

luminosa; quella cioe di caratterjzzare quella iscrizione come un

manifesto industriale o commerciale, aflisso senz'autorizzazione della

polizia. Per conseguenza egli ha condannato il colpevole a 45 franchi

di raulta. Lascio a voi il giudicare se una tile sentenza abbia fatto

crescere 1'alTezione dei cattolici del luogo verso il parroco di Stato,

e gli abbia incoraggiati a gareggiare in cortesia a riguardo di lui.

Per sua buona ventura, 1' abate Palmieri e uno di quegli uomini cui

vexatio dat intellectum ; il perche ha abbandonato addirittura il Can-

tone di Ginevra e la Svizzera, dopo aver rassegnato le sue dimis-

sioni tra le mani della Commissione esecutiva dello Scisma in una

lettera resa da lui di pubblica ragione: u Ammaestrato, vi si dice,

da una dolorosa esperienza che non e possibile riportar successi e

fare il bene alia testa de' diciotto iiicreduli che si pretendono libe-

rali cattolici, e che, sotto questo nome usurpato, celano la loro em-

pieta; volendo, al postutto, appartenere al gregge della vera Chiesa

di Gesu Cristo, nella quale fui battezzato e nella quale voglio mo-

rire, abbandono, pieno di disgusto, 1'ufficio di parroco intruso ch'io

teneva da una ridicola elezione.

In questi ultimi tempi, si son vedute percorrere liberamente le

vie di Ginevra certe mascherate composte di mascalzoni vestiti da

preti e da monache, cantanti parole oscene sopra arie religiose. Ora,

voi non avete dimenticato che la legge ginevrina interdice, sotto

pena di 50 franchi di multa e quindici giorni di carcere, ai preti

cattolici di portare in pubblico un vestiario caratteristico; ch'essa



CONTEJIPORASKA T61

interdicc parimcnte ogni pubblica manifestazione religiosa; e che

piu d'uno e stato colpito d'ammenda per avere semplicemente por-

tato un cero a una ccrimonia di tumulazione.

4. Nonostante gli sforzi in contrario di alcuni deputati cnergu-

meni, le Camere federali han ratilicato la decisione, conforme al-

I'equita, presa dal potere esecutivo centrale nel conflitto sorto tra

il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato del Ticino. II 21 gennaio,

gli elettori di quel Cantone dovettero procedere al rinnovamento del

Gran Consiglio. Dei deputati eletti. 10 almeno appartengono al partito

conservatore. dove i liberali non hanno di assicurato che 40 nomine.

V'ha dunque ogni motive a spenire che il regno del terrore abbia

finalmente un termine nel Ticino; imperocche il nuovo Gran Consiglio

non manchera d'inaugurare i suoi lavori col rendere alle dolcezze della

vita privata i quattro membri liberali del Governo, che si tenevano ag-

grappati a' lor seggi a dispetto della volonta, chiaramente espressa, del

popolo e de' suoi mandatarii. Tanto maggior ragione noi abbiamo

d'esser lieti della vittoria riportata dal partito della religione e del-

1'ordine quanto la maggioranza del Consiglio di Stato, i suoi cre-

denti e i suoi organi nulla avevan lasciato intcntato, sia colle minacce

sia co'Tatti, per incuter timore ai cittadini onesti.

