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ALLOCUZIONE

BELLA SANTITA DI NOSTRO SIGNORE

PIO
PER DIVOA PROWIDENZi

P A.
TENUTA IL GIORNO 22 GIUGNO 1877 NEL VATICANO

AT CARDINALI DI SANTA ROMANA CHIESA

VENERABILI FRATELLI,

Ci e sommamente grato di avervi in questo giorno qui present!

non solo per trattare con Voi del nuovi eminent! personaggi da

ascriversi al Vostro nobilissimo ordine, ma anche per adempire un

giustissimo dovere, che Ci e grandemente a cuore, verso i Venera-

bili Fratelli preposti alle Chiese dell'orbe Cattolico e verso tutti

i fedeli, manifestando loro gl'intimi sens! che non possiamo piu

oltre contenere nel nostro cuore. Imperocche la grandezza della

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PH DIVINA PROVIDENTIA PAPAE IX

ALLOCVTIO
Habita die 22 iunii 1877 ad S. R. E. Cardinales in aedibus Vaticanis

VEIVERABILES FRATRES,

Gratissimum est Nobis hodie conspectu frui frequentiaque Ve-

stra, non solum ut Vobiscum agamus de novis praestantibus viris in

amplissimum ordinem Vestrum cooptandis, sed etiam ut iustissimum,

quod Nobis maxime cordi est, officium erga Venerabiles Fratres Ec-

clesiarum Catholic! Orbis Antistites, et erga Christifideles universes

impleamus, ac intimos sensus ad eos expromamus, quos corde con-

tinere non possumus. Dedit enim Nobis nuper divinae Clementiae
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divina Clemenza, fra tanti altri insigni argomenti della sua bonta,

Ci ha dato teste* di vedere il cinquantesimo anniversario della No-

stra Episcopale consecrazione ed accrebbe questo beneficio con altri

doni
;
cioe che in cotesta occasione esperimentassimo tanto sincero

affetto e profondo attaccamento, verso Noi e verso questa Santa

Sede, di tutti gli ordini, non solo della Nostra Citta, ma eziandio

di altri popoli e nazioni anche da Noi divisi per lunghissimo tratto

di terra e di mare, e tanto mirabili significazioni di ossequio, di

pieta e di generosita, che furono veramente un grande spettacolo

al mondo, agli Angeli ed agli uomini. Gonoscevamo al certo e con

pubblica lode, come sapete, non omettemmo di dichiarare nella

Allocuzione a Voi tenuta il giorno 12 del passato marzo, che 1'uni-

verso Popolo Cattolico 6 attaccatissimo a Noi ed a questa Cattedra

Apostolica; ma questo stesso attaccamento i Fedeli vollero teste

con tanti splendidi attestati e in tanti modi pubblicamente e so-

Jennemente dimostrare e confermare, che questo che era in loro

lodevole sentim. nto fu convertito in grande ammirazione, e dando

gloria a Dio Ci empirono il cuore di soavissima consolazione. Im-

perocche in quasi tutte le regiorii del mocdo quel giorno di divina

amplitude praeter tot alia insignia bonitatis suae arguraenta, ut quin-

quagesimum natalem diern Episcopalis Nostrae consecrationis vide-

remus, atque hoc munus aliis etiam muneribus cumulavit, ut nempe
tarn effusam hac occasione erga Nos et Sanctam hanc Sedem dile-

ctionem omnium ordinum, turn Urbis Nostrae, turn aliorum populorum
et nationum longissimo etiam terrae marisque tractu a Nobis dissi-

tarum, tarn mira obsequii, pietatis et liberalitatis eorum experiremur

oilicia, quae vere magnum spectaculum fuerunt mundo, et Angelis et

hominibus. Agnoscebamus Nos quidem, et publica cum commenda-

tione, ut nostis, declarare non omisimus in Allocutione ad Vos ha-

bita die 12 elapsi martii, Catholicum Populum universum Nobis et

huic Apostolicae Cathedrae esse devinctissimum; sed hoc ipsum
Fideles ita splendidis nuper indiciis, omnibusque modis palam pu-

bliceque ostendere et confirmare voluerunt, ut quae ad eorum laudem

pertinebant in magnam admirationem prorsus converterint, et gloriam
Deo tribuentes, No's iucundissima consolatione perfuderint. In omni

cnim paene mundi regione ille dies divinae erga Nos benignitatis et
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benignita e misericordia verso di Noi fu celebrate dal popolo di

Dio con pubbliche manifestazioni di letizia e di religione, da ogni

parte ci furono recate lettere piene di filiale affetto, piene di dolore

per la guerra iniqua cui andiamo soggetti, quasi per la priraa volta

dopo lunghi intervalli fosse scoppiata la compressa voce dei figli:

gli stessi reggitori delle cattoliche nazioni, ed altri principi e prin-

cipesse ragguardevoli non solo per amplissima nobilta ma anche

per sangue reale ci offrirono gli omaggi del loro attaccamento, di-

raostrando lurainosamente cbe la loro religiosa devozione non e

vinta dalla pieta degli altri. La frequenza poi e la raoltitudine dei

Fedeli di ogni lingua, popolo e nazione, d'ogni ordine, eta e sesso,

che, avendo alia testa i loro Pastori, vennero a Noi in pellegri-

naggio anche dalle piu remote contrade, con la fede e 1'amore die

sostentava i loro animi fra tanti disagi d'ogni specie, e da Voi co-

nosciuta, Venerabili Fratelli, i quali ammirando tanta forza di

amore, nel porgerci affettuosamente gli omaggi delle Vostre con-

gratulazioni, ne glorificaste Dio, ed imploraste su di essi coi Vostri

voti la larghezza delle divine grazie. Imperocche Voi vedeste fol-

tissime schiere accorrenti tutti i giorni in questa Nostra residenza

miserationis a populo Dei publicis laetitiae et religionis significatio-

nibus celebratus est, undique ad Nos litterae allatae sunt plenae
filialis affectus, plenae doloris ob iniquum bellum cui obnoxii sumus,

quasi turn primum post longa intervalla filiorum vox compressa eru-

pisset : ipsi etiara cathoiicarum nationum rectores, aliique principes
viri et feminae non solum amplissima nobilitate, sed regali etiam

sanguine spectabiles, suae Nobis devinctae voluntatis officia exhibue-

runt, luculenter ostendentes suum religiosum studium ab aliorum

pietate non vinci. Frequentia autem ac multitude Fidelium ex omni

lingua, populo et natione, ex omni ordine, aetate et sexu, qui, praee-
untibus Pastoribus suis, peregrinatione suscepta ex remotissimis etiam

regionibus ad Nos venerunt, fide et amore eorum animos inter tot

cuiusque generis incommoda sustentante, comperta est Vobis, Vene-
rabilcs Fratres. qui tantem vim dilectionis aclmirantes de ea, in Ve-

strae gratulationis officio apud Nos amanter implendo. glorificastis

Deum. et super ipsos divinarum gratiarum largitatem votis Vestris

implorastis. Vos enim vidistis confertissima agmina ad has aedes
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in guisa da dimostrare quanto bramassero di soddisfare al loro

lungo desiderio di vedere e di parlare al loro Padre
;
vedeste gli

amantissimi figli ascoltare avidissimamente la Nostra voce, e con

le loro proteste e dimostrazioni di ossequio, interrotte sovente dalle

lacrime, venerare nella Nostra umile persona la potesta del Vicario

di Gesu Cristo, ed ossequiare lo stesso Principe degli Apostoli, la

cui dignita, sebbene posta su d'un indegno erede, non vien per6

meno. Ma questa venerazione il Popolo Gattolico voile rendere an-

che piu chiara e piu splendida, con generosi soccorsi di offerte da

ogni parte a Noi mandate e portate, con mandati e portati doni,

ammirabili per numero, varieta, valore ed artificio
;

i quali mentre

ci pongono in grado di sovvenire alle necessita di questa Aposto-

lica Sede e della Chiesa spogliata dei suoi beni, manifestano anche

la forza e lo splendore della cristiana carita, che non solo tutto

soffre, tutto sostiene, ma non conoscendo eziandio ostacoli di ca-

lamita e di poverta e tale che giammai non vien meno, giammai

non si esaurisce.

Ma chi mai, o Venerabili Fratelli, cangi6 i giorni delle Nostre

tribolazioni in esercizio e splendore di tante virtu, chi mai suscito

Nostras ita in dies singulos confluentia, ut satis ostenderent quara

cuperent diuturnum desiderium Patris sui conspiciendi et alloquendi

explere, vidistis amantissimos lilios voces Nostras cupidissime haurire,

et suis protestationibus ac obsequii significationibus, quas lacrimae

interdum interrumpebant, in persona humilitatis Nostrae Vicariam

Christ! potestatem venerari, atque ipsum colere Apostolorum Prin-

cipera. cuius dignitas in indigno licet herede non deficit. Hanc autem

venerationem illustriorem ac splendidiorem quoque Catholicus Po-

pulus facere voluit, missis et allatis ad Nos ex omni parte uberibus

largitionum subsidiis, missis et allatis muneribus, multitudine, va-

rietate, pretio, artificio admirabilibus, quae dum No bis facultatem

praebent subveniendi huius Apostolicae Sedis, et Ecclesiae suis bonis

spoliatae necessitatibus, christianae etiam caritatis vim et splendorem
produnt, quae non modo omnia suffert omnia sustinet, sed etiam ca-

lamitatum et paupertatis impedimenta nesciens, talis est ut nunquam
excidat, nunquam exhauriatur.

At quis, Venerabiles Fratres, dies tribulationum nostrarum in

exercitationem et splendorem tantarum virtutum convertit, quis tan-
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6 fomento tanta fede e tanta pieta, chi mai concesse alia Nostra

infermita tanto sollievo di essere spettatori e testimoni di si illu -

stri esempii del Popolo Cristiano ? II Padre delle misericordie, il

Dio di ogni consolazione, il quale, dove e maggiore la pochezza ed

infermita dei suoi servi, ivi suol manifestare maggiormente la sua

gloria, nelle cui mani sono i cuori degli uomini, nel cui dominio

son poste tutte le cose, Egii uso con Noi la sua misericordia, Egli

trasse profitto dalla tentazione aflmche potessimo sostenerla, Egli

la sua gloria rivelo nella Chiesa addimostrando al mondo, che piu

essa e acremente osteggiata e piu spiega intensamente le sue forze,

piu e depressa e piu sorge in alto. Non possiamo dunque fare a

meno di rendere, al Vostro cospetto e dinanzi a tutto il mondo,

grazie e gloria dal fondo del cuore al clementissimo Iddio, ad Esso

benedicendo e confessando ch'Egli e benigno e conforto nel giorno

della tribolazione e conoscs chi spera in Lui, e supplicandolo af-

finche nelF abbondanza della sua degnazione benigno e propizio

accolga il sagrificio della Nostra lode e benedizione, sebbene impari

alle opere della sua misericordia.

Dopo di aver adempiuto a questo Nostro debito di riconoscenza

tarn fidem ac pietatem extulit ac fovit, quis infirmitati Nostrae illud

solatium concessit, ut tarn illustrium exemplorum Populi Christian!

spectatores et testes essemus ? Pater misericordiarum et Deus totius

consolationis, qui ubi maior est servorum suorum tenuitas et infir-

mitas, ibi magis suam gloriam manifestare consuevit, in cuius manu
sunt corda hominum, in cuius ditione cuncta sunt posita, Ipse fecit

Nobiscum misericordiam suam, Ipse fecit cum tentatione proventum
ut possemus sustinere, Ipse gloriam suam in Ecclesia revelavit osten-

dens mundo, earn, quo magis impugnatur, vires suas intentius exerere,

quo magis deprimitur, altius attolli. Facere itaque non possumus quin
in conspectu Vestro et coram universo orbe ex intimo corde gratiam
et gloriam tribuamus Deo clementissimo, Ipsi benedicentes et confi-

tentes quoniam benignus est, et confortans in die tribulationis, et

sciens sperantes in Se, ac Eum precantes ut sacrificium laudis et be-

nedictionis Nostrae licet impar operibus misericordiae suae, in abun-

dantia tamen suae dignationis bonus ac propitius ex cipiat.

Hoc autem officii Nostri debito erga Divinam Bonitatem perfuncti,
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verso la Divina Bonta, e giusto che ora rivolgiamo la Nostra pa-

rola a Voi, Venerabili Fratelli e Diletti Figli, di tutto il mondo

cattolico. Vorremmo, come abbiamo fatto con quelli che vennero

sino a Noi, cosi anche a ciascuno di Voi da cui ricevemmo prove

di amore, manifestare i sentimenti di somma gratitudine deH'animo

Nostro : ma essendo questo piu grande compito di quello cui per

lettere si possa soddisfare, non Vi sia grave, che come Voi aveste

an cuore solo, un' anima sola nel porgere a Noi i vostri ossequii,

cosi una ancora sia la parola con la quale mentre parliamo pub-

biicamente a tutti, intendiamo esprimere a ciascuno privatamente

la Nostra riconoscenza. A Voi dunque, Venerabili Fratelli e Di-

ietti Figli, corona mia, come dice 1'Apostolo, e gaudio mio, ren-

diamo grazie singolari con quell' affetto e sentimento che meglio

si comprende dalle anime fedeli, di quello che si possa adequata-

niente manifestare con le parole. Voi faceste risplendere la Vostra

luce in faccia agli uomini, Voi glorificaste Iddio e la Ghiesa, Voi

avete ottimamente meritato delia immacolata Sposa di Cristo e

del Vicario di Gristo in terra
;
e con pia generosita Vi faceste un

aequum est nunc ut ad Vos, Venerabiles Fratres et Dilecti Filii, ex

catholico orbe universe, sermonem Nostrum convertamus. Vellemus

quidem, uti apud eos ex Vobis, egimus, qui ad Nos accesserunt, ita,

etiam unicuique Vestrum a quibus amoris testimonia accepimus, gra-

tissimi animi Nostri sensus declarare; sed cum id operosius et raaius

esse videamus, quam ut litterarum ministerio praestari possit, grave
Vobis non sit, ut quemadmodum unum fuit omnium Vestrum cor,

anima una in obsequiis Nobis deferendis, ita etiam una sit oratio,

qua dum universes publice alloquimur, erga singulos privatim in-

tendimus grati animi Nostri oilicio perfungi. Vobis itaque, Venera-

biles Fratres et Dilecti Filii, corona rnea, sicut Apostolus ait, et gau-
dium meum, singulares gratias et habemus et agimus, eo affectu et

sensu qui melius intelligitur ab animis fidelibus, quam verbis ex-

primi et aequari possit. Vos fecistis ut luceret lux Vestra coram

hominibus, Vos glorificastis Deum et Ecclesiam, Vos de immaculata

Christi Sponsa ac Christi in terris Vicario optime meruistis, ac pia
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tesoro che non verra meno in cielo, dova non sari guasto dalla

ruggine ne corrotto dalla tignola.

Riguardo a Noi, poi, la memoria dell'amor Vostro non ci cadra

mai dalFanimo, anzi raccolta e commendata nei fasti della Chiesa,

andra ad esempio, edificazione e maraviglia dei poster!, ne vi sara

per Noi cosa piu cara che di supplicare costantemente il Principe

dei Pastori, affinche a Voi che seminate nelie benedizioni, sia dato

di mietere abbondantemente nelle benedizioni.

Ma in questa parte del nostro discorso non possiamo tralasciare

d' investigare la vera forza e significazione di cose si grandi. Im-

perocche che cosa dimostrano tanto ardore dei fedeli, tanta alacrita

e costanza, tanto comune consentimento nel sollevare le acerbita

del Padre comune, nelFaiutare dei loro sussidii questa Apostolica

Sede, nel difendere la sua causa, nel deplorare i mali che la afflig-

gono, neH'implorare la divina clemenza, nell'intraprendere assidui

pellegrinaggi ;
che cosa addimostrano queste ossequiose e non in-

termesse sollecitudini, che cosa indicano al mondo, che cosa riguar-

dano, che cosa si studiano di conseguire?

liberalitate thesaurum Vobis fecistis non deficientem in caelo, ubi

eum nee aerugo corrumpit, nee tinea demolitur.

Quoad Nos autem dilectionis Vestrae memoria ex animo Nostro

non excidet, immo Ecclesiae fastis commendata ad exemplum etiam,

aedificationem et praeconium posterorum diinanabit, nee quidquam

umquam erit Nobis antiquius, quam Pastorum Principem constanter

rogare, ut Vobis, qui seminastis in bencdictionibus, de benedictio-

nibus et metere abundanter largiatur.

At nunc in hac parte sermonis Nostri praetermittere non pos-

sumus, quin ad veram vim et significationem tantarum rerum mentem
Nostrum conferamus. Quidnam enim tantus Fidelium ardor, tanta

alacritas et constantia, tantus eoruin consensus in communis Patris

acerbitatibus sublevandis, in hac Apostolica Sede suis subsidiis

iuvanda eiusque causa tuenda, in deplorandis iniuriis quae earn

affligunt, et divina dementia imploranda, in assiduis peregrinatio-

nibus susoipiendis; quidnam huiusmodi studia et non intermissae

sollicitudines ostendunt, quid mundo innuunt, quid spectant, quid

assequi contendunt?
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Queste cose manifestamente e luminosamente dimostrano e con-

fermano ci6 che altra volta abbiamo avvertito, cioe la perturbazione

e 1'ansieta in cui sono i Fedeli per essere 11 loro Padre comune

soggetto ad ostile potesta, enell'istesso tempo hanno forza di uni-

versale, vero e solenne suffragio, con cui contro i pretesi suffragi

o piuttosto mendacii di questo secolo, 1' universe Orbe Gattolico

afferma e ripete di volere che il Supremo Pastore del Gregge del

Signore presieda alia Chiesa con dignita, liberta e potesta a nes-

suno soggetta.

Queste cose inoltre, mentre chiaramente provano la forza della

carita con cui le membra della Chiesa aderiscono al suo Capo e

quindi ancora il fermo vincolo di unita con cui le membra stesse

sono fra se legate, luminosamente del pari addimostrano che la

Cattolica Chiesa combattuta in tanti iniqui e violenti modi e priva

d'ogni esterno aiuto, ma non mai distrutta ne vinta, ed anzi co-

stante sempre nel sostenere i travagli della sua milizia spiegando

ogni giorno forza novella, ha le sue radici nei cieli, come dice il

Crisostomo, e vive di vitadivina ed immortale; e pienamente con-

fondono le voci degli empii, i quali non si peritano di dire che la

Haec manifeste luculenterque demonstrant atque confirmant,

quod alias iam animadvertimus, perturbationem scilicet et anxietatem

in qua sunt Fideles ob communem Patrem hostili dominationi sub-

ditum; ac simul universalis veri solemnisque suffragii vim habent,

quo contra praetensa suffragia seu potius mendacia huius saeculi,

Catholicus Orbis universus iterum atque iterum significat, se velle,

ut Supremus Pastor Dominici Gregis cum dignitate, libertate, et

nemini obnoxia potestate Ecclesiae praesideat.

Haec praeterea dum aperte probant vim caritatis qua membra
Ecclesiae Suo Capiti adhaerent, ac proinde etiam flrmum unitatis

vinculum quo membra ipsa inter se invicem coniunguntur, splen-
didissime simul decent, Catholicam Ecclesiam tot iniquis modis tan-

toque irapetu oppugnatam, omnique externo auxilio destitutam, at

non modo nunquam labefactatam et victam. sed contra militiae suae

la'bores constanter sustinentem, et vires suas in dies magis expli-

cantem, radices, ut Chrysostomus ait, habere in caelis, et divina ac

immortali vita vigere; pleneque confundunt impiorum voces, qui
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Santa Sposa di Cristo ha compiuto i suoi giorni, e stremata di

forze, anzi die e estinta.

Queste stesse cose finalmente sventano i vani e stolti disegni

di coloro che iniquamente, inordinatamente, perversamente, per ser-

virci delle parole del grande Agostino, vogliono innalzare I'acqua

sopra I' olio, ma I'acqua si sommergera, I' olio rimarra a galla; vo-

gliono pone la luce sotto le tenebre, ma le tenebre saranno fugate,

la luce restera; vogliono collocare la terra sopra il cielo, ma col suo

peso la terra cadra nel suo posto.

Noi pero, Venerabili Fratelli, considerando le ainmirabili vie

della divina Provvidenza, la quale mesce i conforti alle tribolazioni

affinche non vengano meno le forze, ma la fiducia sia rinfrancata,

la virtu raiForzata e sollevata, da queste cose prendiamo eccita-

mento a crescere di costanza e di alacrita nel combattere le bat-

taglie del Signore, nel compiere fedelmente i doveri del nostro

ministero, nel sostenere impavidamente le avversita per la causa

di Dio e della Chiesa. Mentre una guerra grave ed atroce empie

di strage e di sangue alcune contrade, con la quale Dio vuole si

comprenda da tutti che cosa sia da aspettarsi fra gli uomini, una

Sanctam Christ! Sponsam suis defunctam temporibus, effetam viri-

bus, ac etiam extinctam dicere non verentur.

Haec ipsa demum vana ac stalta eoram consiliu redargaant; qui

inique inordinate perverse, ut magni Augustini verbis utamur, volunt

levare aquam super oleum, sed demenjelur aqua, oleum supcre-

minebit, ponere volunt sub tenebris lucem, fugabuntur vero tenebrae,

Lux rnanebit, super caeliun terram volunt collocare, pondere autein

suo cadet terra in locum suum.

Nos autem, Venerabiles Fratres, considerantes vias divinae Pro-

videntiae admirabiles, quae tribulationibus solatia miscet ut non de-

ficiant animi et vires, sed fiducia confirmetur, virtus muniatur et

erigatur, ex his incitamentum capiamus ut augeamus constantiam et

alacritatem nostram in praeliis Domini praeliandis, in officiis mi-

nisterii nostri fideliter obeundis, in adversitatibus pro Dei et Ecclesiae

causa iinpavide perferendis. Dum gravis belli atrocitas terras hoc

tempore caede ac sanguine cruentat, quo Deus ab omnibus vult in-

telligi, quid inter homines, divinis et humanis iuribus eversis, iustitia
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volta die i diritti divini ed umani scno rovesciati e la giustizia e

la verita oppresse, si prolunga anche non meno intense il nostro

combattimento tanto piu nobile e generoso di sua natura, in quanto

che riguarda la causa e la incolumita non solo della Religione, ma

anche della stessa civile Societa e mira a restaurare quei principii

che sono il fondamento della pace e della vera prosperita. II pro-

posto combattimento dunque con le armi della nostra milizia vi-

rilmente combattiamo, nella via dei suoi giudizii sosteniamo il

Signore, fervidamente ed umilmente continuiamo a supplicarlo, af-

finche imperando ai venti ed al mare riconduca la tranquillita ;
e

frattanto non temiamo ne le avversita ne la potenza dei nemici
;

imperocche* e maggiore Chi e in noi che chi e nel mondo.

fit veritate oppressa, expectandum sit, producitur etiam nihilo re-

missior dimicatio nostra, tanto nobilior et sua natura praestantior,

quanto ad causam et incoluinitatem non Religionis solum sed civilis

ipsius Societatis pertinet, et ad ea principia restauranda quae pacis

et verae prosperitatis fundamenta sunt. Propositum itaque certamen

armis militiae nostrae viriliter certemus, in semita iudiciorum 'suorum

sustineamus Dominum, Eum fervide et humiliter obsecrare pergaraus

ut imperans ventis et mari tranquillitatem reducat; ac interea nee

adversa nee potentiam hostium timeamus; Maior est enira qui in

nobis est, quam qui in mundo.