AVVISO. Dopo pubblicato I'articolo che si Icyyc nel noslro secondo

quademo del fcbbraio di quest' anno, a payina 13$ e- seyj., nel qaale

esponevamo lo stato di materiale penuria, in cut yemono tante co-

rnunita di monachc spoyliate ed ajfamate dalla Rivoluzione d' Italia,

alcune persone caritatewli hanno trasmesse alia nostra Direzione

offerte in danaro perche fossero ricapilale a qualchvduno dei mo-

nasteri piu bisoynosi, a noi noti. Per debito di yiustizia crediamo

di dovere avvisare questi pii oblatori, che tutte le limosine finora rice-

vute sono yia state ripartite in alcuni pochi di tali monasteri, o per

mezzo di qualche Vescow, o direttamente per mezzo nostro. fie sara

superfluo far conoscere, che una di quesle limosine yiunse ad un

monastero edificantissimo e poverissimo nel punto che la oonMMNM

non avea piu nulla di che provvedere al vitto necessario. Del che siamo

da questa comunita e da altre preyati a rendere vive yrazie alle

persone benefattrici, assicurandole che le preyhieredellesacreveryini

del Siynore. da loro soccorse, le accompagneranno per tutta la loro

vita.
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favore della Lista civile di S.M.il Re Vittorio Emmanuele II
9. II garibaldino generale Medici e create marchese del Vascello;

regali regii ai Minis tri ed al Crispi 10. Sentenza della Corte di

cassazione di Firenze, a favore di chi ha violate le circolari delNi-
cotera e dei Prefetti, vietanti le processioni religiose 236

IV.COSESTRANIERE(Prussia) (Nostra corrispondenza)- l.&r-
vilita, della Germania verso la Russia 2. Le leggi giudiciarie, i



nun i:

partiti e la, liberta. Le elezioni 3. La persecution 4 L'istru-
zione religiosa, /'Obertrihunal e il Governo - 'rsecutwne dei

protestanh ortodossi (>. Morte d'una poetessa cattolica . . . !

V. SVIZZKKA (Nostra corrisj ond.-H/H) 1. Ancora del traforo
del S. Gottardo 2. Un nuovo prefetlo a Porrentruy contro il voto

dtlle popolationi 3. L'intruso Pipy e il pseudotescovo Henog"
sagtfi dcllo tittle de" dottori delta novella Chiesa 4. // Gov^mo di

Argovia e lo s'.esso Hertog JS. / cattolici Ilant e il Consiglio
federate 6. // govcrno Carteret mantenuto in Gmevra per altri due
anni 7. Lodevole contegno del Contiglio federate a proposito del

colpo di Stato fatto ultimamente net Cantone Ticino 251

Ball' 11 al 25 gennaio

I. ROMA (Nostra corrispondenza) L' opinione del pubkliciita
Bacci iopra l'esisten:a di Dio, e la guerra dei Grand-t Orienti :

Suot timori di mine inassoniche e pensteri di fuaa: Duello del f'*b-

llicista coll'Arciprete Anghera : Ratio di Ganbaldi, consumato dal

Doltore Mengotzi di Piaiza del Popolo 343
II. COSE ROMANE 1. Uditma ai pellegrini italiani il giomo

dell' Epifania ; discorso del S. Padre 2. Dichiaraiione di 6a
Santita circa il prestare giuramento come Deputato alia Camera
3. Enciclica all' J?pi*copato della Svtttra; scomunica dei falti vescovi

vecchi-cattolici 4. Sen(en:a della S. Congregatione della 8 Inqui-
si:ione Romana, onde si tollera the i Ve$r,ovi italiani presentino le

rispettive JSolle all' Exequatur del Governo 5. Morte del Conte

Luigi Afaxtai, nipote del IS. Padre 352
III. COSE STRA1S1ERK (Cose d'Oriente) 1 . Dichiarationi del

Sis mark e di Guglielmo I circa la politic* della Germania in Orien-

ts 2. Nota del Governo turco che consente alia riunione d' v,na

Conferenta di Plenipoten~iarii europei a Costantinopoli 3.Pratiche

vficiose del Salisbury presto I' Ignatieff" 4. Confereme preliminari
e loro risvltati; preparativi delta Russia pel qoverno della sua

nuova provincia di Bulgaria; opuscolo La situation pubbticato a

Costantinopoli 5. Cospirazione scoperla contro il Sultnno Abdul -

Ifamid II 6. Dimissione di Mehemed Ruchdi-Pascia dalla carica

di Gran Vitir; gli succede Midhat-Pascia 7. Franche parole del

tiultano e del Gran Vizir al Salisbury 8. Solenia delta Turchia

net prepnrarsi alia guerra; malattia del Granduca Nicola, genera-
lissimo Russo 9. Ktrane pretensioni della Covferema plenaria

contro la Turchia ed a favore dei Serbi e Bulgan; Nota del Gran

Vi ir ed esposmone di fatti alia Conferema 10. Hatt imperiale,

e promulyatione della nuova ( ostitutwne per V Impero ottomano

11. Le-ttera del Gran Vitir che s'impegna al pagamento deyl'mtereisi

dd Dcbito pubblico 12. Prolungamento dell' armistttio fno al

I marto Ih77 360

IV. RUSSIA (Nostra corrispondenza) Gli Stroussberg delU

politico. 2. / due campi delta stampa. I partigiani
della guerra e

gli amid della pace 3. La Russia, alia fine dei conti, che cot*

vuole? 4. La Costitutione turca e lo Scheriat rutio 5. Indintti

presenlati all' Impera lore 6. // principle
d'umanita applicato al

Caucaso e alia Polonia 1. Costantwpoli e gl' Inglet\
x
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Dal 26 geniuio all' 8 fjbbraio

I. ROMA (Nostra corrispoudenza) La, Loggia rnassom'co-anghe-
retca del Dottor Mengo'-ii in Piazza, del Popolo: I due dot tori

Menqo:-zi di Piazza del Popolo: Burla fatta dal Mengozzi e dal-

I'Anghera ad Ulisse Bacci: Ratio del Garibaldi: 11 vero Dio della

Massoneria secondo I'Anghera: La schiavitu di coscienza e I'abiura

della reliffione nelle Logge massoniche............... Pag. 4^8
II. COSE ITALlANE 1. Dichiarazinni del partito regnante in

Italia, che il loro ultimo e vero scofio e la distruzionc della gerar-
chia cattoUca *2. Natura dei dibattimenti nella Camera dei Depu-
tati dal 17 al 24 gennaio; abrogazionc virtuale della legge delle gua-
rentige 3. Testo e votazione della kgge del Mancini c >ntro gli
abusi dei ministn del culto 4. Primo risultato di questa legge I

di rendere evi'iente che il Papa e realmente prigioniero; si dimostra

dalla Gazzetta d' Italia........................ 489
III. COSE STRANIERE (Francia) 1. Guerra dei Radicali al-

I'esercito ed al clero cattolico 2. Ele ioni dei Sindaci repubbli-
cani 3. Adunanrc dei Consigli General!; smacco al Decates ; il

capitano cattolico De Mun <? rieletto deputato a Pontivy 4. Ban-
chetti e discorsi socialisti 5. Congresso cattolico a Bordeaux ;

risolv. ioni per la coltura morale e reliyiosa deqli operai 6. An-
niversarlo del 21 settembre 1192 celebrato dai Radicali 7. Bando
del Naquet per le tre teste da tagliarsi 8. Circolare del Ministro

sopra la guerra per vietare agli ii/fic<ali e generali di far manife-
staz-ioni religiose o pohtiche 9. Funerali civili del socialista Feli-

c.iano David; ire dei settarii contro il Governo. 10. Maneyffi e

discorsi del Gambetta 11. Giulio Simon emolo e rivale del Gam-
belta 12. Congresso d'operai a Parigi 13 Riapertura delle

Camere a Versailles il 30 ottobre; il Dufaure e eleito Senatore

inamovibile 14. La Camera dei Deputati sancisce una legge di

amnistia per gli accusati e processati intorno ai delitti della Comune
del 1811 15. Lettera,