GLI AMATORI DEL MONDO E LA CIHESA

I.

L'incivilimento, sottratto alle divine influenze della Chiesa di

Dio, non redo altro che mali: noi lo dimostrammo piu volte in

questo nostro periodico. Dov'esso perduri nella funesta ribellione,

incorrera senza fallo in rovina ancor piu luttuosa e crudele. Le

forze sociali, vedovate del prindpio di vita, che le restauri, coll'uso

stesso si andranno logorando e debilitando, fino a restare del tutto

smunte di valore ed affogate nella pestifera gora dei material!

interessi. Esse seguiteranno ad operare; ma i loro effetti passo

passo peggioreranno; e da ultimo uno stato pessimo ed irreparabile

sara il termine dello sciagurato cammino. Non ogni movimento e

vita. Anche gli elementi costitutivi d'un cadavere si muovono con

azione incessante
;
ma quello non e che progresso al dissolvimento

ed alia putrefazione.

Se ci6 e vero a rispetto d'ogni societa, lo e massiinamente a

rispetto di quelle che son costituite ad ordinamenti liberi; nelle

quali quanto piu lenta e la briglia sul collo delle moltitudini, tanto

e piu necessario in esse un principio interno che le ralFreni. Dove

la forza governativa predomina, si ha per virtu di lei un argine al

traripare, almeno in esterni disordini. Ma dove per F ampliata li-

berta vengon meno gli esteriori rattenti, convien che F interna

forza morale delle persone individue supplisca al difetto. Or questa

forza morale, che ha sede nella coscienza dell' uomo, vien dalla

Chiesa. Gompito della Chiesa non e solamente quello di mantenere

inviolato il domma e dispensare come che sia i mezzi di salute, da

Cristo istituiti e a lei affidati, ma d'imprimere la virtu loro nell'ani-

ino dei fedeli e farla penetrare fino al fondo della vita intellettuale,

sicche producano frutti salutiferi e santi. Quindi in lei la neces-

sita di un magistero infallibile, e di un sacerdozio operoso e be-

nefico. Ne alle sole persone individue, considerate separatamente,

e ristretta la sua salutifera azione, ma si stende altresi alFordine
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sociale, informandolo di moralita e facendo del potere un ministero,

della soggezione una virtu. In tal guisa la Ghiesa avea formata

FEuropa cristiana, il cui incivilimento sarebbe salito ad un'altezza

meravigliosa di perfezione, se avesse eontinuato a progredire sotto

il lume e i'indirizzo di lei.

II.

Mossi da queste consiierazioni raolti tra gli amatori del mondo

non rifiutano Fazione della Chiesa sui popoli; 1'invocano anzi come

proficua, purche la Ghiesa, come essi dicono, riformi se stessa, acco-

modandosi alle esigenze del secolo. Attemperi ella le sue massime,

i suoi costumi, alle massime ed ai costumi dei nuovi tempi; non

si ostini nell'antica ruvidezza; svesta le consuetudini medioevali;

si rammorbidisca, s' ingentilisca, si renda gaia e piacente, in una

parola, si ammoderni. Soprattutto cessi dal predicare il dispregio

della terra in grazia del cielo e il distacco dai beni temporali, cosa

nocevolissima all' umano progresso; ma mostri piuttosto che essa,

per renderci beati eternalmente, comincia dal farci felici temporal-

mente. La felicita della vita presente deve riputarsi come una inco-

azione della beatitudine della vita avvenire. A questa condizione

soltanto il mondo potra riamicarsi con la Ghiesa. / popoli (come

ben osservava il Gioberti) avendo oggidi I'utilita sociale pel mag-

gior criterio del vero, non son disposti ad abbracciare un sistema

religioso, se non lo sperimentano praticamente e cimlmente migliore

di ogni altro
1

. Questa riforma della Chiesa, secondo le aspirazioni

del secolo, e talmente indispensabile, che, come saviamente no-

tava lo stesso filosofo, saranno scusabili dinanzi a Dio coloro, i quali

per amore di civilta si scostano dalla Ghiesa. Sopra essa Chiesa

deve cadere la colpa di tutti i mali, che dal dissidio tra il mondo

e la religione stan provenendo. Ecco come ragionano costoro.

III.

Per poco che consideri, ogni uomo di mente sana intendera la

stravaganza bestiale di questo discorso. Esso non e che un com-

mento di quella proposizione condannata nel Sillabo: II Romano

1

11 Gesuila moderno, t. 3, pag. 510.
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Pontefice (in altri termini la Chiesa) deve riconciliarsi e venire a

componimento colla Civilta, col liberalismo, col moderno progresso.

La sostanza poi e che vorrebbesi il pervertimento totale della

Ghiesa e un pieno ritorno al Sensualismo pagano. Non ci ha per-

versione maggiore, che quella del fine. Pervertito il fine, e perver-

tita tutta la vita dell' operante. Dal fine ogni atto umano prende

norma e misura. Si oculus tuus fuerit nequam, totum corpus tuum

tembrosum erit
1

. Or questo appunto si vuole qui: ilfine, la regola

suprema, sarebbe 1'utilita sociale, il ben essere di quaggiu, la

terra. Per contrario il cielo, la santificazione dell'anima, la felicita

sempiterna, rivestirebbero natura di mezzo, o di pura appendice.

Non la verita evangelica, interpretata e promulgata dalla Chiesa,

detterebbe la legge; ma la legge sarebbe dettata dal mondo, in

conformita delle sue tendenze, de'suoi amori, delle sue aspira-

zioni, Dove a queste si conformi la Chiesa, il mondo le fara Fin-

signe favore di accettare i suoi servigi.

Se non che la Ghiesa di Dio, sostegno e colonna della verita,

non pu6 venir colta a questo laccio. Essa non tramutera giammai

in turpe servaggio il glorioso impero, che ha ricevuto da Cristo.

La Chiesa e regina, non serva; legislatrice non suddita; maestra

non discepola del mondo. Da lei il mondo deve imparare dove sia

posta la vera felicita, e la via per pervenirvi. Agl'insegnamenti

di lei deve il mondo conformare le sue massime e i suoi costumi.

Fare il contrario e un rinnovare il disordine pagano, in cui la

religione era tutta a servigio delle passioni dell'uomo e degl'in-

teressi del secolo.

IV.

Non ci ha quasi proposizione di quel discorso, la quale non sia

supremamente stolida. Conformarsi al secolo! Ma 1'Apostolo ci

grida il contrario: Nolite conformari huic saeculo
2

. Seguire il

mondo! Ma S. Giovanni c'jnsegna che esso e tutto collocato nella

malignita: Scimus qucniam... totus mundus in maligno positus est
3

.

* MATTH. VI, 23.

4 AD ROM. XXII, 2.

3
1. IOAH. V, 19.

Serfs T, vol. Ill, fasc. 649 2 25 giugno 1877
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II vero, che e immutabile ed eterno, sottoposto come a supremo

criterio, all'utilita sociale che e temporanea e mutabile! Peggio

ancora, trasportato un tal criterio agli ordini della religione, sotto-

ponendo cosi il soprannaturale al naturale, il divino all'umano,

il cielo alia terra !

Ne vale il dire che tal e la disposizione dei popoli ; giacche quan-

d' anche cio fosse universalmente vero, non ne seguirebbe che a si

rea disposizione dovesse prostituirsi la religione. Populus do-

cendus est, non sequendus; e proprio il caso di applicare questo

precetto di Papa Celestino.

II volere la felicita della vita avvenire come una sequela ed

ampliazione della felicita terrena, e faccenda da musulmani. Cri-

sto insegno tutto 1'opposto. La felicita mondana consiste nelle

ricchezze, nei piaceri, nella potenza. Omne quod in mundo est, aut

concupiscentia carnis est, aut concupiscentia oculorum, aut superbia

vitae
T

. Ora Cristo ha promesso il regno dei cieli come retaggio,

non dei godenti, dei ricchi, dei potenti; ma bensi dei poveri, degli

afflitti, degli oppressi. Beati pauperes, beati qui lugent, beati qui

persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est

regnum caelorum 2
. Ed in conferma di cio ci rappresenta la danna-

zione eterna dell'Epulone come conseguenza della sua vita gioiosa,

eper contrario F eterna beatitudine di Lazzaro come sequela della

sua vita infelice. Recordare quod recepisti bona in vita tua, et

Lazarus similiter mala. Nunc autem hie consolatur, tu vero crucia-

ns*. Vedete se secondo il Vangelo la felicita presente puo aversi

come incoazione della futura !

Ci ha un senso in cui questo e vero, ma non quello del mondo.

La felicita presente riposta nella virtu, nella pace che infonde nel-

1'animo 1'osservanza della divina legge, nella dolcezza che sparge

nei cuori 1'amor di Dio edel prossimo, riguardato come immagine
di Dio; oh questa si e incoazione della beatitudine eterna. E questa

incoata beatitudine vien procurata dalla Chiesa, non in quanto si

conforma al mondo, ma piuttosto in quanto se ne disforma.

1
1. lOAN. [I, 15.

2
MATT. V, 3 e seg.

3 LCCAE XVI, 25.
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Del tutto poi stupida e quella proposizione, essere scusabili di-

nanzi a Dio quelli che per araore di civilta si dilungano dalla

Ghiesa. Dilungarsi dalla Chiesa vale altrettanto, che dilungarsi da

Dio. Non habet Deum patrem, qui Ecclesiam non habet matrent;

nota sant'Agostino. Dilungarsi dalla Chiesa costituisce il peccato

d'infedelta; e il peccato d'infedelta, come osserva san Toramaso,

e il massimo de'peccati: Peccatum infidelitatis est mains omnibus

peccatis, quae contingunt in perversitate morum\ E la ragione ne

e, perche consistendo ogni peccato nell' allontanamento da Dio, la

raancanza o la perdita della fede allontana da Dio in sommo grado,

perche allontana da lui quanto alia vera conoscenza, base d'ogni

retta operazione. Or se dinanzi alia giustizia di Dio non e scu-

sabile nessun peccato, come potra esserlo il massimo de'peccati ;

ed esserlo in virtu delFamore a beni caduchi, quali certamente

son quelli che costituiscono la civilta mondana? Vedete stoltezza

di discorso! L'amor d'un bene finito puo scusare Fabbandono

del bene infinite ! La cura di cio che si riferisce al tempo, puo

scusare il dispregio di cio che si riferisce all' eternita ! Iddio, che

e ordine per essenza, pu6 menar buono il massimo de' disordini !

V.

Ma che dire da ultimo di quella sentenza: II dispregio della

terra in grazia del cielo, insegnato dalla Ghiesa, nuocere alia ci-

vilta ed al progresso ? Anche questa, chi ben consideri, e
1

sentenza

falsissima.

L'anzidetto dispregio puo togliersi induesensi: 1'uno assoluto,

Faltro relativo. In senso assoluto importa negazione di apprezza-

mento, in senso relativo importa sol minoranza di apprezzamento.

Pel primo, 1'uomo non cura qualsiasi bene terreno, ma guarda sol-

tanto al cielo
;
e questo e di pochi, di quelli doe che professano con

tutta perfezione i consigli evangelici. Si vis perfectus esse, vadc,

vende quae habes et da pauperibus, et veni sequere me
2

. Pel secondo

1'uomo cura i beni terreni, ma in guisa che non nuocano ai celesti;

e nel conflitto fa gettito di quelli, piuttosto che di questi. Esso cor-

1 Swnma th. 2* 2*0, q. X, a. 3.

2 MATTII. XIX, 21.
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risponde a quel testo dell'Evangelio : Melius est ad vitam ingredi

debilem vel daudum, quam duos oculos vel duos pedes habentem

mitti in gehennam ignis
1

. Questo dispregio relative la Chiesa lo

pretende da tutti: Sic transeamus per bona temporalia, ut non

amittamus aeterna
2

.

Ora che questo secondo modo di dispregio della terra, predicate

dalla Ghiesa per Funiversalita dei fedeli, non solo non nuoca al

progresso, ma lo favorisca, e chiaro ad ognuno. Esso primieramente

e necessario per salvare la moralita, elemento indispensabile d'ogni

coltura e progresso uraano. Se I'uomo non e disposto a lasciare

qualsivoglia bene, piuttosto che insozzarsi di turpe azione, egli

non e civile, intendendo per civilta la perfezione degna dell'uom

ragionevole. II progresso d'uomini, prividi questa disposizione, sa-

rebbe il progresso nell'iniquita, nell'ingiustizia, in ogni genere di

turpitudini. In secondo luogo 1'anzidetto dispregio e necessario

per la floridezza stessa dei beni material]', a cui il secolo affigge

Fidea di civilta. Imperoccbe la floridezza di cose, dateci ad usare

dalla natura, dipende dal servircene giusta F intendimento e

Tordine voluto dalla medesima. Ne quest' uso legittimo e natu-

rale puo aversi, se non in vigore di un giusto apprezzamento di

quelle. Ora ad apprezzare i beni terreni giustamente e secondo

il verace lor merito, e mestieri staccarne il cuore; sicche non

si amino come bene assoluto, ma come bene relative e sottordi-

nato al bene della virtu. Se F animo vi aderisce troppo, non puo

discernerli quali sono e nel giudicarne vien travolto in errore. Ac-

cade qui quel che degli oggetti visibili, rispetto alFocchio. Per

ravvisarli debitamente convien collocarli a giusta distanza da noi.

Se ve li accostate oltre le leggi volute dall'ottica, la pupilla non

puo riceverne veruna immagine, o Fimmagine non ben corrisponde

all' originate. La giusta distanza per intuire i beni materiali nella

loro realita, si e di non dare ad essi valore assoluto, ma sol di

presentarceli come semplici mezzi di conservazione e sollievo della

vita presente, da regolarsi colla norma dell'onesto, a cui se per av-

ventura si oppongono, issofatto perdono ogni ragione di amabilita.

1 MATTH. XVIII, 8.

8 Orazione nella terza domenica dopo Pentecoste.
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Ecco il disprezzo della terra in grazia del cielo, che la Ghiesa

impone all'universalita del fedeli. II solo epicureo potra chiamarlo

contrario alia civilta e al progresso umano. Esso anzi non pure

non e loro contrario, ma li favorisce mirabilmente
;
in quanto fa

che i beni material! sieno adoperati secondo la loro natura, e non

corrompano 1'uomo e se stessi. In questo senso la Ghiesa e detta

sal della terra.

Quinci non e meraviglia, se noi vediamo nelle genti cristiane

una eccezione all'andamento costante della storia de' popoli. Legge

costante nella vita dei popoli si e, che essi saiiti in potenza e colla

potenza diventait ricchi e colla ricchezza voluttuosi, si corruppero

iostamente e cominciarono a declinare di grado in grado, fino a

perdere ogni grandezza, eziandio materiale. Cio non accade cosi

facilmente nei popoli battezzati. Venuti essi a civilta nell'abbon-

danza d'ogni agiatezza terrena, tuttavia non soggiacciono all'anzi-

detta legge; e se alcuni, dove piu dove meno decadono dalla prima

altezza, sentono tuttavolta in se una forza capace di rialzarsi e ri-

condursi di bel nuovo a floridezza. D'onde cio? Ball' influenza

de' principii cristiani, da cui i popoli battezzati non si sottraggono

mai pienamente, e in virtu dei quali i beni terreni non son mai

generalmente tenuti da loro in conto di bene ultimo ed assoluto.
"i

VI.

Di piu, tignuola anzi peste della floridezza sociale, anche ri-

spetto ai beni materiali, e Fegoismo e la cupidigia individual, per

cui nel concorso delle singole tendenze, nell'urto reciproco dei

loro movimenti verso la meta, ognuno cerca di soppiantar gli

emoli e di tirar tutto a se, lasciando gli altri nell'abbandono e

nella miseria. Civilta, da cive, importa perfezione e prosperita

goduta in comune tra gli uomini associati. Egli e vero che a ri-

muovere 1' anzidetto egoismo la Ghiesa da opera col predicare ed

infondere negli animi la carita, che dilatando i cuori e inducendoci ad

araare il prossimo come noi stessi, non pur preclude la via ad ogni

ingiustizia, ma ci sprona a procurare agli altri lo stesso ben essere

che vogliamo a noi. Ma la predisposizione a introdurre nell' animo

questo amore benefico e appunto il distacco dai beni transitorii e
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il dispregio della terra nel senso fin qui spiegato. Quel fuoco ce-

leste della carita del prossimo non potrebbe appiccarsi agli animi

nostri ne incenderli, se quest! non fossero predisposti a riceverne

I'lnfluenza; e questa predisposizione non pu6 trovarsi in animi im-

mersi ed immollati nel fango della terra. puo infiammarsi e bru-

ciare quel legno, che sia impregnato di umori? L'interesse egoi-

stico nasce dall'epicureismo. Si vuol tutto per se 1'utile dei beni

material!, perche si sta coll'affetto involto nei diletti del senso.

Si fa del proprio se il centro dei vantaggi terreni, perche si ama

come fine la vita presente.

A distruggere pertanto siffatto disordine, che mette a rovina la

prosperita sociale, non ci ha argomento piu valido ed opportune

del domma cattolico, che insegna la vanita di tutto cio che e rae-

chiuso tra i confini dello spazio e del tempo, e innamora di un

bene che travalica il giro della corruttibile esistenza. Quando si

sara operata tal conversione di affetti, allora solo e possibile veder

negli uomini disinteresse, benevolenza, aiuto scambievole, sacri-

fizio de' proprii vantaggi in bene altrui. Per contrario, mentre

dura 1'opposta tendenza, non puo fare che nel concorso i piu deboli

non restino sopraffatti, e il possesso dei beni material! diventi pa-

trimonio di pochi o piu potenti o piu scaltri, e la societa, in quanto

tale, sia misera, anche terrenamente. Di che si vede quanto sia la

stoltezza di quelli, che credono infesto alia civilta e al progresso

il dispregio relative, che la Chiesa insegna, dei beni terreni. Non

s'accorgono i ciechi che essi cosi dispettano e maledicono il piu

poderoso mezzo, che ci ha non solo per conservare 1'ordine morale,

che e la parte piu preziosa dell'incivilimento, ma per far fiorire

e prosperare socialmente gli stessi incrementi materiali, di cui

solo si curano.

VII.

La sola cosa, che potrebbe obbiettarsi, si e che nuoca all' inci-

vilimento ed al progresso la prima maniera di dispregio della terra

in vista del cielo, che dicemmo assoluta. Ma per intendere quanto

ci5 altresi sia falso, domandiamo a quelli, che fanno una tale dif-

licolta, se credono che all'incivilimento ed al progresso sia stata
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nocevole la vita e rammaestraraento di Gristo. Bisognerebbe essere

stolido in soramo grado, per dire ci6
, quando da Gristo appunto

trae origine tutto quello che ci ha di buono e pregevole nella ci-

vilta odierna. Ora Cristo pratico ed insegno 1'anzidetto dispregio;

benche nol comandasse generalmente, ma solamente lo consigliasse

a chi volesse seguirlo in maniera perfetta. Dunque, se ogni cosa

si conserva e prospera per le stesse cagioni, ond' ebbe origine ;

vuol dire che 1' incivilimento e il progresso umano non puo non

trarre vita e conforto dalla professione di quel dispregio della

terra. E vaglia il vero, in esso e contenuto 1'esercizio della virtu

in grado eroico
;
e per conseguenza e contenuto cio, che dell' in-

civilimento umano e il gioiello piu fulgido. Per esso 1'uomo esce

fuori della volgare schiera, e poggia a un grado di perfezione,

che quasi lo agguaglia alle sostanze incorporee. Laonde se, come

insegnano i savii, primum in unoquoque genere est causa cetero-

rum, dobbiam dire che in virtu di questo disprezzo assoluto della

terra, assunto dai pochi perfetti, ha sussistenza e vita quel disprezzo

relativo, necessario a tutti, e che vedemmo esser condizione indi-

spensabile e sommamente proficua dell' umano incivilimento.

Quindi non e meraviglia se esso vien tanto avversato e combattuto

dagli uomini mondani e pervertitori del verace progresso. Gostoro

essendosi prefisso d'imbestiar 1'uomo e spegnere la ragione nel

lezzo dei sensi; niente veggono piu conducente a cio, che rimuovere

dalla societa ed atterrare questa rocca della virtu, che consiste nel

disprezzo assoluto della terra per la sequela perfetta di Gristo :

omnia detrimentum fed, et arbitror ut stercora, ut Christum lucri-

faciam
l
.-& questo il segreto dell'odio del Liberalismo al celibato

ecclesiastico e alia profession religiosa. Ma Dio sperda i costoro

conati: essi ci rimenerebbero nella barbarie.

1 AD PIIILIPP. Ill, 8.



DIMOSTRAZIONE BELLA ESISTENZA DI DIO

DAL SESTO PERIODO COSMICO

I.

La difficolta dello Strauss fatta contro I' argomento cosmologico

viene confortata da Ausonio Franchi.

Si da pure Ausonio Franchi a combattere la cosiddetta prova

cosmologica. Recherem qui per disteso il suo discorso. La prima,

intitolata da chi metafisica, da chi cosmologica, e la seguente: Esi-

stono enti contingent! ;
ma essi potevano anche non esistere, giacche

la loro non esistenza non repugna punto, anzi risponde al concetto

della loro natura: dunque la ragionedella loro esistenza dee ripe-

tersi da un Ente, che esista per assoluta necessita della natura sua

propria; poiche altrimenti si dovrebbe ammettere, che le cose con-

tingenti abbiano dal nulla la loro ragion d' esistere : dunque, fuori

d'ogni ordine degli enti contingent!, esiste un Ente assoluto e ne-

cessario, che e Dio. vero : Esiste qualche cosa : dunque qualche

cosa ha sempre esistito, perche altrimenti ne pur adesso esisterebbe

nulla. Ma cio, che ha esistito sempre, o non potea assolutamente

non essere : e allora egli ha in se stesso la ragion della sua esi-

stenza eterna, e FEnte necessario, e Dio; o poteva non essere: e

allora la ragione della sua eterna esistenza dipendera da un altro.

Ma quest' altro o sara desso assolutamente primo, cioe 1'Ente ne-

cessario, cioe Dio : o dipendera ancora da un altro. Ma una serie

di enti, 1'uno dei quali sia la condizione dell' altro e questo dipenda

da quella, non pu'6 essere infinita, perche un numero infinito involve

contradizione; e non pu5 concepirsi una successione di termini

relativi senza un primo termine assoluto
; dunque se esiste ora

qualche cosa, ha sempre esistito un Ente necessario, assoluto,

supremo, ch'e Dio.
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Fin qui Ausonio Franchi (il cui vero nome e Bonavino) con suf-

ficiente chiarezza espose abbreviatamente 1'argomento cosmologico,

quale suol darsi nelle scuole cattoliche. Egli non si butta nel vago,

ne va a tentoni, come sogliono fare di molti atei moderni; ne di cio

e da fame le meraviglie, poiche il Franchi e prete e, nella scuola,

per certo ebbe attinta una dottrina, che il piu di quelli non attin-

sero. Or veggiarao se il Franchi apostata riesce a vincere il discorso

del Franchi credente. Immediatamente dopo le citate parole cosi

prosegue.