^
del Cardinale Gutbert per rivendicire le

ragioni del clero 16. If reietta la proposta di abol re I'Ambasciata

presso la Santa Sede 17. Falcidie della Commissione e della Camera
dei Depulati nel bilancio, a danno del clero e dell' esercito 18. Ci-

nico discorso del principe Napoleone contro il clero 19. Conflitto

fra il Senalo e la Camera; leggi reiette o mod'Jicate dal Sena to per
I' amnistia ed il bilancio; perfilia del De Marcere pei funerali ci-

nili 20. Crisi minis teriale; il Dufaure e il De Marcere perdono
'il jtortafogli, che viene raccolto da Giulio Simon colla presidenza
del Ministero, e dal senatore Afartel; componimento fro, il Senato e

la Camera 21. Proroga--ione del Parlamentojino al \ gennaio. 49t5

IV. INGHILTERRA (Nostra corrispondeuza) 1. La Questionc

Orientale 2. Gli a/ari della Chiesa, ...... . ........ 509

dal 9 al 22 febbraio

I. ROMA (Nostra corrispondenza) Impotensa presente della

Massoneria italiana secondo Frate Bacci: Frate Luciani e Maestro

Dina: II galeotto Luciani Fratello ini-^atore nella Massoneria to-

rinese del Fratellino Depretis : Lamenti del Fratello guleotto contro

'd Fratello presidente dei Ministri. ................. 601



n: 167

II. COSK HOMA.NK-- 1. Ii-ve alia Societu dclla gioventu
>olica circa le opere da farsi ed il concorrert alle elezioni politicks
'2. Allro Breve in commen/fazione ^//'Os.servatore cattolico di M\-
lano 3. Elenco di libri comlannati e mesti a//'Indice de proi-
blti 4. Deputazione e doi di Grottaferrata al Santo Padrt
5. Udiema in Vaticano a' pellegnni franresi di Besavcon 6. Pro-
cessi tntimati al Card. Le-hcho (\~ski dalla Prutsia

per
meito d'vn

usci&re italiano 1. Encidica all'E'fjiscopalo ei al clero e popoio
<ld Patnarrato Caldeo di fin biIonia 8. Diicorso del Santo I'adre

&i Parrorhi ed ai prcdicatori quadragesimali di Roma 9. Indi-
rizzi e protests di cattolici contro la

offetc,
alia religione ed al Papa

nella Camera dei Deputati 10. Magn fico dono di cattolici francesi
al Santo Pndre . PH. 611

III COSE ITALIANE 1. Disinganno degli njiciali pnttlici

quanta all'aumento dei loro stipcndii 2. Inlerpellanza al Nicotera

per I* protbi.ione della Gazzetta d' Italia; vitvperii al Cantelli -
3. Vi&yyio del Nicotera in Calabria.; il Depreta ne fa le veci ad
interim 4. Senlenza del Irtbunalc di Firenie a furore del Nicoterd

nella causa pei fatti di Sapri e di Salerno; giudizio dtl Afancini

contro gli eroi di Sapii 5. Proposta di Itggc per vna pent'one
viialitia ai complici del Pisacane e del Nicotera 6. Ova~iont e b/m-

chetti al Nicotera ; discorsi di costui a Catunzaro e Nicastro 7. La
Camera dei drputoti accetta la proposta del Cavallotti e nomina una
sua rappresentanza ujficiale agli onori funebri prtparati per yli as-

sassini del fifelbraio 1853 in Milano 8. Impretsione ritcntit* per-
du a Vienna, soddisfazionc data al Governo austriaco 9 Udienza
solenne al nuovo Ambasciadore d'Austria- Ungheria presso il Re di

Jtalia 10. Dissnpori Ira i Mimstri e la pluralita delln Camera
dei depufoti 61'.>

IV. COSE STRANIERE (Belgio)(Nostracorrispoiidenza) \.L&

riforma elettorale 2. L'ivori leyitlativi 3. / fahi elettori

4. / d/sastri finan iarii 5. L'opera della civilittotione dell'AJfric*
centrale 6 Teslo della Pacificatione di Gand 6.27

V. PRUSSIA (Nostra corris}-ondenza) 1. L'anniversario di Gu-

ff
lielmo I e I' amnistia 2. Apertura del Landtag prvssiano ; bilan-

cio 3. I preparativi militan e la qutstione esterna 4. L'tletioni

pel Reichstag germanico 5 11 Kttllurkampf 6. Marpingen:
Dimostrazione interessante a Berlino 7. Movmento protestante. 6.'t-!