E con siffatfci arzigogoli pretendono d'aver dimostrata fino al-

T ultimo rigore matematico 1'esistenza di Dio! E non s'avvedono,

come i loro sillogismi sieno inetti a conchiuder nulla! Fra il rela-

tive e 1'assoluto, il contingente e il necessario, intercede un abisso,

che niun sillogismo pu6 varcare, ne saltare in alcun modo; poiche

a un tal passaggio s'oppone la natura stessa deir intelligenza e

della cognizione umana. Ed infatti, perche fosse legittima 1'illa-

zione dell'esistenza di un Ente necessario e assoluto da quella

degli enti contingenti e relativi, bisognerebbe conoscere prima il

coraplesso o la sintesi totale delle cause e degli effetti, onde si

compone I'universo; vale a dire, bisognerebbe nell'ordine della

durata risalire di momento in momento fino al principio del tempo,

e nell' ordine dell'estensione arrivare di punto in punto sino ai con-

fini dello spazio; bisognerebbe quindi coordinare e comprendere in

un concetto distinto e adequato tutte e singole le serie de'fenomeni

non solo reali, ma eziandio possibili; e allora le premesse dell' in -

duzione sarebbero esatte e compiute, e se ne potrebbe rigorosa-

mente inferire, se I'universo abbia, o no, in se stesso la ragione

della sua esistenza; e se fuori dell' universe esista, o no, un Ente

necessario, assoluto, che ne sia la condizione e la causa prima. Ora

dov'e colui che abbia percorsa ed effettuata tutta questa enume-

razione? Anzi dov'e colui che possa credere solamente possibile

all' intelletto umano un tal processo induttivo ? I piu dotti si glo-

riano di confessare, che di quell' immensa catena d' effetti che di-

vengono cause, e di cause che appariscono effetti, non si conosce

che qualche anello intermedio; e che il pensiero si smarrisce, ap-

pena osa portare lo sguardo verso il principio o verso la fine.



26 DD10STRVZIOINE DELIA ESISTEIVZA DI DIO

(( Qualunque sia per6 la conseguenza, che voglia trarsi dalle

induzioni parziali e ristrettissime, di cui e capace 1' esperienza e

la scienza umana, sara sempre fallace, se esca fuori delle serie

intermediede'fenomeni, epresuma determinare le condizioni della

totalita o sintesi ultima dell' universe. Ed e" pero tanto immaginario

e chimerico il Dio de'teologi cristiani, quanto lo spirito, o Fidea,

o la ragione universale dei panteisti : li atomi, le molecule, le forze

vital! de'materialisti, ecc. Son tutti sistemi ipotetici e vani, perche

pretendono tutti piu di quel che possa la ragione ; pretendono di

determinare un' incognita ch' e inconoscibile, e di risolvere un pro-

blema ch'e insolubile. Dopo avere intramezzato il discorso con

parole inutili, cosi conclude 1'obbiezione: Per noi il mondo e

quello ch' e
;
ed e, perche e : ogni altra ragione della sua essenza

ed esistenza non pu6 essere che una sofisticheria o un' illusione.

Metta il lettore a ragguaglio 1'argomento recato dal Franchi in

pruova della esistenza di Dio e la difficolta che contro gli pone, e

a primo aspetto vedra che quello e saldo ed invitto, e che questa

e vana e tutta fuor di proposito. Gombatte il Franchi la contin-

genza di tutte le nature finite? non gia. Si studia di dimostrare

che quella contingenza puo stare senza un essere necessario, in

cui le cose abbian la prima ragione di esistere? nullameno. Gi vuol

rendere capaci ch'egli non e punto necessario che vi sia un essere

improdotto? niente affatto. Eppure cotesti erano i punti da toccare,

gli argomenti da vagliare, i fondamenti da distruggere : ma egli

sopra tutto cio trascorre, e crede di accattarsi autorita e di avere

gittati nel dispregio i validi filosofici argomenti, vituperandoli col

titolo di arzigogoli. Ma veri arzigogoli sono le opposizioni ch'ei

fa, le quali appena meritano il nome di sofismi: tanto e manifesta

la loro nullita !

Infatti, mentre nella dimostrazione da lui accennata il fonda-

mento degli inconcussi principii regge tutta la fabbrica, ossia la

dottrina di un essere necessario ed improdotto ; egli ci viene a dire

che cotesta fabbrica non si puo per noi edificare. La e bella ed edi-

Ccata: e ci pare che 1' adagio ab esse ad posse valet illatio e acco-

stevole ad ogni uomo, ancora che di roezzano ingegno. Gi faccia

vedere il Franchi dove pecca la fatta dimostrazione; poiche batte
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la campagna, quand
1

ei ci nega il diritto di farla, essendo di gia

costrutta.

Tuttavia il motive addotto da lui e cosi prezioso che vale proprio

un Peru. Egli da una parte pone Iddio assoluto e necessario, dal-

1'altra il mondo relative e contingente: in mezzo un abisso; e poi

ci dice : signori miei, cotesto abisso, che avete valicato, non si puo

valicare. Perche? Men male se ci dicesse, perche" e immenso, e

tale che la ragione non puo dall'una parte balzar nell' altra. Questo

non lo ci dice : ma si, che prima di tentare il passo, bisogna che noi

conosciamo tutte le singole cause e tutti i singoli effetti dei tempi

passati e presenti e futuri, anzi tutte le cause ed effetti possiUli.

Anche possibili? Tanf e, dice propriamente anche possibili. Fatto

questo preambolo, il Franchi si richiama a tutti i saggi di tutti i

tempi ed anche a' possibili, e gHnvita a dir francamente, qual

di loro possa vantare una cognizione cotanto estesa, la quale sa

dell'infmito. Tutti, anche i saggi, sono di corta vista intellettuale

(e il Franchi n'e una prova di fatto patentissima), e perd6 la

scienza di ognuno, rispetto a quello sconfmato orizzonte, e ristretta,

da star come chiusa in un guscio di noce. Sta bene! Ma coteste sono

abbaiate e non prove. Che mai frulla al Franchi in cervello? Che

noi non possiamo dire che un tutto contingente e relative ha verso

altrui una essenziale dipendenza, salvo se non ne discerniamo i

limiti, salvo se non ne distinguiamo le parti e le costoro indefinite

division! ? Per avere il diritto di affermare che la Divina Commedia

non si e fabbricata da se stessa, ma che e parto di una intelli-

genza, bisogna, ad ascoltare il Franchi, incominciare a leggere il

verso : Nel mezzo del cammin di nostra vita: e andare fino all' ul-

timo verso del Paradiso: L'amor che muove il Sole e Valtre stelle.

Che, se per distrazione, avessimo sventuratamente saltato un verso

anche solo, o un altro, per manco di valore, non avessimo ben

compreso, tutta la fatica del leggere sarebbe indarno, ne potrem
decidere se tutto il Poema si sia fatto da se; oppure se 1' Inferno

abbia prodotto il Purgatorio e il Purgatorio il Paradiso : o, per con-

verso, se esso Poema richiegga una causa esterna, un poeta, un

Dante. E questo che diciamo di un Poema, vuolsi pur dire di un

orologio, di una locomotiva, di un corpo di qualsisia vivente, di
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tutti i singoli esseri della natura, de' quali non potremmo cono-

scere la origine senza tutti averli compresi perfettissimamente.

Davvero che il Franchi ci chiede di troppo ! L'argomentazione sua

e il dardo imbelle che cade a mezza strada dalla meta designata.

Quando e dimostrato, e lo e a rigore di logica, che tutto Tuni-

verso e contingente e relative, quantunque di esso non cono-

scessimo esplicitaraente che una parte infinitesima, e necessario

assolutamente salire all'altro termine della relazione, ch'e Dio,

cioe all'essere necessario, in cui il contingente si appoggia. Mer-

cecche la logica ci amraaestra che le cognizioni dei relativi sono

tra loro vincolate di modo che non possiamo conoscerne uno, in

quanto relative, senza che ne conosciamo 1'altro, se non con di-

stinto concetto, almeno con un concetto confuso, ma pur certo. E

dicevamo essere Iddio 1'altro termine della relazione: perche

quell' appellazione di assoluto che il Franchi da a Dio, in tal luogo

non calza bene. Di vero, Dio si puo dire 1' essere assoluto per

queste due ragioni : la prima perch' egli nella sua essenza non ha

relazione ad una causa di se medesimo : la seconda perche le divine

proprieta di creatore, di conservatore, di provisore e le altre, le

quali dicono rispetto alle creature, non recano nel medesimo Dio

una reak mutazione; mutazione che viene in ogni causa efficiente

finita, quando dall' essere causa in potenza passa ad essere causa

in atto. Nondimeno come le creature hanno verso Dio una relazione

reale, che ha il reale fondamento nella loro medesima essenza, cosi

Dio ha, in quanto creatore e conservatore e provisore, una rela-

zione di ragiom, e questa e necessaria per ipotetica necessita:

ossia la non puo non essere. data la produzione di quelle. Laonde,

sotto questo aspetto, Dio non si puo dire un essere assoluto, ma

vuolsi dir relative.

adunque cosa stoltissima, ed antifilosofica per eccellenza, Faf-

fermare che e tanto imaginario e chimerico il Dio dei teologi

cristiani, quanto lo spirito o 1'idea o la ragione universale dei

panteisti ;
li atomi, le molecule, le forze vitali dei materialisti

;

mercecche il Dio de' panteisti e una contradizione in termini; come

e pure una contradizione il dire che sono Dio gli atomi e le mole-

cule de'moderni epicurei; ma non e contradizione il Dio de'teo-
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logi. II Dio dei primi e Dio non Dio : perche il suo concetto consta

di note contradittorie, come il concetto di un circolo quadrato (se

concepir si potesse) : ma il Dio di questi non ha punto di contra-

dizione nel suo concetto, ed e logicamente richiesto dal concetto

del mondo, ch'e relative nell'esser suo, e contingente.

II perche non hanno senso comune le parole onde il Franchi

chiude il suo discorso. Per noi il mondo e
4

quello che e; ed e

perche
1

e : ogni altra ragione della sua essenza ed esistenza non

puo essere che una sofisticheria o un'illusione. E per noi altri,

caro Franchi, e forse il mondo quello che non e? Se noi togliamo

certi pseudofilosofi o tedeschi hegheliani, o italiani adoratori della

costoro antifilosofica intollerantissima autorita, presso tutti i quali

T essere e il non essere, eppero il mondo e quello che non e, e non

quello che e; gli altri uomini che non sono bipedi implumi sol

tanto, ma ancor razionali, tengono come indubitabile vero che il

mondo e quello che e: altramente dicendo crederebhono d'esser

matti. L' altra frase poi che il mondo: e perche e: contiene la ri-

sposta che danno talora fanciulli impertinenti, ma che non e certo

da dare ad uomini adulti, salvo se non appartengano alia classe di

que'filosofi che teste dicevamo. La frase si tradurrebbe in coteste:

perche hai comandato una cosa? perche 1'ho comandata: perche mi

hai percosso ? perche ti ho percosso : perche e nato un bimbo ?

perche e nato. Quando il perche ragguarda la causa finale o la

causa efficiente, rispondere, affermando la cosa ch'e diretta alia

finale, o ch'e prodotta daU'efficiente, eccita o il riso o la compas-

sione. Ei vi conviene dar proprio una ragione della esistenza di cio

ch'era dapprima nello stato di mera possibilita: e, senza apertissi-

ma contraddizione, non si pu6 recare per ragione la stessa possibi-

lita della cosa. II perche come e stoltezza il dire che esiste un uomo

perche esiste; cosi e stoltezza pari FalFermare ch' esiste perche e

possibile: mercecche se nella possibilita fossevi la ragion dell'esi-

stere : ogni cosa possibile esisterebbe di fatto. Adunque vuolsi con-

chiudere : che veramente per noi il mondo e quello ch' e : ed essendo

esso contingente e nelle sue parti e nel suo tutto, come per invitta

dimostrazione e manifesto, esso, a passare dallo stato di possibilita

allo stato di esistenza, ebbe bisogno di una causa efficiente. Ne a
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conoscere accertatamente la contingenza delle parti del mondo e

di tutto il mondo medesimo, evvi bisogno che noi conosciamo,

per singolo, nelle loro specie, tutte le cose esistenti e possibili :

si basta che ne conosciamo la finita, ch'e da loro inseparabile ed e

in loro essenziale, perche da cotesta finita, come abbiam fatto, ne

segue la contingenza loro e di quel tutto, qualunque esso sia, il

quale e dalle medesime costituito.

II.

dance di Feuerbach contro I'argomento cosmologico.

Se diciamo dance i discorsi che vanno annaspando i moderni

epicurei, i quali vorrebbono schiantar Dio da tutti i cuori e da tutte

le menti degli uomini, non ha da prenderne meraviglia il lettore.

Cosi ci sembra dover parlar non solo per amore della verita, ma

eziandio per bene di coloro. Altra cosa e la semplice ignoranza,

altra Ferrore e I'empieta informata dalla superbia. Cotesti moderni

a nome della scienza si adergono contro Dio e ne impugnano la

esistenza, non per ignorante semplicita, la quale e impossible in

tale proposito e in tali persone, ma per superbia rear e questa

superbia quand'e trattata con dolcezza e con maniere soverchia-

mente gentili, via piu si gonfia e si rende insolente, caparbia e

intollerante. L'unico modo, onde combattere coloro con qualche

frutto, e di sbugiardarli, e ritornare contro di loro quella ignomi-

nia, con la quale eglino si studiano di villanamente coprire gli

adoratori di Dio e i cultori della vera religione. Detto questo, che

il leggitore potra applicare ancora, in altre circostanze, a do che

diremo, entriamo a parlare di Luigi Feuerbach, il quale rigettando

come inutile Fargomento cosmologico si professa, in chiari termini,

per sostenitore del puro ateismo.

Egli nella Lezione XI sopra la essenza della religione
1

parla

cosi: Nel senso teologico la causa prima deve por fine alia serie

1 Lo scritto del' Feuerbach fu dallo Stefanoni recato in ilaliano. Da qualche
anno v' e, non diremo studio, ma frenesia per tradurre in italiano le opere degli

ateisti delle altre nazioni e specialmente dei tedcschi. Vorrebbesi oggimai met-

tere la gloria scientifica della nostra patria nclla sequela di tutte le empiela e delle

mattezze che si stampano di la dall'Alpi, specialmente in Germania.
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delle cause inferior!, ma vediarao ove ne conduca cotesto modo di

argomentare. Se io voglio sapere la mia origine, ragiono in questa

guisa: s'io ebbi im padre, 1'ebbe pure il padre mio, e 1'avolo e il

bisavoio ebbero il loro padre ;
e cosi risalendo nella serie delle

cause posso essere condotto a un padre primitivo generatore di

tutta 1'umana specie. Ma giunto ch'io sia a questo punto avr6 Tor-

s' io spiegata la mia origine? Anche il primo padre avra avuto la

sua ragion d' essere, ond'eccomi costretto a continuare la mia

ipotesi, ne piu sapendo ove fermarmi, mi veggo obbligato a fare

un salto ardito e a riconoscere un essere assoluto, primitivo, indi-

pendente, creatore e causa prima di tutti gli esseri finiti e dipen-

denti. Tale e la prova cosmologica dell' esistenza di Dio
;
tutto do

en' esiste e dipendente, relative
;
ma deve esistere qualche cosa

d' assoluto, una causa che sia causa a se stessa, ed e questa che

i teologi e i filosofi dell'antica scuola chiamano Dio. Ma questa

argomentazione zoppica d' ogni lato. Una serie infinita di cause non

puo essere ammessa per la ragione chiarissima che noi non cono-

sceremo mai tutte le cause, mentre ammettendo 1' ipotesi dell' ori-

gine della vita organica mediante le forze degli elementi naturali,

e la formazione del sistema solare mediante una massa qualsiasi

di materia, ci accordiamo colla nostra ragione e colle leggi della

natura, tali quali sono dalla ragione stessa riconosciute. Soltanto

una imaginazione pigra ed una mente limitata potrebbero ammet-

tere 1'eternita invece del tempo; 1'infinito invece della continua

concatenazione delle cause e degli elfetti
;
un Dio immobile invece

della natura sempre agitata; la stabilita invece del movimento

continuo. Suolsi dire ch' e cosa trista il dover ammettere questa

eternita della natura, 1'infinito della materia
;
ma puo egli mai

questa tristezza e il nostro individuale disgusto cambiare 1'essenza

delle cose e far che sia vero cio ch'e falso? Questa noia che

prova r uomo amante della sua quiete, nella ricerca degli anticbi

titoli storici, trapela dal fatto stesso ch' egli, per tagliar corto il

filo delle sue ricerche, mette un nome od un simbolo. E come

vuolsi mettere il nome di un tal uomo a titolo di una scoperta o

di una citta novamente fondata, cosi del pari il nome di Dio rap-

presenta una generalila, e in quasi tutte le religioni e una idea
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colhttiva, non mai un nome proprio. II Theos greco e 1' Elohim

degli Ebrei, sotto il senso teologico, nascondevano altre significa-

zioni.

Laonde, secondo il Feuerbach, Iddio e un'astrazione della mente

e significa il complesso di tutte k cause degli esseri mondani, ossia

di tutti gli esseri stessi in quanto cause dei fenomeni cosmici.

Quindi, continua, non e altro che per un difetto del nostro pen-

siero,per una abitudine del linguaggio, che noi mettiamo una parola,

un segno al posto di cio che vogliamo rappresentarci; Yastrazione

al luogo del reale; un individuo solo come rappresentante di mold.

Laonde si pu6 dire che Fuomo prima ancora di conoscere la sua

intima natura, puo raggiungere 1'idea di Dio, ma questa idea in-

dividuale, accidentale non ha in se stessa nulla di vero, poiche non

e altro che una creazione di noi stessi ed una conseguenza del

nostro modo di parlare. In quella maniera che per esprimere una

quantita adoperiamo le cifre od i segni algebrici; cosi noi diciamo

frutta in genere per esprimere pera, pruna, pesca, ciliegia, ecc. e

come noi adoperiamo la parola cosa quando non vogliamo o non

possiamo tradurre il pensiero con maggior precisione; cosi al posto

di tutte le condizioni che hanno fatta la natura nella quale viviamo,

vogliamo mettere una causa prima.

Per lo che, se badiamo al barbassoro tedesco la parola Dio,

adoperata nella Bibbia rispetto alia creazione di tutte le cose,

avrebbe il significato di cause natural! e non gia di un Dio perso-

nale ed unico. Quindi gli attributi divini altro non sono, a udir

costui
T

,
che le varie cause cosmiche che operano in diversa ma-

niera o si considerano sotto diverso aspetto. Percio la religione, la

quale si appoggia alia credenza di un Dio reale e personale, che

cosa e? (( La religione, dice egli
2

,
e e sara sempre il simbolo della

menzogna e della barbarie, la mortale nemica della civilta, poicbe

ella trasporta come leggi, nell' eta civile dell' umanita, quelli stessi

usi e quegli stessi errori che sono della sua infanzia. Ne fa di-

stinzione di religione da religione ;
ma tutte le condanna, e tutte

le vuol ora proscritte, perche ora Y umanita e uscita ftinfanzia ed

entra gia nello stadio della civilta e dee reggersi colla scienza
3

.

1
Lezz. XII, XIII. - Lez. XXIII. 3 Lez. XXIII.
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Finche, dic'egli, ci sara una religione doramatica e immobile*,

tutte le riforme politiche e sociali, tutte le conquiste della civilta

moderna, variabile sempre, perch& sempre progressiva, saranno

nulle. A nuovi tempi oocorrono nuove idee sul modo di considerare

ilnostro essere e 1'esistcnza nostra. E verso la fine del suo scritto

cosi conclude
T

: II risultato della nostra critica e dunque questo,

che al posto di Dio, rappresentante dei desiderii innaturali e lus-

suriosi dell'uorao, noi mettiamo la natura e I'umanita; al posto

della religione la civilta, la coltura e I'istruzione; al posto di una

vita eterna nel cielo, 1'avvenire storico deH'umanita. Feuerbacfe

non e ipocrita: e chiaro, dice le sue stoltezze e i suoi sesquipedaii

spropositi con quella fronte, con cui il ciarlatano fa a'gonzi la sua

pappolata, e a nome della scienza modsrna manda a spasso ogni

religione.

Lo Strauss invece rigettata la dirnostrazione della esistenza di

Dio, e per do solo, da quel logico preistorico ch'ei si dimostra-,

giudicando che Dio non esista di fatto, da alle forze della natura

la divina superiorita sopra 1'uomo. Ora 1'uomo fu sempre disposto

a tributare sudditanza, offrire 1'incenso e la preghiera, doe ad

esercitare lapratica religione verso chi giudicava 1'autore dei feno

meni naturali; percio lo Strauss amerebbe piu presto die si risto>-

rasse la religione della natura, ossia degli atomi e del loro moto, e

a questi si desse culto. Quest' e, come ognun vede, il ristoramenU:.

della Ido.latria e del Feticismo. A noi senbra, cosi scrive, ternera

ria cosa ed empmper uomo isolato ^se tutti si accordassero, seconds

lo Strauss, non sarebbe strana ed empia cosa) I'opporsi ardita-

mente all' UNIVERSO, da cui egli ha sua origine e quella porzioncella

d'intelligenza (ossia moto degli atomi cerebrali) della quale abusa,

Noi vogiiamo che il nostro U.NIVERSO riscuota quella stessa pieta,

cui il devoto di costume antiquato volea che fosse tributata al suo
;

i Lez. XXX.
*

Op. ci7. c. ii.

3
Questa parola suo applicata al vero Dio e adoperata dai neo-epicnrei ehe

pongono la natura al luogo di Dio. Cosi il Tyndall accusato di aleismo e di niu>

terialismo diceva: Si parla da alcuni del professore Huxley e di me come d' no-

mini che hanno perdula ogni creden/a nella esistenza di Dio, c professano puni.-

A'erte X, vol. jll, fasc. 649 3 27 giixjnt, 1H77
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Dio. L'amor nostro verso 1'Universo, quand'e ferito, reagisce in una

maniera affatto religiosa. Posto cio, se ci si dimanda, se noi rite-

niamo ancora una qualche religione; noi non risponderemo con una

negazione categorica; ma diremo si ovvero no, secondo la varia si-

gnificazione che si dark alia parola religione. Questo in sostanza

e il parlare del Biichner, del Moleschott e di altri assai, i quali si

sono preso il c6mpito di mostrare agli uomini 1'alta dignita della

materia, cui vogliono sostituire al Dio vivo e vero: poiche, secondo

loro, quella e eterna ed improdotta e co'suoi continuati movimenti

eposture e causa efficiente e formale di tutte quante le cose, e

nelle leggi de'suoi urti e riurti v'e quella cosmica necessita o fato,

cui sostituiscono alia provvidenza di un Dio personale e per-

fettissimo.

Gi permetta il lettore che prima di entrare alia disamina della

critica fatta dal Feuerbach sopra Targomento cosmologico, ritoc-

chiamo un punto oggidi della massima importanza e non da tutti i

dabbene considerato nel vero suo aspetto. Le citate testimonianze,

e le citammo in vero studio, ce ne offrono la occasione. Universal

mente si deplora la guerra che si fa, da per tutto, alia religione,

e quel sociale discioglimento, a cui fatalmente siamo sospinti. Ma

non tutti vanno alia radice di tanto male, e molti vorrebbono che

il farmaco si desse alle foglie ed ai rami, poco badando al verme

roditure ch3 distrugge il midollo e la radice. Ken ci peritiamo di

dire francamente che questo verme e la scienza moderna, e che da

questa deriva e la lotta contro la religione e il discioglimento so-

ciale che teste dicevamo. Alcuni dotti insieme e dabben uomini con

queste parole scienza moderna intendono que
1

ritrovati che, da non

molti anni, si sono fatti nel campo della fisica esperimentale, e

specialmente la loro applicazione al materiale progresso della so-

cieta
;
e cotesti come frutto di essa scienza moderna ci additano la

locomotiva, le strade ferrate, il telegrafo, la fotografia e persino i

Hammiferi. Gertameiite cosi presa la scienza moderna b cosa de-

mente e semplicemente il materialismo. Se avessero congiunto col nome Dio il

pronome nostro e avessero detto quello che da loro si dice materialismo, Ui loro

asserzione sarebbe slata oggeUivamente e soggettivamente vera. Discours ofe

M. TYA'DALL a Belfast. Pre'ucc.
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gnisslma di commendazione, e que&ta scienza moderna non pu6

ragionevolmente essere osteggiata da verun saggio, nonche dai

sorami Pontefici e dalla Ghiesa Cattolica.

Ma se noi togliamo pochi dotti e insieme probi, la massima

parte di que'scienziati che hanno sempre in bocca e in sulla penna

la scienza moderna, pensa ben altrimenti. Gostoro per moderna

scienza intendono quel sistema intorno alia origine ed alia essenza

di tutte cose, il quale prescinde affatto da Dio; e questo sistema

a'nostri giorni e sostanzialmente il sistema di Epicuro. Qualora

non bastassero le dottrine intorno alia origine ed alia essenza

delle cose, che mostranlo di Epicuro, ne abbiamo molte ed espli-

cite affermazioni di que'che vantansi capiscuola della scienza mo-

derna. Non badiamo a fronzoli, non badiamo a infrascamenti : non

badiamo, voglio dire, alle particolari posture e ai varii movimenti

degli atomi, nelle quali cose c'e o ci puo essere discrepanza tra

moderni epicurei ed antichi: badiamo alia sostanza; e cosi il si

sterna della scienza moderna e il pretto epicureismo, nettato un

po'dell'antica polvere, incipriato e ammodernato. A'principii di

cotesto sistema vuolsi informare la gioventu nelle universita e nei

licei di tutto il mondo incivilito: una colluvie di libri scientific! lo

professano: innumerevoli periodic! vanno a tirarne le pratiche con-

seguenze : uomini che ne sostengono i principii siedono in molti

Governi quali ministri, deputati e senator), e una gran parte del

reggitori delle citta e delle province la pensano allo stesso modo.

Poiche la mano dell'uomo e retta dall'idea che ne padroneggia la

mente, e cieco chi non vede che questa e la vera sorgente del-

rimpervertimento sociale e di quella guerra universale che oggidi

si muove alia religione, cui si vorrebbe schiantare dai popoli a

dirittura. Folle impresa, a dir vero, poiche Dio cuopre del suo

scudo la Chiesa : ma nondimeno dovrebbero i dotti e insieme dab -

bene essere piu avveduti, e mettendo il dito nella piaga, cercare

il vero rimedio, il quale sta nella riforma dei principii e nel met-

tere, innanzi all' errore, scliietta e manifesta la verita.

Or entriamo nella disamina delle proposte difficolta.

II Feurbach afferma che zoppica d'ogni lato Tatgomeuto co-

smologico, in virtu del quale, rimontando di figlio in padre nelle
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noiane generazioni, ci crediamo in diritto di ascendere a Dio causa

prima di tutte le cose e causa insieme di se medesimo. Egli e vero

che abbiamo per invitto un tale argomento; comeche non direm

mai che la causa prima sia causa di se medesima, ma bensi che

la e necessaria e nella stessa sua essenza ha la ragione dell'es-

sere suo. Se la dicessimo causa di se, dovremmo dirla prodotta da

se medesima, e percio esistenle prima ancora di esistere, cosa

.ailatto assurda e contradittoria. Ma il Feuerbach e un filosofo che

son bada a scrupoleggiare di esafctezza nel suo discorrere, e av-

VGZZO com'e di sciorinare contradizioni, si ancora a noi le fa dire,

senza addarsene punto.

Ei ci concede che nelle umane generazioni non possiamo, digra-

daodo, andare air infinite, ene da questa ragione: una serie infi

nita di cause non puo essere ammessa per la ragione chiarissima,

che noi non conosceremo mai tutte le cause. Per certo ammet-

tiamo 1' impossibility di una serie infiaita, ma la ragione addotta,

tutt'altro ch' essere chiarissima, ella sa del puerile, e trae il

Feuerbach in aperta contradizione con se stesso. Sa del puerile :

pokhe il manco della nostra conoscenza non puo darsi giammai

come criterio di verita. Di vero, perche noi non possiam conoscere

tutte le cause di una serie, finita o infiaita che la si voglia sup

porre, abbiamo noi il diritto, per cio solo, di negarla? No per

certo. L' abbiamo si quando rie conosciamo I'intrinwca impossibility,

come avviene nel nostro caso. Trae il Feuerbach in aperta contra-

dizion con s^ stesso, poiche egli ammette 1'eternita del mondo,

come che la escluda dalla generazione dei viventi. E poiche egli

:non dirk per certo che fuvvi un tempo in cui tutti gli atomi co-

smici erano nella assoluta immobilita, perche lo sarebbono sempre

appresso, dovra pur confessare (nel suo sisterna) una perpetua

successione di movimenti e di cosmiche mutazioni airinfinito, e

Insieme affermare che non si possono conoscere da noi tutte le

Irasmutazioni che sono cause di altre trasmutazioni, le quali percio

debbonsi considerare quali effetti. II perche meglio avrebbe fatto

il Feuerbach ad affermare la impossibility della serie, senza ad-

durre quella^ragione che non puo star in bocca a verun filosofo.

Egli per dimostrare che zoppica 1'argomento e che non si ha
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diritto di ricorrere a Dio per la produzione del prime uomo,

nifitte in mezzo la bella ipotesi, tale egli stesso la dice, che

I'.azione della vita organica derivi dalle forze degli element! natu-

rali. E se ella e una ipotesi, lui diremo, con qual diritto voi per

essa non solo volete rigettare Fargomento cosmologico, ma altresi,

avendola in conto di una dimostrazione inconcussa dell'ateismo, vi

date perfidiando a negare assolutamente la esistenza di Dio? di-

sprezzare la religione? farci passare come un gregge di ignoranti

e di sciocchi? Poi, la non e nemmanco una ipotesi: poiche la

. prima dote die dee avere ogni ipotesi e che possa acconciarsi alia

spiegazione ragionevole di que'fatti, pei quali e creata od addotta :

e la vostra ipotesi cosi bene si aggiusta coi fatti della natura,

come si aggiusta un circolo applicato sopra un triangolo. Gia noi

abbiamo, non affermato soltanto (vezzo comune de'moderni epi-

curei), ma abbiamo con irrefragabili argomentazioni dimostro che

F immediate produttore dei primi individui delle specie dei viventi

deve essere Iddio; e dimostrammo die i miliardi dei vostri atomi

inessi in volta con qualsisia moto, sono incapaci di formare, nel

eorso di una eternita, una mosca ch'e assai meno di un uomo. Nel-

Fuomo poi evvi anima intellettiva, immateriale ed immortale
;
ed

ogni uomo ha la sua; e quest' anima non puo aver origine da ge-

nitori, ma deve essere creata. Laonde non sulo Iddio ebbe a pro-

durre la prima coppia della umana specie, si nelle singole gene-

razioni degli uomini crea 1'anima razionale e la unisce alia materia

corporea, quale sostanziale forma della medesima.

Per altro 1'argomento colto dalla umana generazione, non e che

una particolare applicazione di quella dimostrazione cosmologica

che noi abbiamo adoperata in tutti i sei periodi cosmici. E dato

ancora e non concesso (ne possiam concederlo perche e assurdo)

die le generazioni dei viventi, ed in ispecie quella dell' uomo po-

tessero provenire dall' accozzamento e dalla postura degli atomi,

la filosofia richiamerebbe al suo esama (e gia 1'abbiam fatto)

questi atomi stessi, ossia tutta la materia dell'universo, e trovatala

finita e contingente pronuncerebbe la sua infallibile illazione, che

la e prodotta e che percio esiste un produttore improdotto, una
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causa prima, Dio. Quindi non c'e un punto solo della difficolt&

proposta che rimanga fermo solto una disamina ragionevole.

Ora toccheremo di passata alcuni altri spropositi del propugna-

tore dell' ateismo, i quali stanno per entro le citate testimonianze.

E primamente dove mai apprese il Feuerbach che il nome Dio e il

segno di una idea collettiva e non mai un nomeproprio ? Questa

erudizione e figlia del suo cervello. Dunque il nome Dio non e un

nome, che nelle varie religioni applicavasi a significare un essere

individuo; ma era bensi destinato a indicare una collezione d'in-

dividui come popolo, esercito, gregge, e va dicendo? falsissimo.

ISIehovah e YEtohim presso gli ebrei erano nomi che significavana

un Dio personale, comeche il primo fosse il nome sostanziale, asso-

luto epropriodelladivinita che ne denotava la Essenza infinitamente

perfetta, senza indicarne i rispetti alle creature, e il secondo ne

indicava 1'essere con rispetto alle medesime T
. la universale poi

possiam dire che presso tutte o quasi tutte le nazioni il nome Dio r

diversamente pronunciato, appropriavasi o al Dio vero ed unico,.

oppure a numi menzogneri, ma presi in singolo ed in individuo.

Non sappiamo con certezza che cosa egli intenda di dire, affer-

mando che Elohim degli ebrei sotto il senso teologico noscondeva altre

significazioni. Ma se egli si avvisasse che la significazione nascosta

fosse quella della collezione delle forze cosmiche, cui scambia con

Dio, la sarebbe una vera stoltezza, conciossiache dalla prima pa-

gina della Bibbia fino all' ultima, cosi viene adoperato quel nome

da esserne sempre significato, e con somma ehiarezza, un Dio per-

sonale e non mai una collezione di forze, considerate sotto 1'aspetto

di cause generali dei fenomeni della natura.

Pognamo pure che uomini selvaggi non sapendo a quali cause

attribuire molti fenomeni naturali, abbianli attribuiti immediata-

mente a Dio: per questo dovrem dire che nel loro concetto inten-

devano essere Dio la collezione delle cause operatrici dei prefati

fenomeni? Nullameno. Eglino concepivano, al modo loro, un essere

1 Parecohi leologi ilissertarono sopra la sigqificazione di quesli due nonu

ebraici: veggasi cio che scrisse in proposito il profondo leologo Card. FKA>ZKLIX

nel suo Traltato De Deo uno, seel. Ill, cap. II.
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personale, e a questo come a vera causa attribuivano que'fenomeni,

i quali immediatamente nella realta prccedevano dalla efficienza

delle cause seconde. II percLe tutto cio che Feuerbach va dicendo

sopra il formarsi che fassi per astrazione mentale il concetto di

Dio, e sopra il nostro confondere la astrazione mentale colla realta,

e cosa fuor di proposito e falsa del tutto. Infiniti sono i fenomeni

naturali dei quali gli uomini ignorano la causa immediata efficiente,

ma non diranno mai che Dio n' questa causa, se non quando cre-

dono che quelli o assolutamente o nelle circostanze, nelle quali

accadono, superino il valore delle cause seconde.

Mette orrore il vedere come meschinissimi saputelli, che non

sanno far altro che recare in mezzo veri arzigogoli, stoltezze, men-

zogae, contradizioni per isnervar la forza dei filosofici argomenti,

onde dimostrasi la esistenza di Dio, quasi che avessero proprio con

cio solo dimostrata a tutto rigore di logica la non esistenza del me-

desimo, tirano quella illazione che debbesi distruggere ogni reli-

gione co me menzogna, inimira del ben essere sociale. Questo fatto

sarebbe inesplicabile, qualora non v'intervenisse la superbia che

suolerendere la ignoranza indocile, incorrigibile, balda, sfrontata

villana. Ma da coteste teoriche della scienza mcderna, che 6 madre

del liberalismo presente, puo vedere il lettore che cosa significhi

quella liberla di costiinza, la quale dallo stesso liberalismo viene

promossa. fi una liberta che dee conciliarsi colla distruzione della

religione : e i fatti present} ben ci dicono che la e cosi e non al-

trimenti.

Che se dalla societa aggiustata ai principii della scienza mo-

derna puo tollerarsi una qualche religione, questa sara appunto

quella di cui parla lo Strauss e moltissimi altri dei nostri giorni,

la quale consiste nell'adorazione della materia, che poi traducesi

in idolatria e fttidsmo. Gran Dio, in quale abisso vuolsi gittare la

societa tutta quanta! quali pazzie si danno come insegnamenti ve-

rissimi della scienza ! e quai deliranti si chiamano pur scienziati!

Chiudiamo questa critica della difficolta proposta dal Feuerbach

avvertendolo, che e insania il dire che a tempi nuovi richieggonsi

nuove idee, qualora in questa parola idee si racchiudono, com'egli

vi vuole racchiudere, gli immutabili principii speculativi e pra-
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tici, i quali hanno eterna verita. Approva egli rlie a tempi nuovi

invece di dire che 2 + 2 = 4, diciamo che 2 -f- 2 9? Dovrebbe

dire e forse dira che no. Ma se lo dice, dovra pur confessare che

le immutabili verita, e tra queste Dio che di tutte verita e 1'incrol-

labile fondamento, non debbonsi cangiare ne' tempi nuovi. La sua

proposizione, com'ei Ja intende, e balorda, e assurda, e immorale,

e la distruzionc di ogni scieaza, d'ogni disciplina, e la ruina delta

societa e ridurrebbe gii uomini alia barbaric, anzi tramuterebbeli

in quelle fiere dalle quali voglionsi far discendere. Le parole poi,

onde e'chiude il suo scritto, sono insieme blasfeme e sciocche.

Ah! egli e Dio (orrenda cosa a dirsi!) ii rappresentante del de-

siderii innaturali e lussuriosi dell'uomo? Ma il fatto e a dirittura

ali'opposto: poiche e manifestissimo che i desiderii lussuriosi e

mnaturali dell'uomo sono infrenati da Dio, da cui solo procede la

regola dell' onesto e senza il quale (come abbiam gia dimostrato)

non v* e ne legge, ne diritto, ne dovere, ne virtu, ne vizio, n& or-

pine, ne civilta, ne societa. La lussuria e la naturale disposizione

all'ateismo: e a rhi dice il contrario si pu6 sbattere sulla fronte

la storia di tutti i tempi e le opere stesse dei moderni scrittori;

nelle quali spesso quanto colle sue laidezze s'inoltra lussuria,

altrettanto Iddio n' e rimosso. Se tutti gii uomini fossero cast! non

oi sarebbe un ateo al mondo, e se fossero ancora umili sarebbero

tutti cattolid.

Afferma egli : al luogo di Dio mettiamo la natura e la umanita,

& come dire : al luogo dell' anima mettiamo il corpo: al luogo

dei quattrini mettiamo la borsa : al luogo degli abitatori mettiamo

la casa. Non sono termini quelli di opposizione: ed e mestieri am-

mettere insieme Dio, natura e umanita, nella maniera che spetta

alia essenza di quello ed all'indole di queste. Gosi le frasi : al posto

ddla religione mcltiamo la civilta, la coltura e I'istrmione: al postu

di una vita etwna nel cielo, I'avvenire storioo dell' umanita: sono

(ci si permetta il termine basso) sono vere bufFonate, indegne di

uom'ni colti non che di filosofi e di scienziati. La religione non si

oppone alia civilta, alia cultura, alia istruzione : la ragione e la

sperienza dimostranlo, enoi, sia in questa dimostrazione della esi-

stenza di Dio, sia discorrendo contro il Draper e in altri deUati
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f abbiamo a tutta emdenza provato. Se il Feuerbach rinuncia alia

vita eterna del cielo, tal sia di lui; ed ei si studii di riparare co-

,
testa iattura coll

1

avvenire storico dell' umanita. Ma questa formula

sesquipedale e una freddura da bamboccione. II figlio non si eon-

tenta di rimanere privo della eredita confortandosi coll' avvenire

storico della sua famiglia: ne i lavoratori rinunciano alia mer-

cede, lieti solo deU'avvenire storico del proprio paese: e 1'uomo.

ii. quale sappiamo certo, per fede e per scienza, die ha un'anima

immortale, ed 6 destinato, dopo il corto suo vivere quaggiu, ad una

eterna vita che & ultimo e supremo suo fine, al conseguimento del

quale deve dirigere le sue operazioni, non si puo credere guider-

donato abbastanza, ne con qualche stilla di dolce, che qui gusta in

mezzo ad infiniti e continui trambasciamenti
;
n6 coll'avvenire sto-

doo deirumanita, il quale e incerto, ^ astratto ne puo avere per

lui ragione o di premio o di pena. E cio basti pel Feuerbach, in-

torno al quale ci siamo un po'a dilungo intrattenuti perche molti

srredenti si fan rimorchiare dalla sua autorita: e n'edegno. Im-

perocche alle ipotesi strane e ridevoli, agli errori grossolani,

alle ingiurie blasfeme contro Dio e la sua Chiesa, aggiunge tale

una sicumera, o meglio, tale una sfrontatezza che ha veramente

del singolare; ed e percio meritevoledi passare tra' maestri della

scienza moderna. Jntanto la scienza verace e il suo progresso

sincero sono perseguitati da cotestoro, i quali vogliono sostituirvi

la propria ignoranza, e, per soprassello, con ributtante orgoglio

adoperano ogni arte perche questa ignoranza abbia il monopolio

fid pubblico insegnamento. Ma voglionsi dischiomare cotesti no-

yelli Sansoni deU'epicureismo.
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RACCONTO CONTE31PORANEO

LXVI.

UN PRANZO DIPLOMATIGO NEL DESERTO

Ghadames, 12 aprile. Giornata campale. Abbiamo passata in

rassegna la nobilta e la signoria del Deserto. A tavola ci erano i

pezzi gross! del paese e della carovana nostra: e noi ci sforzammo

di porgerci alle loro cortesie arabesche con quanto piu potevamo
di disinvoltura europea. Ma che collezione di grinte! Gi erano del

negozii che a schiaffarli in galera mi parrebbe di graziarli : gente

che ha viaggiato e corso il Deserto, facendo di tutto un poco ,
rubac-

chiando, assassinando, e via via, e pure sono qui uomini di stato

e di governor uso che ora si copia in parecchi luoghi d'Europa.

Gastone parlava furiosamente arabo, io che non ne capisca

un'acca, per non istare li come un piuolo, mi aiutavo coi cenni,,

coi sorrisi, col civettare del capo, e con qualche briciolo di risposta

a qualche briciolo di francese, quanio scappava fuori. Giacche tra le

otto persone che erano i convitati, mudir, aga, mufti, cadi, sceicchi r

eccetera, ve n'era uno che cincischiava qualche parola in francese

arabo, senza contare il nostro capocarovana che si fa quasi capire.

Per tutto cio che era arabo, Gastone al bisogno mi serviva da tur-

cimanno; per certe scappate tuaricche, ossia berbere, ossia ama-

zighe, ossia scillucche, ossia tamasirte (tutti nomi di una o piu

linguacce che corrono nel centro del Deserto) ci aiutava il turci-

manno titolare, che avevamo condotto con noi. E Gastone mi fece

osservare che quella era probabilmente la lingua parlata ad Enea

da madama Didone, da Annibale quando comandava gli elefanti,

da S. Agostino prima d' imparare il latiao.

Ad ogni modo, se non c' intendevamo a volo nel parlare, be-

nissimo c' intendevamo nel mangiare. V'invito al banchetto arabo

anche voi, venite e desiniamo a Ghadames, un bel dugencinquanta
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niiglia entro il Gran deserto. Ecco qua un camerone basso, ma

pulito, coperto il pavimento da un tappeto fabbricato nell'isola

delle Gerbe sui lidi tunisini. Nel mezzo e una mensa alta un mezzo

metro : attorno ci accomodiamo tutti a piacer nostro, noi sediamo

sulle seggiole, gli arabi chi un modo, chi un altro, alcuni sulle

calcagna come i nostri sarti.

A proposito di mangiare, non siamo soli, si mangia anche dai

nostri servidori. Gastone prima di venir qua diede ordini affinche

con frumento, col montone regalatoci, e con una vecchia pecora

comperata a poche lire, si ammannisse un cuscus trionfale, cioe

una poltiglia cotta in brodo, e consolata colla came e colle ossa

dei due quadrupedi. Sono invitati alia festa i cavallari e mulattieri,

che torneranno addietro e ci pianteranno in mezzo al Deserto, rac

comandati ai soli cammelli. Saranno incaricati di questa e di tutte

le lettere del paese per Tripoli: e pero crediamo bene di farli

partire di buon umore, dopo una bella strippata, e con qualche

mancia per contentino, affinche parlino con favore degli europei.

Ora torniamo alia sala del caimacan. II pranzo e apparecchiato

da una cuoca di cartello, che gli aga ed i sceiechi mandano a chia-

mare da un'oasi all'altra quando vogliono farsi onore cogli amici.

Costei e una megera, dicono gli arabi, si ubbriaca di vino o di li-

quori ia barba di Maometto che raccomanda Tacqua, graffia ora

questa ora quella donna, piccbia il marito e gli strapperebbe i ca-

pelli, se non fosse rapato cc me una zucca; ne ci e cbi la possa con

lei: ma in fatto di cucina e il nee plus ultra. Noi riconosoiamo la

sua valentia alia prova. Gi da in tavola per antipasto un caffe, che

tiene il luogo del vermut, il quale vermut i maomettani non be-

rebbero volentieri in pubblico. Vi assicuro che e un caffe numero

uno, un caffe da dare il nervoso alle costituzioni sentimentali.

Dopo una mezz'ora di aspettazione arriva una minestra, che gli

arabi chiamano seeurba. E un beverone, entro il quale si veggono

guizzare e galleggiare erbe, legumi, carni, gnocchi di pastume, e

chi sa quante altre cose, dovute al genio cucinario della comare

diavolessa.

K Questa bobba mi apre Tingegno e mi illumina sulla olla po-

drida: chi sa che il piatto nazionaie dei caballeros spagauoli, non
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sia poi in realta una sceurba moresca, rimpulizzita, educata, inci-

vilita? Checche ne sia, il certo e che a Gastone e a me pare d'in

goiare cucchiaiate di fuoco: tanto e il pepe che v'arrabbia per

entro. Sudo tutto, mi sento salire il sangue alia testa, sono rosso

come ua tacchino. li mio cugino mi fa animo, accertandomi che nei

Deserto il pepe e un rinfrescante, e bisogna farvi la bocca. Credo

che mi avvezzerei prima alia zuppa di spille. Riposo la gola info-

cata intercalando alle boccate di pepe qualehe morso di pane, che

e candido e fresco quanto desiderare si possa in Europa.