Dal 23 febbraio all' 8 marzo

I. ROMA (Nostra corrispondenzn) Nucve raccomandaiioni di

maggior segretezza fatte dal Bncci ai sitoi massoncini: recenti cati

ma-isonici in Roma, Napoii, Palermo, Catania, Torino ed Alessan-

di Egitto : Due trafv.gamenti di architii massonici in Napoli ed

in. Palermo, con risse, processi, tcowuniche, demoli^ioni^ brvciamenti

e simili accidenti fraterni.
w

II. COSE ITALIANE 1. Viaggio e discorso fditico del Ni-
cotera a Salerno 2. Ricowpensa al Correnti, nominate Cancelliere

litgii Ordini Mauriziano e della Corona d'ltalia 3. Legge, tancita

dalla Camera elettiva, sopra le incompatibilita parlamtnlari 4. Di-

segni della telta regnante r>'.r lo liquidazione del Vaticano 5. Pre-

paratici per la costituzioiic civile del clero e della Chiesa na^ionalc;
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articolo del Diritto die espone tutta la trama 6. Intoppi nel Senat<

per la legge del Mancini contro gli abusi dei ministri del culto. Pag
III. COSE STRANIERE (Cose d'Oriente) 1. Tritto risultutt

dell' intervento diplonatico europeo a Costaniinopoli 2. Strani due

gni per le riforme da imporsi alia Turchia 3. Ditinganni e sciagun
della Serbia 4. Carestia e fame del Montenegro 5. Dilapidaziont
dei sussidii spediti dai Comitati slavofili per la guerra 6. Andata
del Tchernajrjfa Vienna ed a Praga ; agitazione in Boemia afavore dei

Russi; cacciata del Tchernajcff dall Impero austro-ungarico I.Par-

tenza degli ultimi volontarii russi da Belgrado 8. Deputation* ed-

omaggio di slu'lenti Unyh'.resi ad Abdul-Kcrim 9. Dtbattimenti

inutili ed acerbi nelle Conferenze dei Plenipotcmiari europei cot Tur-
chi 10. Riunione di un gran Consiglio di Stato a Costantinopoli ;

che a voto unanime rifiuta le proposte dei rappresentanti delle Poten-

ze 11. Ultima seduta e discioglimento della Conferenta; partenza
dei Plenipotenziarii ed Amkasciatori europei da Costantinopoli
12. Circolare del Grortchakoff che invita le Poteme ad impegnarsi per
I'atvenire 13. Provvedimenli di Midhat- Pascia per riordinare

I'amministrazionc e dar guarentigie ai cristiani 1 4. Intrighi di

Palazzo; destiluzione ed esilio del Gfran Vizir MidKal-Pascia
15. Hatt imperiate pel nuovo Gran Vizir Edhem-Pascia 16. Nuovi
mimstri e governatori 17. Circolare di EAhem,-Pascia 18. Pace

stipulata colla Serbia 19. L' armistizio col Montenegro e prolun-

gato per venti giorni ,

IV. SVIZZERA (Nostra corrispondenza) 1. La chieta de'Cresuili

in Porrentruy (Berna) convertita in palestra ginnastica; il Consiglio
di fabbriceria vecchio-catlolico di Courtemaiche e la Canonica di Cour-

chavon; inutilita de' lentativ.i per eleggere il parroco officiale di Grand-

fontaine. Intima, rela:ione tra i vecchi-cattolici e i petrolieri 2 La
Commissione scolastica del Cantone di Solura e V mseynavnento reli-

gioso. Come i liberali intendano V eguaglianza deculti 3. La polizia,

ginevrina e il parroco intruso di Collong. Oscene mascherate in Gri-

nevra 4. Ratifica delle Camere federali alia decisione del potere
esecutivo centrale nel conjlitto tra il Gran Consiglio e il Consiglio
di Stato del Ticino. .

ERRATA GORRIGE

Pag. 87, liri. 5 della nota nostri nostri lettori

i28 19 cosl egli cosl' quel corrisponden

640 43 di poeti i men religiosi di poeti, per la massi

parte, i men religios
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