Dopo questa prima messa ci dettero una maccheronata da far

venir 1'acquolina in bocca a un lazzarone di Napoli. II pepe non vi

mancava, ogni maccherone n'aveva la sua presa, per giunta la

pasta guazzava in un sughillo, che qui si chiama per antonomasia

salsa da maccheroni, sciasciucat el macaronda. E bene, chi lo cre-

derebbe? il mio palato cominciava gia ad assuefarsi, inghiottivo ii

pepe, ii sciasciucat, il maccherone come se nulla fosse. Di qui ho

capito come i ciarlatani possano assuefarsi a mangiare la stoppa

accesa. La nostra valorosa cuoca ci da dipoi quattro o cinque piatti

di earner vi e Farrosto, vi e Tumido, vi e lo stufato, e non so che

altro, come in tutto il globo terracqueo, e per tramezzo un veris-

simo risotto alia milanese, cui non so come battezzino qui. Da ul-

timo viene un trionfo di semolino bianco, detto mesfuf, condito

con burro e con miele: tutte cose ottimissime, se non arrivassero

troppo tardi. Seguono i pospasti, cioe confetti di Tunisi e di Co-

sta ntina e frutti secchi
;
e cosi finisce la pappatoria.

a Dico male : finisce quella dei maschi e comincia quella delle

femmine. Giacche sopra le teglie, i piatti e i taglieri abbiamo la-

sciato nel mezzo la benedizione del pellegrino, cioe un poco di re-

sticciuolo che e la parte delle donne. E le benedizioni si mangiaua

dopo il pasto degli uomini da quelle povere creature che i mao-

mettani tengono in luogo di bestiuole domestiche, e che mai e poi

mai non oserebbero affacciarsi alia sala dove il loro marito e pa-

drone siede a tavola con forestieri.

Ma finito di menare le mascelle non si finiva pero di menare

la lingua. Gastone macinava arabo come un nato arabo, e teneva il

campanello. Questi rozzi beduini pendono dal labbro di chiunque



IXVI. U1Y PRAAZO DIPLOMATICO 1YEL DESERTO 45

loro discorra di qualcosa intelligibile alia loro rozzezza. Se non ci

era Gastone, avrebbero forse ascoltato un del loro improvvisatori,

o un cantastorie, propriamente secondo gli usi omerici. Gastone

invece gl'incantava con teoremi geografici. Stese un foglio di carta

sulla tavola, sotto gli occhi del caimacan, e colla matita vi disegno'

sopra a occhio e croce i limiti del Deserto : vi appunto a suo luogo

Ghadames, e varie altre oasi, e vi si scaldava sopra con parole e

con gesti ;
e tutti quei signori, gomitoni sulla tavola, a osservare

il disegno, e interrogare Gastone e muovere dubbii, e interrom-

perlo talvolta con un: Allah e grande! A un tratto vedo Gastone

piegare la carta, e cacciarsela tra le sciascie (tra una berretta e

1'altra), muoversi verso la porta, e la brigata dietrogli.

Arrivammo all'albergo. Gastone sfodera la piu bella carta

d'Africa che avessimo tutta in un foglio, cioe quella del Philip,

recentemente impressa a Londra, della quale portiamo con noi

quattro o cinque copie. La stende sopra una tavola e ve la ferma

con quattro bullette; vi scrive sopra in arabo Tripoli, Tunisi, Al-

geri, Ghadames, Mursuch, Ghat, Tuat, Insallah, Tomboctu, e qua!

che altro nome del Marocco e della Nigrizia. Bisognava vedere

quei barboni, che, sebben manchino d' educazione, non mancano

tuttavia d'ingegno, come si ringalluzzivano nell'intendere la de-

scrizione della loro patria, e nel vedere come gli Europei ne fac-

ciano studio, sino a scriverla (dicevano essi) tutta in sulla carta,

E il capitano dar sotto, e porre il compasso in mano a questo e a

quello, e insegnare loro a computare le distanze coil' aiuto della

scala posta a pie di pagina ;
e gli arabi trionfare e toccare ii cielo

col dito, quando e's'accorgevano che facendo ragione delle giornate

di cammino, il compasso diceva loro il vero.

Come il capitano ebbe loro ben conficcato in mente 1'idea del

Deserto, della immensita delle solitudini,. dell'oceano Atlantico, e

del Mediterraneo che ne bagnano le coste, e della Nigrizia vastis

sima ed ubertosissima che si stende al mezzogiorno, comincio a

spiegar loro come gli arabi potrebbero aprire il terrene ad una

strada ferrata, che dal Mediterraneo tirasse direttamente sopra

Guca nel centro della Nigrizia, ovvero sopra Tomboctu, chiave di'

commercio infmito: gia esservi stato un ingegnere francese, il si-
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gnor Soleillet, e assai prima di lui un italiano, il signer Paladini,

che 1'aveva proposta in Europa. Qui uno scoppio di applausi. Gli

arabi di qualche levatura hanno tutti provato o ad Algeri o in Egitto

che voglia dire il viaggiare nel carro del fuoco (cosi chiamano i

carrozzoni delle ferrovie) ;
e ne sono talmente innamorati che e' sono

capacissimi di pagare il biglietto d'andata e di ritorno per nul-

F altro che pel diletta di scarrozzare e farsi portare cento volte

piu agiatamente che in groppa ai loro cammelli. Pero avrebbero

voluto che la ferrovia fosse gia bella e pronta, per gojjerlasi senza

piu. Gastone lodo il laro zelo d' incivilirsi, ma loro fece intendere

che le ferrovie non piovono dal cielo: prima essere d'uopo che

nelle oasi interne ove dominano i tuaricchi...

Maledizione sopra i tuaricchi ! sclamarorio gli arabi.

Gastone si continue : essere d'uopo che i tuaricchi, i tibbusi,

i mauri imparassero a rispettare i viaggiatori francbi, come nei

paesi dei franchi si rispetta qualunque straniero vi capiti, anche

da tribu nemiche.

Allah faccia del bene ai franchi ospitali ! disse il caimacan.

- Ma voi, rispose Gastone, godete fama del piu ospitale popolo

del mondo: le squisite gentilezze, onde i'eccelso caimacan e voi

tutti trattate noi europei, ne sono una riprova che parla da se.

Questo complimento ando mirabilmente a solleticare 1'amor

proprio del caimacan e degli astanti. Pero Gastone con piu fav'ore

che mai prosegui a dimostrare gli altri disegni formati in Europa,

per aprire il Sahara al commercio e alia civilta. Piantato un piede

del compasso sopra il capo Bojador sulla costa dell'Atlantico, loro

fece misurare le circa settecento miglia, che lo separano da Tom
boctu. Or bene, prese egli a dire, gl'inglesi stanno ora stu

diando il modo di tracciarvi una via diretta...

Impossibile ! sclamo un viaggiatore emerito e in barba d'ar-

gento. Da quel lato s'incontra El Sciuf, che e la solitudine piu

spaventosa che si possa immaginare, una solitudine bassa e fonda,

senza uno sterpo di arbusti, senza unfilo d'erba, senza fonti, senza

pozzi.

E appunto in quella conca avvallata si vorrebbe far entrare

1'Atlantico, e sopra quelle morte arene far galleggiare flotte di
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navi, che recassero a Tomboctu le merd di tutto il mondo, e di la

nel centre dell'Africa, per tutto il Sudan, insino alle foci del Niger.

Allora le navi degli arabi potrebbero uscire del Deserto, e veleg-

giare a tutti i porti a negoziare le loro derrate.

Allah e grande ! interruppe novaraente il viaggiatore. Se egli

ha destinato tale trionfo alia tribu ingles3, la cosa si fara. Ma io

non credo la cosa possibile, perche non e in balia degli uomini

cambiare ne la terra ne ii mare.

-
Infatti, rincalzo tosto il mufti, nel libro (volea dire il corano)

e detto che il mare occupa giusto un terzo della superficie terre-

stre; se questo si stendesse nel Deserto occuperebbe piu spazio, e

farebbe mentire il libro: non pu6 essere.

Ma almeno (riprese Gastone, il quale volea dar passata alia

spinosa questione del corano) niuno potrebbe impedire che si

aprisse un angusto varco al Mediterraneo a traverso 1' istmo di

Gabes nella reggenza di Tunisi. Osservate qua. (E coll' asticciuola

d'una penna d'acciaio scorreva la costa di Tunisi) Gabes e qui,

qui e il golfo pericoloso, detto per antico Syrtis minor: qui, dicono,

era un canale tra il golfo e quelle immense conche saline, parte

del territorio tunisino e parte dell'algerino, ora aride, ora inondate

dalle piogge. Voi le chiamate sciott ovvero sebche.

Appunto appunto! dissero gli arabi, la abbiarao gli sciott di

Fegiei, di Faraun, di Salam, di Melghir e tanti altri.

Or bene, ripiglio Gastone, cotesti sciott erano da prima tutti

uniti in un solo lago, quello che anticamente chiamdvasi lagro del

Tritone: e i franchi d'Algeri lo vorrebbero rinnovare, riaprendo

1' antico canale.

Gosi lo voglia Allah! esclaino il caimacan: a questo modo

Ghadames sarebbe avvicinata al mare di un centinaio di miglia; e

si darebbe novella vita alle numerose oasi del paese circostante.

Ma il male si e, disse Gastone che voleva essere sincero, che

una comitiva italiana sopravvenuta a studiare il disegno francese,

scoperse che 1'istmo di Gabes non serba traccia di antico canale

del lago Tritonio, ossia di comunicazione tra il golfo e gli sciott :

che anzi la costa che li separa non e una bassura colmata dalle

arene del Deserto o del mare, si bene una catena di poggi di viva
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pietra, che forma una diga naturale fin da tempi anterior! ad ogni

mcmoria d' uomo.

che non potrebbesi lagliare cotesta diga? dimando un

arabo, che aveva viaggiato in Egitto. Si e pur tagliato 1'istmo di

Suez (E in dir qufsto misurava col compasso i due tagli), che era

incomparabilmente piu lungo e piii difficile...

Che dubbio? rispose il capitano; tutto. e possibile col tempo

e col danaro. Ma i vantaggi, che promette un lago interno nell'AI-

^eria e nel Tunisino, non agguagliano a gran pezza quelli di un

passo tra 1'Europa e le Indie. E poi e presto misurata la distanza

tra il mare e il sciott di Fegiei. ma e d'uopo sapere che, prima

d'incontrare in questo un fondo inferiore al pelo del Mediterraneo.

sara d'uopo prolungare il canale forse molti chilometri dentro il

liacino dello sciott. ft ben vero che un ingegnere italiano, il Ga-

gliani, sostiene a spada tratta il disegso dci franchi. Ma piu vero

ancera si e che la cosa non e anche chiarita
;
e se con nuove esplo-

razioni si scoprira una via da ristabilire con poco dispendio Fantico

lago, non dubitate, il Mediterraneo rientrera nel Deserto, e fara

rivivere questa parte del Sahara.

A queste parole del capitano tenne dietro un patassio sbalor-

ditoio: fioccavano le osservazioni, e Dio sa quali, die io non inten-

devo, e Gastone stesso non seppe riferirmi. In generale gli arabi

preferirebbero ad ogni altro lavoro una ferrovia che traversasse

il Deserto, e portasseli dalle sponde mediterranee alle felici con-

trade del lago Tsciad e del fiume Niger. Per quanto pregino le

loro Nam del Deserto, non sarebbero po'poi scontenti di cambiare

le navi quadrupedi e gobbe colle carrozze di prima, seconda e terza

dasse. Ma cotesto e fattibile? massime quando si pensa alle be-

stialissime tribu erranti nel Deserto? Sara molto, se si potranno

indurre quattro o cinque sceicchi delle oasi a promettere di non

iscassinare le ferrovie, e non assassinare i passeggeri... Ah, se in

Algeria si fosse governato cristianamente! esclama sempre con in-

fmito rammarico il nostro Gastone.

Quest
1

oggi per6 egli ha ben altro da fare, che da rimpiangere

la pazza signoria francese: e tutto in faccende a farsi amici tra

q-uesti c&tzr, ossia potenti di Ghadames. Innanzi tutto riesce a cat-
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tivarsi mirabilmente la stima del nostro sceicco capo della caro-

vana. Costui si aocorge ogni di meglio che il suo clientc europeo

(non parlo di me) e un pezzo grosso, un sapiente numero uno, e

per giunta un dottore in raedicina. Si, anche medico e Gastone, e

laureato per forza da quest! arabi, che lo reputano tale. Oltre a

cicalare di laghi e di ferrovie, ha dovuto prescrivere medicine a

questo e a quello, ha ordinato purganti e vomitivi e appiccicato

cerotti, che e una maraviglia. lo fo solo da pappino di >spedale. E

me ne tengo, pensando che Linda e Alice fanno da spedalinghe. Che

risate, quando potremo raccontarci a vicenda le dotte cure eseguite !

Ma torno a Gastone. Prima di licenziare la brigata, fece ser-

vire un caffe de'piu ghiotti, con entro ua gocciolo di centerba, cui

qualifica di sugo erbaceo e che non ha che fare col vino. II mufti ci

crede in digrosso, e dietro a lui tutti gli altri. Si centella sapo-

ritamente il caffe", cresce 1'allegria e la familiarita; forse vi e qual-

che semenza d'amicizia. Per farla attecchire il capitano la vuole

irrigare con qualche presente. Dona a ciascuno de' convitati, ve-

nuti ad accompagnarci all'albergo, una gaianteria da poco, per

esempio, un calamaio a molJa, un portafogli con fermaglio, uno

specchietto, un mazzo di zigari, una pipa, un portamonete: ninnoli

tutti di che abbiamo piens due casse, e che nel Deserto vagliono

dieci cotanti del loro prezzo d'Europa.

AU'aga, che dopo il caimacan, e per avventura il piu intelli-

gente, e che mostrava di golare la carta geografica, egli la regala,

aggiungendovi otto o dieci nomi di luoghi in arabo: di che 1'arabo

si professa obbligatissimo con una serie, di salamelecchi graziosi.

II dono costa a noi meno di uno scellino. Al sceicco hostro, Mes

saoud, fa un complimento: A te riserbo un regalo piu bello che

a niun altro, perche i tuoi meriti sono impareggiabili, avendomi

fatto trovare a Ghadames tanti amici... ti mostrero la mia ricono-

scenza il giorno che faremo colezione insieme, di ritorno a Tripoli.

Voi capite benissimo la politica di questo complimento; ma

3lessaoud, prendendolo per oro in verga, rispose: Me ne hai

gia ripagato a usura, col farmi onore tra gli amici miei. -

Pel caimacan, che e quasi un principe regnante, Gastone cavo

fuori un astuccio con entro un bel paio di orecchini per la princi-

Herie X, vol. Ill, fasc. U4!) 4 27 giugno 1877



50 IE GEMELLE AFRICAN

pale m ogliera di lui. un lavoretto in pietre dure, di Firenze, che

puo ben valere in Italia un trentacinque lire, e qui vale trecento.

Nuove maraviglie universali: tutti si affollano a contemplarli nella

loro custodia, li vogliono provare; e questi gravi barbassori, quasi

tutti di maestoso personale, di forme virili, di sembianze austere

si che tengono del manigoldo, non credono di perdere punto della

loro dignita ad appenderli agli orecchi con un filo, e civettare col

capo, imitanio gli attucci della donna felice, che dovra portarli.

Gastone per mantenerli nel loro pecoreccio mette mano ad una

lente, e fa loro vedere le gemme dei penlenti, ingrandite ;
e le

gemme non erano altro che un mazzolino di fiori, cioe una violetta

del pensiero, e un non ti scordar di me, intrecciati. Spiega loro

come il fondo e di pietra nera, e che quelle frondicelle verdi, quei

petaluzzi di piu colori, quei filolini di gambi sono di pietre finis-

sime, durissime, preziosissime, eccetera, eccetera. Qui lo smiraco-

lare degli arabi non ha piu termine. II mufti dimostra evidente-

mente che cotali lavori non si possono fare senza qualche secreto

magico; e tutti gli altri si lasciano convincere, la cosa e giudicata,

e nessuno osera piu dubitare che Firenze non sia un laboratorio

di stregonerie. Insomma il cairnacan e tutti quanti se ne tornano

contentissimi di averci festeggiati. II nostro sceicco resta F ultimo,

per pavoneggiarsi della protaziona che si degna accordarci, e giura

che ad Insallah e a Tomboctu fara piu e meglio; attaso che sap-

piamo comportarci da veri cbar, e gli facciamo un onorone presso

i suoi amici.

Uscito finalmente anche costui, io chiedo a mio cugino, il

perche del tanto sfegatarsi in salamelecchi con questo branco di

birbaccioni. Ed egli mi rispoade, che conosce il Deserto e i suoi

abitatori; che le cinquanta o sessanta lire seminate in cortesie ci

frutteranoo il cento per uno al nostro ritorno, caso che dovessimo

ripassare per Ghadames; che egli vuole stringere amicizia con

quanti piu puo di questi illustri galeotti, per certi suoi disegni

avvenire, che sapro a suo tempo ;
e che intanto lo sfoggiare un

poco serve a convincere il nostro comanlante di carovana, che alia

fine non siamo pezzenti, e sapremo al ritorno dargli guiderdone

pari a' suoi meriti nel difenderci e trattarci bene.
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Indovinate voi quali siano i disegni di Gastone, per cui gli

torni utile annodare relazioni con queste bestie del Deserto? lo mi

persuade che troppo si appongano i suoi camerati, i quali lo cre-

dono risoluto di entrare nel clero, e anche quelli che dicono volere

lui tentare la conversione del Sahara unito coi missionarii di Algeri.

una congettura: ma piu studio mio cugino, e piu la congettura

mi sembra fondata. Ad ogni modo e una benedizione di Dio che

T abtiamo trovato, e che egli abbia voluto prendtre sopra di se la

nostra impresa. La presenza sua ci e arra di felice successo. Vi

assicuro, che se mi trovassi qua solo, a discrezione di interpret! e

di arabi, ci sarebbe di che darsi alia disperazione.

a Dimani, se le cose vanno come furono concertate in arrivando,

noi dovremmo levare il campo per Insallah, distante piu di quat-

trocento miglia di desertissimo deserto. fi un viaggio pressoche

ignoto agli europei, giacche di viaggiatori che 1'abbiano fatto non

conosco altro che il famoso Gerardo Rohlf...

Gastune viene in questo istante a dirmi, che non c'e verso di

partire noi dimani: il sceicco giura di avere grandissima fretta;

ma che la sua carovana non e anche all'ordine per la partenza.

Bene partiranno i nostri cavallari e mulattieri per Tripoli; e pero

debbo porre termine alia presenter la chiudero questa sera o do-

mattina.

Prima di chiuderla Gastone mi da pieni poteri per mandare

a te i suoi saluti e a tutti i nostri di Lagos. che pazienza ci

vuole con questi arabi. Non hanno mai fretta
;
ed io ho fretta per

tutti loro. Questa sera si vede un rimescolio grande di cammelli

e di genti. Pare che la carovana si formi appena adesso. Arrivano

brigate da tutte le parti; e costoro debbono fare i loro appresti

per venire di compagnia con noi. Fortuna che ci troviamo accom-

modati in queste buone cam ere, se no, chi sa? tra tanta invasione

di forestieri ci tocchen bbe forse di accampard sotto le tende.

13 aprile. Dentro un'ora partira la brigata che ritorna a

Tripoli. Da ier sera in qua non e nata novita veruna, se non che

i nostri valorosi uomini di Tripoli, che doveano stamane rimet-

tersi in via coi muli, non voleano prender 1'ambulo; ed aveano

mille pretesti per aspettare sino a domani. II vero si era che,
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adagiatisi beduinamente nel caravanserraglio di Ghadames, e prov
-

veduti di buona pacchia, specialraente a spese nostre, andavano

mettendo in pratica la felice massima: Chi sta bene non si muove.

Gastone che conosce i suoi polli ne gitt6 una parola al serraschiere

del caravanserraglio; il quale dalle sue guardie feceli cacciar fuori,

sotto pretesto che alia gran gente arrivata nella notte si dovea

far posto. Allora fu facile persuaderli a mettersi la via fra le

gambe. Ma affinche partano di buona voglia, io sono incaricato di

regalarli, farli mangiare e here lautamente.

Bisogna adunque cb'io finalmente suggeili questa lettera che

e sterminatamente lunga... e mi par breve! Mi pare, scrivendo, di

parlare a tu per tu coi nostri cari : ed e si dolce quando si e nei

cuore del Deserto ! piaccia a Dio di concederci un viaggio sino

ad Insallah, sino a Tomboctu, sino a... Lagos, cosi felice come da

Tripoli a Ghadames! Lo desidero, piu che per me, per te Riccardo

per babbo, per le nostre angiolette, per la signora Elisabetta, per

questo Gastone impareggiabile, che mi fa da padre, da fratello, da

amico. Tuo Guido.

LXVII.

O INCONTRO MISTI-RIOSO

La brigata partita da Tripoli, sotto la condotta del capocarovana

Messaoud ben Saoud non era un quarto di quella che dovea viag-

giare a Tomboctu. Molte altre torme di mercatanti con loro fami-

glie e schiavi di servizio eransi data la posta in Ghadames, per

quivi fare massa, e inoltrarsi poi tutti di compagnia nelle stermi-

nate solitudini, dove 1'essere pochi di numero e come un provocare

i rapaci assassini del Deserto. Pero ne' pochi giorni che Messaoud

sostenne in Ghadames, le molte strade che mettono capo a questo

ernporio formicolavano di passeggeri. Vi concorrevano genti del

Sahara algerino da Bir her es soJF, da Tuggurt, e da Biscara presso

Gostantina; giungevano brigate dalle oasi del Belad el Gerid, e

tunisini dei porti di Gabes e di Sfax. Un grosso di fezzanesi veniva

persino da Mursuch, sopportando una larga giravolta a traverso
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le arene, pur di viaggiare di conserva colla carovana del valoroso

Messaoud.

Di che la cerchia amplissima di Ghadames era divenuta un vasto

accampamento di tutte le razze saharine. Per tutto si rizzavano

tende, si pascolavan cammelli, si riempivano otri di acqua, si

scambiavano derrate e foraggi, si allestivano balle di merci e sal-

merie, Infine, it quinto giorno h baraonda degli uomini e degli

animali si disciolse, versandosi a guisa d' un fiume verso 1'occidente

in sulle aridissime lande, che dividono Ghadames da Insallah. II

convoglio poteva ben avere un trecento passeggeri, con presso ad

oltocento cammelli, parte ad uso di someggiare viveri e mercatan-

zie, e parte ad uso di cavalcare.

Guai a chi ci tocca! (diceva Messaoud a Gastone, una delle

prime giornate ch'egli si vide comandante di si numerosa carovana}

Abbiamo fucili e lance da tener in rispetto qualsiasi nemico.

-
Speriamo di ncn incontrarne; rispose Gastone.

-
Speriamolo: ma se alcuno ci viene innanzi, suo danno. E tu,

se fosse d' uopo, non faresti parlare la polvere?

Se la farei parlare ! disse Gastone con dimostrata sicuranza.

La farei parlare alto, e niuna parola vorrei fosse gittata al vento.

Tu conosci il signor Guido... Lui non da mai in fallo: e avvezzo a

tirare alia selvaggina corrente, e agli uccelli a volo. lo poi ho

tante e tante volte condotto i miei compatriotti contro interi squa-

droni di cavalleria armati in battaglia: pensa se vorrei lasciar muta

la mia carabina dinanzi a un branco di ladroni...

Di tuaricchi, vuoi dire.

- Di tuaricchi, o di chi altri mi venisse tra'piedi. Gia la mia

tattica e semplice, e approvata dall' esperienza. Da lungi si mira

ai capi: le mie carabine colgono nel segno a mille metri di di

stanza, a ottocento poi sono sicuro del mio colpo come a bruciapelo ;

quando quelJi non possono fare altro che sparare all'aria. In due

minuti, cambiando carabine posso far partire ventotto palle di

munizione. Da presso poi mi raccomanderei alle rivoltelle : ne ho

mezza dozzina sempre cariche, e con un poco di sangue freddo, mi

da 1' animo di stecchire intorno a me una trentina di assalitori. Al

perso, mi resta sempre la spada, o la coltella a cricco, con cui
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vendere cara la vita. Del resto non sara facile coglierci alia sprov-

veduta e metterci alle strette: di giorno teniamo il cannocchiale

sempre in ispia, e di notte dormiamo con un occhio solo.

Questa sparata di Gastone ottenne F inteiito bramato, quello cioe

di ben ribadire in capo al sceicco, che non ci era da scherzare

cogli europei, caso che qualche fanatico musulmano tramasse contro

di loro un mal tiro. E do diveniva necessario atteso il gran numero

di sceicchi e di capi barbari, intruppatisi novellamente colla ca-

rovana. Oltre il qual eifetto salutare, un altro ne opero non cercato

ne spcrato, ma pure utilissimo. Perciocche, stato alquanto sopra

di se, il sceicco gli rispose: Troppo bene indovino, che tu sa-

resti terribile coi nemici quanto se'buono cogli amici... Gua', se

alcun sentore mi arriva di insidie, io farotti avvisato prima di niun

altro, affinche mi consigli, e m'aiuti. Ne pago di questa buona

disposizione, Messaoud, mosso sempre dal suo tornaconto, tenne

proposito delle grandi virtu militari del capitano franco ora con

questo ora con quello de'capi piu rispettati dal volgo; e tanto bene

seppe la causa sua propria avvocare, che per comune avviso si bu-

cinava a Gastone doversi conferire il comando della difesa in caso

di assalimento nemico. Gotali discorsi avvicendavansi sopra tutto

la sera, allorche la carovana faceva alto presso ai pozzi, o doveche

altrove si piantassero gli alloggiamenti. Allora r mercatanti di

maggior conto, posto ordine alle brigate loro, spesso e volentieri

si adunavano presso la tenda di alcuno d'essi a cenare, e sopra

tutto a novellare sino a tarda notte de'casi della giornata, degl'in-

contri di nemici o di amici che fossero per avventura a temere o a

sperare.

A queste raunate il capitano Gastone compariva spesso, e sempre

accompagnato dal cugino Guido: cosi che in breve ebbe fatto co-

noscenza coi maggiorenti delle comitive, associatesi in Ghadames

alia carovana principale. E in conversando tanto buon saggio dette

di se, che costoro tra per la stima personal e, e per le onoranze

onde Gastone era stato favorito dal caimacan di Ghadames, non si

peritarono di manifestargli il loro disegno. Ne il capitano si contese.

Ma come uomo, che di siffatto ufficio sentivasi capace, mostro di

gradire T onore, e promise di disporre le difese nel miglior moda
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die il tempo e le circostanze fossero per consigliare. Pose 'solo

due condizioni: la prima, che si tenesse una plena giemma cioe

un legittimo comizio del capi, e in questo il sceicco capocarovana

gli desse Finvestitura della nuova dignita, in guisa cbe niuno po-

tesse tergiversare a riconoscerlo siccome comandante; la seconda,

che gli si accordasse facolta di raunare gli uomini capaci del-

1'armi, e nelle maggiori fermate praticarli ad alcuni esercizii

militari.

Ogni sua dimandafugli consentita; e tanto piu volentieri, quanto

che cominciavano a destarsi sospetti di alcun probabile assalimento

per parte di alcunetribu nomadi, nelle cui regioni si entrava. Gia

si erano osgervate sul sabbione tracce di piccoli accampamenti, e

pedate di cammelli, avanzatisi sulla via di Insallah a Ghadames, e

ritornati indietro. Agli occbi di Messaoud e dei capi raeglio esperti

cotesto non dava buona sicurezza, come a quelli cui odorava forte

di scorridori spediti a spiare la carovana nella notte. Era nato

anche un altro indizio sinistro: cio era il fatto di uno schiavo mo-

resco, che era sparito insieme col mehari ossia cammello da corsa

del suo padrone. Lo schiavo non era stato maltrattato, ne sapevasi

di lui altro, se non che alia posata di notte aveva governato stu-

diosamente I'animale, e nel maggiore silenzio erasi dileguato, fug-

gendo, come mostravano le pedate, a gran camera, appunto ap-

punto nella direzione delle vestige misteriose gia prima osservate.

Non era questa la sola novita che tenesse occupato 1'animo degli

europei. Tra il grannumerode'passeggeriaggiuntisi recentemente

alia carovana, uno ne avea scoperto Gastone, che davagli non poco
a pensare. Era questi 1'unico, che, soppiattamente brogliando,

avea tentato di stornare i capi dal conferire alcun potere al capi-

tano franco. E Gastone cio avea risaputo dalle relazioni del suo

dragomanno Saada ben Moussa, il quale, come indigene, veniva

con piena sicurta ammesso in tutte le tende. Di che egli si pose
in cuore di indagare con somma dissimulazione qual razza d' uomo

fosse questo occulto avversario, e quali motivi il portassero a ni-

micare gli europei.

Si era egli avveduto in qualche casuale conversazione che costui

Jion aveva cosi franco il linguaggio arabo, come avrebbe dovuto, se
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ejli fosse stato nativo fezzanese, quale si spacciava, e come ri-

chiedeva 11 suo uflicio; giacche viaggiava agli stipendii di Messaoud,

scrvendolo da scrivano e da segretario. Ma questa diflicolta nella

.lingua paesana non ispiegava la ragione dell'occulta nimista. Fa-

f evasi il segretario chiamare All ben Suchai, e non era partito da

Tripoli, si bene da Mursuch, e di qui avea raggiunto il suo prin-

cipale a Ghadames, conducendo seco alquante schiave more, giovani

e belle, cui trattava con isquisite delicatezze. Venuto al campo, era

assiduo presso Messaoud, ne tenevasi consiglio del capi, che egli

non v* intervenisse. Sopra ogni altro mostravasi tenero e zelante

delle osservanze maomettane, e guarda che rnai fallisse alle pro-

strazioni prescritte o alle abluzioni di regola ;
e dove difettasse

Facqua, suppliva puritualmente, aspergendosi di rena. Spasso fa-

sevasi vedere colla corona musulmana avvoltata al braccio, o in

atto di snocciolarne i grossi chicchi, labbreggiando la preghiera

d'uso. cogli occhi piamente rivolti al cielo; e ci6 specialmente

quando aveva che fare coi marabutti piu fanatici.

Gome die A!i non avesse buon sangue con gli europei, pure come

si accorse che in generate i capi tanto pregiavano Gastone da ri-

mettersi in lui per la difesa della carovana, prese anch'egli a mo-

strargli servitu e a dargli tutti i segni di cortesia arabesca. Onde

avvenne che All frequentando e nel camaiino e nelle formate la

conversazione di lui, gli si veniva porgendo all'esame fiscale che il

capitano appunto bramava de'fatti di lui istituire. E tanto bene

seppe Gastone avvilupparlo in discorsi, die non peno a chiarirsi

come il segretario del sceicco conoscesse i maneggi politici dell'Eu-

ropa, gli usi e le arti delle nazioni civili, e sentisse in opera di

scienza troppo piu innanzi che non era credibile in un arabo.

Un giorno, udendolo ragionare con vivo amore delle piu recenti

esplorazioni dell' Africa interna, gli veniva fissando gli occhi in

volto, come per leggere ne' suoi lineamenti la stirpe a cui potesse

appartenere un africano si colto di conoscenze moderns; e gli

pareva di ravvisare in lui il tipo del berbero dell'Atlante. Del

berbero Ali avea infatti la carnagione bronzata, i pomelli delle gote

prominent!, la fronte larga, la bocca squarciata e con poco orna-

fflento di labbra: mancavagli Focchio nero e il guardo sicuro; in-
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vece di che avea pupille azzurre e sempre in volta, coma chi non

osa guatare altrui in viso. E volendo Gastone arrivare al suo punto

senza troppo farsi scorgere: A!i, gli disse, tu devi aver letto

tutte coteste no vita in giornali europei: conosci tu il francese?

A cui All, in francese: UQ poco : a Tripoli fui richiesto alcuna

volta per fare da interprete nei consolati europei.

Gastone allora infilando rapidissimo il discorso nella sua lingua

materna, si accorse con sua maravigiia che 1'arabo fezzanese in

tendevalo senza difficolta veruna, quanto un europeo che possegga

il francese; e con maravigiia maggiore 1'udi rispondere con facile

parola, ma con accento recisamente tedesco. Non resse pi a alle

mosse, e smettendo il flscaleggiare eoperto, 1'investj a visiera ca-

lata : Signore, che vale nascoadervi? voi siete un gentiluomo

europeo... Voi avete tolto in prestanza coteste fogge, e cotesti usi

religiosi per viaggiare piu sicuro, come il nostro Gaille
1

,
come il

famoso Finto derviscio, come tanti altri. Non v'infingete con me, che

sono uomo d'onore, e non ho interesse veruno nel darvi dispiacere;

anzi ci guadagno un tanto a trovare qui nel Deserto un compagno,

un amico,

Queste parole proferite con chiaro volto, e col piglio di chi e

oggimai sicuro del faito suo, tolsero ad All baldanza di piu oltre

avvilupparsi in un velame, cui troppo aveva colle sue imprudenze

squarciato. Pero, stendendo la mano al francese: Posso fare

assegnarnento sulla vostra lealta?... suH'amicizia che mi profferite?

Gastone, stringendo la mano oJFertagli:
~ Nel cuore dell'Africa,

due europei sono compatriotti e amici... fossero anche un francese

e un tedesco...

Tedesco no, ma svizzero.

Tanto meglio !
-

In questa sopraggiugneva Guido, e messo anch' egli a parte del

segreto, aggiunse la giovanile baldanza alia riserbata prudenza di

Gastone. Onde che con piu vigore continuo la batteria contro il

povero Ali, il quale non volendo smascherare 1'essere suo, non

punto glorioso, fini coll'inventare li per li u'na condizione la piu

plausibiie'e la meno odiosa che seppe immaginare: se essere nato

pro tes -ante in Isvizzera, donde affari di comraercio aveanlo COL-
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dotto a Tripoli; qui sconsigliatogli di rimpatriare, per cagione di

un fallimento del suo principale, egli erasi dato d'attorno per cam-

pare onoratamente, insegnando il tedesco eil francese; e da ultimo

erasi accomodato per segretario con varii capi di carovane fcri-

politane.

Guido non seppe frenare una osservazione che troppo spontanea

gti venne alia bocca: E intanto vi siete anche camufFato in

maomettano ..

Jnterruppelo All, arrossendo: Giovinotto, non siate facile a

credere alle apparenze. Non ho gia io barattato la mia religioner

solo mi acconcio al buogno, come Napoleone in Egitto, come pa-

reechi famosi viaggiatori, che in servigio della scienza ammisero

qualche pratica esterna, confacente alle circostanze. I,a religione e

cosa del cuore, il resto e nulla.

Con questo apoftemma All ben Suchai si accomiato, non senza

affettuose dimostrazioni di piena fiducia invirso Gastone e Guido,

e rinnovate preghiere affinche gli si tenesse fede del secreto.

Com'ebbe volte le spalle, il capitano disse al cugino: Guarda,

Guido, oggi abbiamo fatto una scoperta che per noi vale tant'oro.

Quest' uomo, cosi smascJierato, non potra, non vorra piu nuocere:

fara ogni sforzo per obbligarci a stimarlo malgrado la sua infame

condotta. Tu bada a non esasperarlo, ma non credere ad alcuna

delle sue parole. Finora di messo in sodo non vi e altro, se non

questo, ch'egli e apostata dal cristianesimo, e ammogliazzato bru-

talmente con alcune moresche. Ora chi mente a Dio e all'onore,

non si fa coscienza di alcuna menzogna.

E pure tu gli desti parola di amico
;
osservo Guido.

Si, rispose Gastone, come la diedi al mufti di Ghadames, a

varii marabutti e ad altri cialtroni di alto affare: e come la diedi,

cosi la manterro. Nell'amicizia, intendi, ci sono piu gradi. V'e la

intima, quella che sgorga dagl'imi fondi dell'anima, e fonde due

cuori in uno solo, alia vita alia morte, senza badare ad interessi

volgari. Essa vive della speranza di una comunione di affetti dol-

cissima, che la morte rendera perenne. Questa amicizia non puo

accordarsi che a poche anime elette, d'una stessa fede e d'un

sentire stesso; e prende radice in una sincera estimazione, che noa
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si pu6 nutrire in favore d'un miserabile vizioso. Vi e poi 1'amicizia

'larga, che si spande generalmenle sopra i conoscenti, ed e una tal

quale benevoleoza, unita al proposito di lealmente giovare a'loro

vantaggi : ecco quella che prometto ai maomettani, ai pagani, ai

rinnegati, ed a qualsiasi tristo arnesaccio mi capiti alle mani. Che

ci trovi a ridire? Quanto a me, si, desidero ogni suo meglio a co-

stui, comineiando dal primo bene che sarebba il farlo vergognare

della sua vita da empio e da ciacco.

E lui te ne sapra grado dimolto! e ti avra caro come il fumo

agli occhi.

- Chi lo sa? rispose Gastone. Tutto sta in non dirgli mai una

parola piu aspra di quello ch'egli possa sopportare senza crucciarsi

con noi, Del resto, io son pronto a giurare che egli ora in cuor suo

si rallegra di avere stretto amista con noi. Ogni europeo, nel De-

serto, si affida piu volentieriad un europeo amico di un'ora, che a

cento arabi amici di dieci anni : e un istinto, e una necessita
;

e

niuno mi toglie di mente, che costui, prima di arrivare a Tomboctu,

non abbia ad essere nostro, se altro non fosse, per interesse.

Questi fatti e questi filosofemi avvenivano a dugento miglia di

Ik da Ghadames, verso Insdlah, dopo un viaggio di otto o dieci

giorni, quasi sempre uniforme come il Deserto percorso. Ogni

giorno che recava il sole cominciava con una marciata sin presso

al mezzodi, quando si prendeva un po'di riposo e di ristoro, a cui

teneva dietro una seconda corsa insino al luogo scelto per metter

campo e passare la notte, il piu sovente senza la consolazione ne

d'un filo d'acqua ne d'un pozzo. Gastone e Guido tuttavia appun-

tavano fedelmente qualsiasi anche piu leggera novita loro occor-

resse; ed erano lungi dall' immaginare che il principale svago nel

duro pellegrinaggio loro dovesse da oggi in la provenire dalla

compagnia di All ben Suchai, il quale era assai peggiore uomo di

quello che si era male suo grado confessato.
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I.

II Sincere Cristiano, ed i suoi doveri verso Gesu Cristo, la Chiesa e

lo Stato. Per la gran fata del Giubileo episcopate del Santo Pa-

dre Pio IX, 3 giugno 1877, in segno di filiale esultanza i fra-

telli sacerdoti IACOPO, ANDREA e GOTTARDO SCOTTON di Bassano.

Un volume in 8 di pag. XVI, 360 \

Chi mette mano ad un argomento, siccome questo di che ban

preso a trattare i chiari fratelli Scotton, dee lottare contro due

gravissime difficolta: Tuna, la vastita della materia; I'altra, il tro-

varsi svolta da molti ed eccellenti scrittori. Pel primo capo, egli

rischia o di non adeguare il suo soggetto se vuol essere breve,

ovvero di opprimere col soverchio il comune de'lettori : e pel se-

condo, di far quasi opera inutile, ripetendo press' a poco cio che

in tanti aUri libri sta scritto. Or noi per questi due capi appunto
siamo lieti di salutara co'nostri piu sinceri applausi 1' annunziato

iibro de' sopra lodati fratelli, inquantoche non solo essi hanno

cgregiaraente superate quelle difficolta, ma il modo stesso di su

perarle costituisce il pregio specialissimo che distingue i' Opera
loro e la rende opportunissima ne' tempi presenti. E veramente,

ampissimo, come si scorge dal titolo, e il soggetto. Si tratta di

formare il sincero cristiano nella mante e nel cuore : ch' e quanto

dire, di mostrargli nella verita della divina rivelazione i fondamenti

del Gristianesimo, e la vera attuazione di questo nella sola Chiesa

cattolica: istruendoio quindi a mano a raano de' principal doveri

che dalle dimostrate verita gli derivano. Ora e certamente gran

lode degl'illustri Autori essere riusciti a condensare in poco piu

di trecento pagine una materia si vasta, nulla omettendo di cio

che fosse richiesto alia integrita e pienezza del soggetto ;
ma cio

1 Por lii commissioni convisnc indirizzarsi all'editorc D. Enrico Vasco (Torino,

via S. Lnzzaro 23) o ad allri recapiti indicati sulla copertina del presente quadcrno.
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-he forma il lor meritu principale si e, che in tanta brevita, ed

anzi in gran parte per virtu appunto di questa breviti, hanno sa-

puto dare cosi gran forza ed efficacia ed insieme tanta lucidita e

diiarezza alle loro dimostrazioni, die per 1'una parte gl'ingegni

anche piu volgari ed incolti sono in grado d' intenderle, e per

1'altra anche i dotti e gli scienziati, se non vogliono ostinatamente

ribellarsi all'evidenza, ne debbono rimanere conquisi.

Abbiamo detto che un tal frutto proviene in gran parte dal rae-

todo corapendiario, a cui gli Autori si son tenuti. Perocche, chi ha

qualche pratica degli studii di religions conosce bene, che le fonti

Jegli argomenti con cui si dimostra la verita in generale del Gri-

stianesimo e le altre piu particolari che ne derivano o vi si con-

nettono, sono per la massima parte positive; doe o fatti storici,

document! di autorevoli testimonii. Or allo scopo del libro non

era punto richiesto che fosser trattati, ciascheduno per se, con

quell' arnpiezza di esposizione che i soggetti potessero esigere: al

be sarebbero stati necessarii parecchi grossi volumi. II piu e il

meglio era di porre in vista il vero punto dimostrativo di cotesti

argomenti, e quindi con logica serrata, evidente, ineluttabile farli

valere per dedurne trionfalmente le conseguenze. E tale per Tap

punto e il metodo usato da'chiari Autori. Ogni lettore e costretto di

ammirare in essi ampiezza di conoscenze, vastita di erudizione,

profondita di dottrina; ma essi non ne fanno sfoggio: con piccoli

<e leggieri accenni, che spesso non sono altro che citazioni fra pa-

rentesi, essi si contentano d'indicare le fonti autentiche a cui at-

iingono, disponendo in questo modo e, come abbiam detto, sotto il

punto di vista piu dimostrativo, testimonii di Scrittura e di Padri,

profezie, simboli, avvenimenti, induzioni storiche e simili altre

pruove: tutto il resto e un'opera di severa dialettica per obbligare

ogni uomo che voglia essere ragionevoie di darsi vinto alia luce

della verita, ed operare colle sue norme. Essi fanno come chi op-

pone al sole una convessa lente, la quale colla sua virtu ne aduna

1 raggi in piccolo foco, sicche la luce, quanto piu condensata, tanto

ne risulta piu viva e piu ardente.

Dalle quali avvertenze si rileva altresi, come sebbene i chiari

Autori si sieno occupati di un soggetto da tanti altri trattato, non-
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dimeno la loro opera non perde nulla ne d'importanza, ne di op-

portunita, e sotto un certo rispetto neppure di novita. Gerto die

il bisogno di studii religiosi. in questa nostra eta, tanto si fa sen-

tire maggiore, quanto e piu affettato ne'nemici del Cristianesimo

il disprezzo e la noncuranza cbe ne mostrano, e (cosa incredibile)

piu ostinata nello stesso tempo la rabbia di combatterlo, con sole

pero le armi proibite dalla logica, come sono i sofismi, le calunnie,

le menzogne, 1'ignoranza. Or questo libro e un'armeria, piccola si

ma molto ben fornita, e tutta del caso, non sol per difendere le

proprie credenze dagli assalti della odierna incredulita, ma per

portare anche la distruzione nel campo nemico. Ma molto piu tro-

vera in esso la salute cbi per ventura avesse perduto il dono ine-

stimabite della fede, tanto solo cbe egli sia disposto di arrendersi

alia verita, dove gli sia dimostrata con evidenza, e di seguirne i

precetti.

Or ci converrebbe fare un'analisi dell' Opera, a fine di dimo-

strarne in atto i pregi che le abbiamo attribuito. Ma ci6 ci mene-

rebbe troppo in lungo; e dall'altro canto non sarebbe possibile

in breve spazio mettere in rilievo quello cbe abbiamo detto essere

il pregio principalissimo, cioe la forza e la evidenza delle dimo-

strazioni. Ne accenneremo soitanto i principali assunti e la loro

mutua concatenazione.

Gli Autori si rivolgono al sincero cristiano, cioe a qualunque

uomo cbe ammette con animo schietto le verita piu fondamentali

del Cristianesimo, quale che sia la confessione a cui appartenga.

In virtu di questi comuni principii, essi si promettono di condurlo

per logica necessita a confessare, cbe il vero Cristianesimo e uni-

camente quello cbe trovasi nella G^iiesa cattolica, e percio se vuole

adempiere ai doveri di sincero cristiano e cosi assicurarsi la salute

eterna, egli e obbiigato di far ritorno a questa Chiesa, professar la

sua fede ed osservar la sua legge.

Ed essi mantengono abbondantemente la promessa. Poicbe seb-

bene il loro assunto li sciogliesse dall'obbligo di dimostrare cio

cbe e il primo fondamento d'ogni confessione cristiana, val quanto

dire la divinita di Gesu Cristo, essi incominciano la prima

parte ft doveri del sincero cristiano verso Gesh Cristo) col met-
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tere in sodo un tal punto. Dicono di farlo per ravvivare cotesta

fede in coloro che gia si suppone che 1'abbiano. Ma in realta la

dimostrazione e condotta con tal pienezza di pruove, magisterio di

disposizione e nerbo di discorso, che a nostro parere niuno incre-

dulo di mediocre buona fede potrebbe resisterle. E pure e circo-

scritta negli angusti limiti di ima trentina di pagine !

La dimostrazione della divinita di Gesu Gristo e connessa con

quella delia sua divina missione, e questa coll'indole del sopran-

naturale cristiano, ristaurato coll' opera delia Redenzione. I quali

soggetti sono trattati con brevita insieme e cbiarezza.

Se non che a ricogliere il frutto della Redenzione 6 necessario

fcdempiere le condizioni volute da Gesu Gristo; e queste sono: la

rigenerazione pel mezzo del battesimo
;
la coesione col corpo mistico

di Gesu Cristo, che e la Chiesa
;
finalmente Fobbedienza a quanto

questa o insegna o comanda.

Donde il dovere che Cristo fa al sincere cristiano di conoscere

Innanzi tutto, fra le diverse e contrastanti comunioni, quale sia la

sua vera Chiesa. A farla indubbiamente ravvisare, i chiari Autori

procedono a grado a grado, dimostrando: 1 che Gesu Cristo istitui

una Chiesa visibile; 2 cfce la istitui unica; 3 che le die forma

di vera societa; 4 che la forni di rote caratteristiche per le quali

agevol fosse il riconoscerla con certezza.

Ma se 1& Chiesa e vera societa, si dee trovare necessariamente

in essa un principle di autorita che sia proporzionato all' esser suo,

e per conseguenza sia stato ordinato dal suo medesimo fcndatore.

ColF esame degli oracoli delle divine Scritture pruovano ad evidenza,

che quest'autorita fu da Gesu Cristo conferita agli Apostoli, sotto

la dipendenza di Pietro, stabilito dallo stesso Gesu Cristo loro

Principe e Capo col primato di giurisdizione e di onore. La quale

organizzazione essendo essenziale alia Chiesa doveva perpetuarsi

ne' successori di san Pietro e degli Apostoli.

Un raffronto del Protestantesimo, secondo le sue infinite varia-

zioni, con cotesti element! di suprema evidenza, dimostra anche ai

ciechi che ne in esso ce in veruna delle sue frazioni trovasi la

vera Chiesa. I capi di cotesto raffronto sono, la storia del Prote-

stantesiniOj la sua regola di fede, e la negazione della tradizione,
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che e negazione a dirittura della Chiesa come fu da Gristo fonda'a

ed attuata dagli Apostoli. Con argomenti di egual certezza e da cssi

dimostrata la falsita della Ghiesa greca scismatica, e della russa

detta ortodossa che ne & un'appartenenza; e conchiudono, da prima
in virtu dell'argomento negative e poi per argomenti positivi, che

Tunica vera Ghiesa e la cattolka apostolica romana. Da cio 1'ob-

bligo in tutti, pena I'eterna morte, di appartenere a questa Ghiesa.

La seconda parte considera il sincero cristiano per rispetto alia

Ghiesa, che ha gia conosciuto. La missione della Giiiesa e compresa
ne'tre ufficii, che ella ricevette da.Gesu Gristo nella persona di Pie-

tro e degli Apostoli. Questi sono, il Magistero, il Sacerdozio, ed il

Governor donde in essa il triplice ministero; quello d'insegnare le

dottrine della fede e delia morale cristiana; quello di santificare

le anime coH'amministrazione de'sacramenti; e fioalmente quello

di governare la societa cristiana con autorita di sovrana e di regina.

Pel primo di questi ufficii e logicamente necessaria la infallibilita.

I chiari Autori la dimostrano primieramente in generale nella Ghiesa

docente e dipoi in particolare nel Romana Pontefice, esponendo

colla massima chiarezza i molteplici argomenti che la pruovano,

specialmente rispetto a quest' ultimo
;

altri de'quali sono attinti

dalle divine Scritture, altri dalla tradizione e dalle testimonianze

de' Goncilii, ed altri dalla pratica costante di tutt' i secoli.

A chiarire il secondo ufficio, da prima espougono con tutta esat-

tezza e lucidita i concetti cattolici delia giustificazione del pecca-

tore, e della grazia santificante, mettendoli a confronto co' mostruosi

errori del Protestantesimo intorno ai medesimi obhietti, e quindi

dichiarano 1' azione vivifica della Ghiesa quanto a produrre o ad

accrescere la grazia per mezzo de'sacramenti. Un articolo apposito
'

sulla carita cattolica dimostra ad evidenza, negli effetti esterni di

essa, tanto diversi da quelli della cosl detta fiiantropia, la natura

divina di quella vita che informa ie anime de'veri seguaci di Cristo :

ed un altro, che gli fa seguito, ne ammonisce de' doveri che abbiamo

verso la Ghiesa, sotto questo rispetto che essa ci e ministra di

grazia.

Per dar ragione del terzo ufficio della Ghiesa, che e quello di

Sovran a e di Regina, i chiari Autori procurano innanzi tratto di
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dare un esatto concetto della sua grandezza e della missione affi-

datale da Dio nel mondo. II che fanno da prima colle imagini dei

profeti, e dipoi con un magnifico discorso, del quale ci place ripor-

tare una parte, anche per saggio dello stile. Che sono, essi di-

cono, le societa politiche, che cosa sono le repubbliche, i regni,

gl'imperi di fronte alia Chiesa? La loro vita e la vita di un di, le

loro costituzioni sono una tela di ragno, la loro estensione misurasi

a spanne, le loro leggi sono ordinamenti locali, che si fanno e

disfanno con indefmita vicenda. Una sola e la societa vera, la so-

cieta per eccellenza, la Chiesa; perche solo la Chiesa unisce tutti

gl' intelletti nella medesima fede, tutti i cuori nella medesima ca-

rita, tutte le forze nella aspirazione agli stessi Leni. Quivi un solo

Re invisibile Gesu Cristo, un solo Re visibile il Roraaao Pontefice:

quivi una sola legge, un solo fine comune a tutti e proprio di cia-

scheduno. Non limiti di tempo, non deterrninazioni di luogo. Societa

eterna, societa universale, in parte gloriosa, in parte viatrice, in

parte purificantesi nel Purgatorio, ma tutta unita come le membra

in un corpo, e tutta, come le membra in un corpo, vivificata da una

stesso spirito, corsa dagli stessi succhi, partecipante della stessa

comunione di beni. Uno Stato monarchico, ma al cui reggimenta

con vera potesta di Principi cooperano, ciascuno nella sua diocesi,

i Vescovi: la piu augusta delle monarchic, ma alia cui sommita

puo essere innalzato il piu meschino de' poveri, un pescatore come

san Pietro, un pastorello come Sisto V, il figlio di un legnaiuolo o

d'un servo come Gregorio VII ed Adriano IV. Madre di tutti i regni

cristiani, essi non possono abbandonarla, che a patto di ripiombar
nelle tenebre : vindice de'loro diritti, essi non la possono offendere,

che a patto di scalzare le basi della propria autorita : centro visibile

di tutto r ordine soprannaturale, i Principi e i popoli potranno

rivolgersi contro di lei, ma non potranno impedire ehe le loro stesse

persecuzioni non tornino, come quelle degli antichi Faraoni, alia

sua maggiore glorificazione. La Chiesa e al mondo morale ci6 cha

e il sole al mondo fisico. I suoi raggi non s'incatenano, la sua luce

splende anche se taluno per non vederla vuol chiudere gli occhi^

il suo calore diffondesi ad onta di tutti gli sforzi che si facessero

per impedirlo, la sua vita e la vita di tutti: essa veglia la culla e

Serto Z, vol. Ill, faae. 649 5 28 giugno 1S77
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sigilla la tomba delle dinastie, vede il nascere e il tramontare del

popoli, e vendicasi delle ingiurie del mondo col comunicargli la

sua chiarezza e la sua fecondita.

E dopo un altro buon tratto, conchiudono: a II posto adunque,

che di dritto divino tiene la Chiesa sopra la terra, e quale conviensi

alia prima e alia massima delle societk, all' unica societa sopran-

naturale, all' unica societa veramente perfetta clie viva quaggiu.

Ne la Chiesa puo scendere d' un sol gradino da questo suo trono

regale, perche non pu6 non essere quel ch' essa e, nell'essere quel

ch'essa e sta appunto la ragione della sua sovraeminente dignita.

Libera o prigioniera, perseguitata o protetta, sotto le catacombe o

arbitra delle sorti del mondo, la Chiesa e sempre Regina; tollerera,

sopportera, trasfondera talvolta in altri, sino ai limiti del possibile,

qualcuno de'suoi diritti; ma non rinunziera mai ne al suo potere

sovrano ne agli ufficii che gli sono inerenti, perche non puo mutare

una sillaba delle parole di Gesu Cristo.

Or si argomenti se non debba convenirle un potere regale, tutto

proprio della sua sovrana dignita. Di questo potere pertanto, il

quale si assomma nella triplice autorita, vale a dire nella legis-

lativa, nella giudiziale e nella punitiva, trattano i chiari Autori,

prima in generale, mostrando com'esso si trova nella sua pie-

nezza nel Capo della Chiesa, e nei Vescovi entro que' limiti che

sieno da quello determinati; e dipoi in particolare secondo cia-

icuno de'tre capi mentovati. Senza entrare nelle singole quistioni

possiam dire in generale che, come in tutte le altre, cosi in queste,

le quali ne' tempi present! hanno la massima importanza, nulla e da

dosiderare ne quanto a solidita di dottrina e vigor di discorso, ne

quanto a limpidezza di esposizione. Ball' altro lato, come non sono

punto dissimulate le difficolta onde quel triplice potere, e special-

mente il punitivo e impugnato; cosi e ad esse sodisfatto con ris-

poste di tanta luce di verita, che non e possibile oscurarle co'so-

fismi. Indichiamo ai lettori segnatamente 1'articolo VI del capo III,

nel quale e trattata la quistione della S. Inquisizione, che e la fonte

inesauribile delle calunnie e delle accuse degli avversarii contro la

hiesa, rappresentata da essi come violatrice de' diritti deH'umana

ragione nelle leggi che governavano quel tribunale, e ingiusta, cru-
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dele, sanguinaria neirapplicazione delle pene. Gl'illustri Autori,

con una singolare abilita, hanno saputo in poco spazio dare la

giusta idea di quella istituzione: essi ne mostrano non solo la ra-

gionevolezza (essendo poggiata ad un diritto che e inerente a qual-

sivoglia societa), ma anche la necessita, non pur religiosa, ma ci-

vile: sbugiardano le tante calunnie messe in voga da perversi

scrittori per accattare odio alia Chiesa e confondono cotesti ca-

lunniatori col mettere in confronto le pretese stragi della Inquisi-

zione co'ven macelli perpetrati dagli eretici e da' rivoluzionarii, a

petto de' quali, se quelle fosser vere, sarebbero un nulla : final-

mente, se abusi vi furono, (e realmente ve n
1

ebbero); essi dimo-

strano co'documenti della storia, che questi sono unicamente da

addebitare ai Governi laici, i quali fecero della Inquisizione uno

strumento della politica : laddove la Chiesa, anziche approvarli, li

condanno espressamente, e adoperossi sempre, in quanto le fu pos-

sibile, di recarvi rimedio.

Sarebbe ora da fare un cenno della terza parte, che considera il

sincero cristiano e i suoi doveri verso lo Stato : ma, per non esser

piu lunghi, ci contenteremo di notare i due punti principali, trattati

in essa, secondo il solito, magistralmente : il primo e di far capaci

i Governi, che 1'obbedienza alia Ghiesa non diminuisce, ma fortifica

1'obbedienza verso lo Stato; evi sono esaminate e rifutate le calun-

nie degli odierni dottrinarii, come altresi le ingiuste pretensioni

de' Governi liberaleschi. II secondo risguarda 1'azione della Ghiesa

e dello Stato, ora nel campo misto, risultandone mutui rapporti,

a riguardo de'quali i chiari Autori determinano i rispettivi diritti

e doveri ed ora ne'proprii campi esclusivi. Dalle dottrine esposte

intorno all' uno e all' altro punto fanno finalmente rilevare i doveri,

che stringono le persone individue si verso la Chiesa e si verso

lo Stato.

Comprendiamo bene che il breve sunto da noi dato di quest'Opera

non e punto sufficiente a fame concepire la giusta idea. Invitiamo

per ci6 i lettori a fame esperienza. Essi vedranno col fatto, che

difficilmente potrebbe trovarsi un libro piu opportune per la ma-

teria e meglio adattato per la forma ai bisogni de'nostri tempi.

E pero non possiamo fare a meno di esprimere il nostro vivo de-
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siderio, che non solo sia molto diffuse nell' Italia, ma anche fuori,

specialmente nella Germania e nell'Inghilterra per mezzo di accu-

rate traduzioni.

Un magnifico Breve del S. Padre, diretto agli egregi Autori in

commendazione della lor opera, ci giunge opportunamente nel-

1' atto di correggere le bozze di questa rivista. Crediamo bene co-

municarlo ai nostri lettori. Esso e il seguente.

PIO PAPA IX. Diletti figliuoli, salute ed Apostolica Bene-

dizione. Di Luon grado e con animo benevolo accogliemmo i sensi

della vostra devota ed ossequiosa volonta, i quali Gi esprimeste colla

lettera degli ultimi di aprile. Ma piu grate Ci rese queste testimo-

nianze del vostro animo 1'aggiunto volume, che ci mandaste in

dono, intitolato II sincere Cristiano ed i suoi doveri verso Gesu Cri-

sto, la Chiesa e lo Stato. Imperocche non ignoriamo quanto in

questa si funesta colluvie di pessimi scritti, che si vanno pubbli-

cando, sia utile e quasi necessaria la industria di coloro, i quali si

sforzano o di frastornare o di sminuire cotanta ruina opponendo

come un argine per mezzo di libri, la cui salutare lezione sia ac-

conciamente disposta ad istruire gl'ignoranti e richiamare al dovere

i colpevoli. Che voi a questo scopo abbiate inteso 1' animo e gli

sforzi vostri ben lo abbiamo compreso cosi per la lettera che Ci

inviaste, come per lo stesso titolo del libro e le poche cose che ne

abbiamo delibate. E ben speriamo che cio che molto lodevolmente

PIUS P. P. IX. Dilecti Filii salutem et Apostolicam Benedictionem.

Sensus devotae et obsequentis volunlatis vestrae, quos litteris exeunte aprili

mense datis explicavistis, benevolo libenlique animo excepimus. Gratiores

autem Nobis reddidit hasce sludii vestri signiftcationes adiectum volumen^

quodNobis dono misistis, inscriptum: II sincere Cristiano, ed i suoi doveri verso

Gesu Cristo, la Chiesa e lo Stato. Non enim ignoramus quam ulilis ac prope

necessaria sit in ea quam dolemus effusa scriplorum pessimomm copia, quot

in vulgus eduntur, industria illorum qui quasi aggere opposite hanc perni-

ciem amoliri vel exlenuare contendunt ope librorum, quorum salutaris lectio

ad inslruendos imperitos, errantesque ad o/ficmm revocandos apta et com-

parata sit. Hue vos animum intendisse, et hoc fuisse aggressos cum ex ac-

ceptis litteris turn ex ipsa libri fronte et paucis quae ex eo delibavimus probe

intelleximus. Confidimus autem praestilum ac plene effeclum a vobis fuisse
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vi siete proposto abbiate coll' opera pienamente effettuato e che

quindi un frutto copioso abbiano a raccogliere i lettori da questa

vostra fatica. Vi rendiamo grazia intanto per quest! vostri ossequiosi

ufficii, ed implorando cosi per voi, come per la vostra famiglia la

pienezza del doni celesti, v' impartiamo, siccome pegno di paterno

affetto, 1'Apostolica Benedizione.

Dato in Roma presso San Pietro il di 20 giugno 1877, 1'anno

trigesimo secondo del Nostro Pontificate. Pio PP. IX

quod multa cum laude proposuistis, adeoque speramus fore ut uberem fru-

ctum ex hoc labore vestro lectores percipiant. Meritas interim gratias pro his

officiis vestris vobis habemus, et caeleslium munerum plenitudinem adpre-

cantes vobis et universae familiae vestrae Apostolicam Benediclionem, paternae
dilectionis testem, peramanter impertimus.

'

Datum Romae apud Sanctum Petrum die 20 iunii 1877 Pontificates No-

stri anno trigesimo secundo. Pius PP. IX

II.

De'nuovi peripatetici in akune scuole teologiche odierne (1).

I.

E questo il titolo di un articolo, col quale il sig. Terenzio Ma-

miani risponde alle osservazioni da noi fatte sopra un suo libro :

Compendio e sintesi della propria fdosofia
1

. Ci perdonera 1'egregio

contraddittore, se liberamente diciamo che quella sua risposta non

e in modo alcuno accettabile.

Egli comincia dal frantendere il senso di quella proposizione di

san Tommaso, dalla quale toglieva principio la nostra rivista:

Errami (Plato) in sua positions, quia credidit quod modus rei intel-

lectae in suo esse sit, sicut modus intelligendi rem 2
. Intorno alia

qual proposizione meravigliato esclama: Or come? Platone

scambi6 il modo dell'essere delle cose col modo di conoscerle,

quando per avvisarne appunto la differenza profonda pervenne di

mano in mano a formar la sua teorica delle idee?
3 Con che

1 Vedi La Filosofia delle scuole italiane, Rivista bimestrale; anno VIII, vol. X,,

pag. 189.

2 .Vedi CIVILTA CATTOLICA, Serie X, vol. I, pag. 585.
3 La Filosofia ecc. pag. 190.
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mostra di credere che san Tommaso in quella sua proposizione

attribuisse a Platone 1'aver voluto conformita tra il modo di esi-

stere delle cose del mondo sensibile, e il modo onde vengono

intese. Ma san Tommaso non dice ci6. Dice anzi il contrario; come

pu6 vedersi da chiunque consulti la decima lezione del commento

al libro primo delle cose metafisiche, dove si trova la predetta

proposizione. Ivi il santo Dottore esponendo Aristotile dice che

Platone vedendo le cose sensibili essere mutabili e il concetto

della mente (definitio, ratio intellecta) immutabile, ricorse alia

teorica delle idee separate, come oggetto diretto delle nostre in-

tellezioni. Cum sensibilia sint semper transmutata, non potest all-

cuius eorum communis ratio assignari. Nam omnis ratio oportet

quod et omni et semper conveniat, et ita aliquam immutabilitatem

requirit. Et ideo huiusmodi universalia, quae sunt a rebus sensibi-

libus separata, de quibus definitiones assignantur, (Plato) nominavit

ideas et species existentium sensibilium
l
. Qui e chiaro, piu della

luce, che san Tommaso fa la stessa osservazione del Mamiani, doe

che Platone ricorre alia teorica delle idee per la profonda diffe-

renza che scorge tra i nostri concepimenti e le cose sensibili :

(cum sensibilia sint semper transmutata); e per contrario ratio

(cio che si concepisce delle cose) aliquam immutabilitatem requi-

1 Lo stesso ripete il Santo Dottore in tutti gli altri luoghi, dovunque fa cenno

della sentenza di Platone. Siane esempio questo della Somma teologica. Dopo
aver egli detto che i primi filosofi naturali dal vedere la mutabilita delle cose

sensibili, negarono la certezza delle nostre cognizioni; soggiunge : His autem

superveniens Plato, ut posset salvare certam cognitionem veritalis a nobis per
intettectum haberi, posuit, praeler ista corporalia, aliud genus entium a ma-
teria et motu separatum, quod nominavit species sive ideas; per quarurn

participalionem unumquodque istorum singularium et sensibilium dicitur vel

homo ml equus vel aliquid huiusmodi. Sic ergo dicebat scientias et defini-

tiones et quidquid ad actum intellectus pertinet, non re/cm ad ista corpore

sensibilia, sed ad ilia immaterialia et separata, ut sic anima non inleUigat
ista corporalia, sed intelligat horum corporalium species separatas. Quindi

ripete la medesima osservazione, fatta in quel luogo del Commento ad Aristotile;

che cioe Platone venne a quell' erronea dottrina, perche ripulo che 1' oggetto do-

vesse trovarsi in se stesso nel medesimo modo, nel quale si trova nella mente :

Videtur in hoc Plato deviare a veritate, quia cum a.estimaret omnem cogni-
lionem per modum alicuius similitudes esse, credidit quod forma cogniH
^x necessitate sit in cognoscente eo modo, quo est in cognito. Summa ih. 1.

}.q. .84 a. 1.
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rat. Come dunque il Mamiani gli appone di non aver inteso Pla-

tone, fino a dire : Da simile testo risulta che del sicuro a S. Tom-

maso mancavano i Dialoghi originali di Platone, e gli bisogno con-

tentarsi de'frainmenti spartiti emonchi e qualche volta citati per

incidenza dai vecchi autori
l

?

Ma forse le occupazioni del sig. Mamiani non gli permisero di

consultare questo luogo di san Tommaso nel proprio contesto.

Nondimeno a noi sembra che ancbe senza il contesto, quella propo-

sizione di san Tommaso gli presentava il senso contrario a quello

che egli le attribuisce. Di fatto che asseriva la proposizione di

san Tommaso? Che Platone erro nella tesi, perche credette che il

modo di esistere in s6 della cosa intesa, sia come il modo onde essa

viene intesa dall' intelletto. Or qual era la tesi di Platone? L'esi-

stenza delle idee, ossia delle forme separate, oggetto diretto delle

nostre intellezioni. Perche Platone la stabili? Perche, dice san Tom-

maso, riputo che 1' oggetto dovesse avere in se lo stesso modo di

esistere, che ha nella mente. Or cio non e dire implicitamente che

Platone non ravvisava questa conformita tra le cose esistenti nel

mondo sensibile e 1' intelletto? La proposizione di san Tommaso

equivale a quest' altra: Platone venne a una falsa teorica, perche

non trovando conformita tra il modo di esistere delle cose sensi-

bili, e il modo onde son da noi conosciute, e d'altra parte credendo

che tal conformita di modo debba trovarsi tra la cognizione e Tog-

getto, si tenne obbligato di darci per oggetto delle nostre intelle-

zioni le idee, come forme universal! ed immutabili, separate dalle

anzidette cose sensibili. A che proposito dunque quella esclama-

zione del Mamiani?

II.

Se il nostro egregio contradittore frantese una proposizione di

san Tommaso, bastevolmente chiara; non dobbiamo stupirci se

frantenda la teorica dell' intelletto agente, per se assai astrusa e

difficile. A provare i molti abbagli che incorse, ci bastera riferire

due soli tratti della sua risposta. II primo sia questo : Noi (cosi

ci descrive 1'ufficio dell' intelletto agente), per li sensi accogliamo
1

Pag. 190.
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entro la mente la forma sostanziale, ovverosia la quiddita delle

cose, involta negli accident! e nella individua concretezza. In tanto-

il pensiero e fornito di una facolta specialissima, domandata intel-

letto agente, a cui riesce di cogliere per astrazione essa quiddita,

sceverata dagli accidenti e dalle altre note e condizioni indivi-

dual! 1
. ))

Lasciamo stare 1'inesattezza del primo periodo in cui viene confusa

la quiddita colla forma sostanziale, e poi si dice che essa quiddita

e involta negli accidenti. Legga il sig. Maraiani 1' opuscolo di

san Tommaso De ente et essentia, e vedra che sebbene la quiddita

possa appellarsi anche forma, nondimeno non e sempre sostanziale,

ma puo essere anche accidentale. La quiddita e cio per cui una

cosa e quello che e, quo aliquid est; ed ha luogo come nella so-

stanza, cosi ancora negli accidenti. Come ci ha la quiddita dell'uomo,

della pianta eccetera, cosi ci ha la quiddita dell'estensione, del

moto, del colore, della relazione e va dicendo. In somma di tutto

cio, di cui pu6 darsi definizione, ci ha la quiddita; perche questa

appunto si chiede, chiedendo la definizione. Dicendo quid est color?

quid est extensio ? cio& chiedendo la definizione di siffatte cose,

non facciamo altro, che chiedere qual sia la loro quiddita. Quando

poi la quiddita si restringe alia sostanza, non equivale alia sola

forma sostanziale; giacche il quid della sostanza composta non

e la sola forma, ma e il risultato della materia e della forma. Gosi

la quiddita di uomo non e la sola anima (forma sostanziale), ma

e il composto dell' anima e del corpo. Quella menzione poi degli

accidenti e fuor di proposito. Imperocche ad avere 1'universale

non e mestieri prescindere dagli accidenti, ma hasta prescindere

dai caratteri individual!
; potendo noi ottimamente concepire in

generale una rosa, senza prescindere dall'odore e dal colore, e

cosi del resto. Ma veniamo all'intelletto agente.

Esso e detto dal Mamiani essere, secondo san Tommaso, una fa-

colta del pensiero. No, non e facolta del pensiere, ma facolta previa

al pensiero. La sua azione 6 richiesta per rendere intelligibile,

ossia pensabile, 1'oggetto : Oportet ponere aliquam virtutem ex parte

intellectus, quae facial intelligibilia in aclu... Et haec est necessitas

i
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ponendi intellectum agentem
1

. Onde non e esso quello, che coglie

la quiddita: la quiddita e colta dall'intelletto possibile, che 6 pro-

priamente la facolta intellettiva. L'ufficio dell'intelletto agente si e

d'illuminare colla sua virtu il fantasma, ossia la rappresentanza del-

rimmaginativa, accio in essa riluca all'intelletto possibile la quid-

dita dell'oggetto. Phantasmata illuminantur ab intellects, agente
z

.

Virtute intellectus agentis resultat quaedam similitudo in intellectu

possibili ex conversione intellectus agentis supra phantasmata, quae

quidem est repraesentativa earum, quorum sunt phantasmataj solum

quantum ad naturam speciei*. In fine 1'intelletto possibile nel co-

gliere la quiddita non ha mestieri di sceverarla dagli accidenti,

come dice il Mamiani; si perche, come notammo, degli stessi ac-

cidenti pu6 apprendersi la quiddita, e si perche non sono gli acci-

denti quelli che individuano la sostanza, ma per contrario la so-

stanza e quella che individua gli accidenti. L'universale si ha

sceverando la quiddita dalle condizioni che la singolareggiano

nell' esistenza. Hoc est abstrahere universal?, a particulari, vel spe-

tiem intelligibilem a phantasmatibus, considerare scilicet naturam

speciei, absque consideratione individualium principiorum
4

.

L'altro passo del Mamiani 6 quello, dove egli dice: Leviamo di

mezzo 1' ultimo sotterfugio de'peripatetici e de'Tomisti. Nella mente

umana (affermano essi) 1'intelletto agente produce non piu che una

sorta d'immagine dell' ente assoluto
5

. Ma in qual libro dei To-

misti ha trovato egli questa sentenza? Secondo la dottrina di

san Tommaso, 1'intelletto agente non ha nulla che fare coll' idea

dell' assoluto. La sua azione, come dicemmo, consiste nell'illustrare

il fantasma, acciocche nell'oggetto ivi rappresentato splenda alia

mente, detta da san Tommaso intelletto possibile, la quiddita od

essenza; a quel modo che la luce materiale, illustrando la super
-

ficie de'corpi, nefa apparire all'occhio i colori. Onde aH'intelletto

agente non si pu6 attribuire altra produzione d'immagini o rap-

presentanze ideali, se non di quelle che riguardano 1' essenza degli
1 S. TIIOM. Summa th. 1. p. q. 19, a. 3.
2 Ibid. 1. p. q. 85, a. 1. ad 4.
3 Ibid, ad 3.

4
Ibid, ad l

a
.

5
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obbietti sensati. E pero san Tommaso ripete cento volte, che 1'ob-

bietto proprio dell' intelletto umano, nella presente vita, e Fessenza

delle cose corporee. Uterque intellectus se extendit, secundum statum

praesentis vitae, ad materialia sola, quae intellectus agens facit

intelligibilia actu, et recipiuntur in intellectu possibili
T

. Alia co-

gnizione poi delle cose incorporee ci solleviamo, secondo san Tom-

maso, per analogia e proporzione alle cose corporee. Intellectus

noster intelligit materialia abstrahendo a phantasmatibus, et per

materialia sic considerata in immaterialium aliqualem cognitionem

toeTwrrws
2

. Ci6 massimamente ha luogo per rispetto all'assoluto,

cioe Dio
;

il quale non conviene colle cose create neppure nelle

nozioni generiche, ma solo nelle nozioni analogiche; e per6 non

puo conoscersi da noi altrimenti, che come causa, e per eccesso

sopra le perfezioni create, e per rimozione de'difetti proprii delle

medesime. Deum cognoscimus ut causam et per excessum et per

remotionem. Cosi san Tommaso *. Ed altrove : Deus in hac vita non

potest a nobis videri per suam essentiam (neppure indeterminate,

come vorrebbe il Mamiani) sed cognoscitur a nobis ex creaturis,

secundum habitudinem principii et per modum excellentiae et re-

motionis*. Quindi Fassoluto, cio6 Dio, si conosce da noi non in

imagine propria, che sia prodotta dall' intelletto agente, ma in

imagine aliena; Per speculum, in aenigmate, come dice S. Paolo.

II Mamiani legga almeno la quistione decimaterza, De nominibus

Dei, nella prima parte della Somma teologica di san Tommaso, e

quinci intendera come, secondo il santo Dottore, noi dalle perfe-

zioni, che scorgiamo nelle creature, saliamo alia cognizione delle

perfezioni divine. Ripetiamo adunque: 1' intelletto agente non pro-

duce ne puo produrre nessuna immagine dell'assoluto. Esso, come

causa principale, opera, mediante il fantasma, alia produzione delle

rappresentanze ideali di quegli esseri, quorum sunt phantasmata;

e questi esseri sono le sole cose sensibili. Quanto alle cose sopras-

sensibili, se si tratta dell'anima nostra, essa e conosciuta da noi,

quanto alia sua esistenza, per riflessione sopra i suoi atti
;
e quanto

5
S. THOM. Summa th. 1. p. q. 88, a. 1.

2
Ibid-. 1. p. q. 85, a. 1.

3
ibid. 1. p. q. 84, a. 1. ad 3.

4
Ibid. 1. p. q, 13, a. 1.
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alia natura, per applicazione ai medesimi de'principii scientific!.

Se poi si tratta dell'assoluto, esso e conosciuto da noi per discorso

della mente, appoggiato all'esistenza dellecose create, e per ana-

logia alle perfezioni che scorgiamo nelle medesime. Nell' un caso e

nell'altro non ci ha che fare Fintelletto agente, mala sola facolta

apprensiva e riflessiva e ragionativa dell'animo nostro, vale a dire

Fintelletto, appellate possibile da san Tommaso.

III.

Si persuada il Mamiani che il Len comprendere la noologia di

san Tommaso non e impresa da pigliare a gabbo o da sfatarsi con

una frase, come piace a lui di fare. Essa richiede studio profondo,

e animo libero da pregiudizii. L'una cosa e 1'altra non ravvisiamo

in questo suo scritto. Egli dice : Strano sarebbe a pensare che i

Tomisti rispondessero, la quiddita delle cose essere in fatto una

specie di assoluto. Ma di grazia, avvi forse una quiddita di cose

finite e sensibili che perda giammai la sua contingenza? II corpo,

I'animale, 1'uomo, tutte le esistenze prodotte e finite cessano la

condizione loro comune di poter essere e non essere, col solo con-

templarle disciolte dalle note individuali e dai punti loro determi-

nati di tempo e di luogo
'

?

Qui e gittata una parola equivoca, e poscia vien confusa 1'essenza

colF esistenza. Quanto alia parola equivoca, se per assoluto s'in-

tende il divino, certamente i Tomisti non risponderebbero che la

quiddita ne sia una specie (assurdo panteistico) ;
ma se per assoluto

s'intende il necessario, in senso generico, essi risponderanno senza

dubbio che la quiddita in fatto ne e una specie. Nelle cose create

bisogna distinguere 1'essenza dall' esistenza. L' esistenza e contin-

gente; ma 1'essenza e necessaria, non potendo essere altra da quella

che e, perche copia dell' immutabile idea divina. II Mamiani con-

fonde 1'una coll' altra, e crede che la quiddita stessa sia mutabile,

perche mutabile e 1' esistenza delle cose finite, potendo esse esistere

e non esistere. Gertamente le cose create potrebbero non esser mai

esistite e possono ancora cessare di esistere. Cio mostra che la

loro esistenza e contingente. Ma posto che esistano, potrebbero

avere un'essenza diversa da quella che hanno? A cagion d'esempio,
1
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posta 1'esistenza di un cerchio potrebbero i punti della sua cir-

conferenza non essere equidistant! dal centro? Lo stesso dite del-

ranimale: posto che esista, potete fare che sia una semplice mac-

china? Voi potete senza dubbio guastare il cerchio, uccidere rani-

male, val quanto dire potete togliere loro 1' esistenza
;
ma finche

questa dura, 1* essenza non pu6 essere altra da quella che e. Gio

precede da questo, che le nature create son fatte ad imitazione delle

idee divine, e 1'esemplante non puo mutarsi, finche resta immu-

tabile 1'esemplato. Onde ottimamente il corpo, 1'animale, 1'uomo,

svestono la lor contingenza, quando vengono contemplate, per via di

astrazione, disciolte dalle note individuali e dalle determinazioni di

tempo e di luogo; perche cosi vengono contemplate come disciolte

dall' esistenza eneipuri caratteri dell' essenza. Una tal contempla-

zione puo farsi dalla mente nostra nei predetti oggetti, perche essi

tali appunto gli si manifestano, sotto la luce dell' intelletto agente.

Laonde e al tutto fuor di proposito cio che soggiunge il Ma-

miani: Aristotile e san Tommaso, fanno all' intelletto agente di

ciascun uomo operare gl'infrascritti prodigi. Primieramente fan-

nogli consumare la trasmutazione dei fantasmi (prette fatture del

senso) in una entita la piu diversa ed opposta e aliena tanto da

essi, quanto il sentire si diversifica dall'intendere, quanto le effigie

figurative distano dai concetti spiritual! ed infigurabili. Ondeche

in sostanza 1' intelletto agente non trasmuta o spiritualizza i fan-

tasmi, sibbene fa loro succedere altrettanti esseri di natura con-

traria, nonchS differente. II secondo prodigio e la trasmutazione

del contingente nel necessario, del particolare ed individuo nel-

1'universale ed impersonale, del temporaneo e caduco nell'estem-

poraneo ed indefettibile
1

.

Noi vorremmo sapere se il signor Mamiani ammette che le cose

create abbiano o no un' essenza? Sarebbe curioso il rispondere

che no, quando ogni ente e ente per la propria essenza. Vorremmo

sapere in secondo luogo, se avendo un' essenza non tendono di na-

tura loro a manifestarla ? Questa e legge d'ogni essere: il tendere

a riprodursi nelFordine cognoscitivo; e da questa legge trae ori.

gine il desiderio di gloria (clara notitia cum laude) radicato si

profondamente nel cuore umano. Se ne chiedete la ragione ultima,

1
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vi diremo che cio nasce dall'essere le cose create una participata

simiglianza di Dio, e Dio riproduce idealmente se stesso, benche

in modo consustanziale, nella generazione del Verbo divino: Splen-

dor gloriae et figura substantiae eius
1

. La sola cosa, che si richiede,

acciocche avvenga questa riproduzione conoscitiva o manifestazione

delle essenze reali, si e che esse sieno poste in comunicazione

con una facolta, capace di apprenderle, e in cui esse possano in -

fluire una loro rappresentanza ideale. Tal facolta e per certo la

mente nostra
;

e le cose create si pongono in comunicazione con

essa, mediante i sensi e piu da presso mediante rimmaginativa, in

cui si son riprodotte, benche in modo tuttavia concrete e rispetto

alle esterne lor qualita e configurazione. Quivi Foggetto tende

ulteriormente ad operare sull'intelletto, per determinarlo alia per-

cezione del quid di tali qualita e conseguentemente del fondo

e del soggetto, in cui esse riseggono, che & 1'essere sostanziale.

Acconciamente sant'Agostino: Cum incipimus a specie corporis, et

pervenimus ad speciem, quae fit
in contuitu cogitantis,quatuor species

reperiuntur, quae gradatim natae altera ex altera : secunda de prima,

tertia de secunda, quarta de tertia. A specie quippe corporis, quod

cernitur; exoritur ea quae fit
in sensu cernentis , et ab hac ea, quae fit

in memoria
(il fantasma), et ab hac ea quae fit in acie cogitantis

(la specie intellettiva)
2

. Se non che il fantasma non pu6 da se solo,

atteso la sua concretezza, operare suU'intelletto, potenza immate-

riale: Nihil corporeum imprimerepotest in rem ijicorpoream. Quindi

la necessita d'una virtu esistente nella parte stessa inteliettiva

deH'anima nostra, che spiritualizzi in certa guisa quella rappresen-

tanza dell'iniaginativa (il fantasma); sicche faccia rilucere, rispetto

alia facolta apprensiva intellettuale, la sola quiddita dell'oggetto,

ivi contenuto, fino al fondo del medesimo che e 1'essere sostanziale.

Cotesta virtu e quella, che vien designata col nome d'intelletto

agente. Gonsulti il Mamiani Tarticolo terzo del Quodlibeto ottavo di

san Tommaso, e trovera appuato la dottrina quida noi accennata
3

.

Quindi svaniscono tutte le cose che egli dice nel testo sopral-

legato. II fantasma non e pfetta fattura del senso, ma verace

1 AD'HEBR. I, 3.

- De Trinitate, lib. XI, c. 9.

3
Vegga il lettorela rivista, da noi i'atla, dell'operetta del Tomba nel passatoquad.
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rappresentazione dell'oggetto, venutaci mediante i sensi esterni.

L'intelletto agente non deve trasmutare il fantasma in entita di-

versa ; ma, lasciando il fantasma quello che e, fa solo rilucere in

esso, a rispetto dell' apprensiva intellettuale, la quiddita; come

appunto la luce corporea lascia i corpi essere quali sono, allorche

ne fa risultare all'occhio i colori. L'effigie figurativa, percepita

daH'immagmazione, contiene in se la virtu di produrre, sotto la

luce dell'mtelletto agente, la rappresentanza dell'essenza e della

sostanza, perche opera per efficacia dell'oggetto, da cui provenne;

siccome il seme ha la virtu di produrre il vivente e I'animale,

perche opera per efficacia del generante, da cui procedette. In

fine 1'intelletto agente non trasmuta il contingente in necessario

o il particolare in universale; ma nel contingente fa apparire

alia mente ci6 che in esso ci e di necessario, cioe F essenza; la

quale, concepita per se in quanto tale (esempligrazia 1'esteso in

quanto esteso) prescinde da questo o queH'individuo, e quindi puo

rivestire il rispetto di appropriazione a ciascuno. Goncepita la

quiddita, come tale, nel proprio concetto, apparisce come eterna,

benche in senso negative, in quanto non si riferisce ad alcun tempo,

giacche prescinde dal tempo. Queste e simiglianti cose bisognava

ben comprendere nel sistema scolastico, per parlarne a dovere.

I! Mamiani non mostra di averne fatto oggetto di serio studio
;
e

pero egli fa increscere bonamente di se quando chiama falsa teo-

rica e sistema frusto e decrepito la tomistica noologia.

Provi il Mamiani, non con parole vane, ma con argomenti sodi,

che ripugna alle cose esistenti la necessita di essenza, e che esse

non possono manifestare alia mente quest' essenza, mediante i

sensi, sotto la luce dell' intelletto agente; e allora, soltanto allora,

potra vantarsi di avere sfatata la teorica di S. Tommaso.

IV.

II Mamiani termina la sua risposta dicendo : lo penso che ai

dotti compilatori della Civilta Cattolica gradisca soprammodo la

povera noologia scolastica per la ragione, che attenua estrema-

mente la virtu del pensiero e fornisce a questo una sparuta e ne-

gativa notizia di Dio; onde poi sorge il bisogno di arrendersi al-

1' autorita e chiedere ai divini oracoli qualche response piu positivo
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e piu certo. Nel che puo la intenzione essere lodata, non i prov-

vedimenti ed i mezzi ]
. a

No, caro Signore; 1'adoperare provvedimenti e mezzi non buoni

per un fine lodevole, non 6 ne e stata mai dottrina o pratica no-

stra. Sfidiamo chiunque a dimostrare, non con ciarle, ma con fatti,

il contrario. Essa e dottrina e pratica del Liberalismo
;
ed e famosa

quella sentenza del Cavour : Se noi facessimo per noi ci6, che ab-

biamo fatto per 1' Italia, saremmo dei gran birbanti. La noologia

scolastica e seguita da noi, perche e la sola vera, siccome quella

che tiene la via di mezzo tra il sensismo ed il razionalismo. Che

poi segua da essa la necessita di chiedere ai divini oracoli qualcbe

response piu positive intorno alia notizia di Dio
;

cio mostra ap-

punto la sua ragionevolezza, e il suo consenso coll' insegnamento

dell'Apostolo san Giovanni: Deumnemo mdit unquam; Unigenitus

Films, qiii est in sinu Pains, ipse enarravit
2

. E di qui nasce che

coloro, i quali, per loro disgrazia, han perduta la fede, son co-

stretti o a non curarsi della conoscenza di Dio, o a mettere la ra-

gione, da cui sola vogliono cavarla, in diretta comunicazione con

esso Dio, in virtu di sognati intuiti. Ecco perche i razionalisti

riescono, al trar de'conti, o materialisti ed atei, ovvero ontologi, che

da ultimo vanno a finire nel panteismo.

II Mamiani rimuove da se questa taccia, dicendo che egli anzi

con argomento del tutto nuovo (e lo e nella forma) ha confutato il

panteismo. Ma noi non abbiamo affermato che egli professa cotesto

errore; abbiamo per contrario detto che egli ricusa ogni parteci.-

1
Pag. 191.

*
IOAMIS, I, 18. Al signer Mamiani non piacciono coteste citazioni. Egli dice:

Mettere innanzi Pautorita scritturale e alcuni testi di san Giovanni e supplire

con essi alia deficienza delle premesse fondamentali, si e confondere le discipline

e sopprimere 1'autorita e 1'autonomia della ragion filosofica. Pag. 193.

Certamente il voler provare con soli testi di scrittori ispirati una verita, non

e filosofico, come non e teologico il volerla provare colla sola ragione. Ma e ben

concesso al filosofo cristiano, dopo aver dimostrato colla ragione una verita, il

confermarla colla testimonianza della divina rivelazione. Cio e un accrescerne la

certezza, ed aggiungere lume a lume, il lume cioe della fede al lume della ra-

gione. L'autonomia poi della ragion filosofica, se si vuole estendere finoad escludere

ogni sua subordinazione alia teologia, e una vera sciocchezza. La verila, che procede

direttamente da Dio, quale e la verita rivelata, dee soprastare ed imperare alia verita,

che procede da Dio indirettamente e mediante la ragion fallibile dell' uomo.
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pazione con esso, e solo abbiamo aggiunto: Ma non sappiamo

se ci6 gli riesca in rigore di Logica, dopo averci insegnato tante

volte che nelle quidditk, da noi apprese, non si trova altro che

1'assoluto reiterato e variamente rappresentato
}

. E questo e vero.

Anzi deve apparir vero anche al sig. Mamiani; giacche e appunto

1'argomento, che, variato in altro modo, egli cerca di applicare alia

ideologia scolastica, per provare che in essa piuttosto si trova il

pericolo di panteismo. Egli dice : Se gl' intelligibili e per6 anche

le verita necessarie sono in potenza nelle specie sensibili e perfino

nei fantasmi, convien dire che in entrambi essi avvi eziandio una

parte assoluta variamente meschiata con accidenze individuali
2

.

Qui torna la confusione degli accidenti colle note individuali. Di piu

il fantasma e riputato inferiore alle specie sensibili, quando per

contrario e superiore, siccome rappresentanza di una facolta piu

alta, qual e certamente Fimmaginativa, rispetto ai sensi esterni.

Ma per venire al punto nostro, il Mamiani non concepisce neces-

sita, se non in Dio che egli chiama assoluto. Ma torniamo qui a

ripetere do che notammo piu sopra, doversi cioe distinguere la

necessita di esistenza dalla necessita di essenza. La necessita di

esistenza compete al solo Dio
;
e sotto tale rispetto Dio si appella

ente necessario, e le creature si dicono enti contingenti. Ma la

necessita di essenza appartiene anche alle cose create, non per virtu

propria ma per derivazione da Dio, in quanto esse sono copie degli

archetipi diviiii, a cui non possono non conformarsi. In quanto

esse sono tali, si manifestano, mediante i sensi e 1' immaginativa,

alia mente nostra, sotto la luce, ben inteso, deir intelletto agente.

Res existentes extra animam per formam suam (cioe T essenza)

imitantur artem (gli esemplari) d/ivini intellectus, et per eandem

yiatae sunt facere de se veram apprehensionem in intellectu humano 3
.

Quindi e che i nostri concetti, per do stesso che si conformano

all'essere delle cose, si conformano alle idee divine.

II Mamiani rimette il giudizio della controversia al buon senso

dei lettori, ancorche non usi alle astrattezze metafisiche
;
ad essi

ci rimettiamo anche noi.

1 Cw'Md Cattolica, Serie X, vol. I, pag. 598.
2
Pag. 196.

3 S. THOJI. Qq. Disp. q. 1, DC verilatc, a. 8.
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DEL GIUBBILEO EPISCOPALE DEL S. P. PIO IX.

II Giubbileo episcopate del Santo Padre Pio IX e stato un avve-

nimento in se stesso straordinario, e straordinario per la parte che

ha preso tutto il mondo cattolico nel festeggiarlo. Fra i molti mezzi

a questo fine adoperati, non e stata ultima la stampa. E i primi a

farla servire al nobile scopo d' infervorare i fedeli nella riverenza e

nell'amore all'amatissirao Padre furono i Vescovi colle loro ammi-

rabili Pastoral]. La loro calda parola non si tenne soltanto nelle

ragioni generali, ma significarono anche in particolare i mezzi da

usare per implorare le divine benedizioni sal Capo amato, e deter-

minarono i modi pratici per festeggiare il faustissimo avvenimento.

Anche la stampa periodica si e segnalata nel pio ed amoroso uilicio,

trattando con infinita varieta, e sempre opportunamente, il soavissimo

argomento. E noi crediamo che, dopo la parola de' Vescovi, una parte
non tenue a rendere sempre piu esteso. piu pieno e piu fervoroso

il movimento cattolico verso ii Vaticano, si deve appunto a questa

stampa. Ma noi ne delle Pastorali de' Vescovi, per la loro gran inol-

titudine, ne della stampa periodica (che non e materia diretta delle

nostre bibliografie) potremo occuparci. Daremo solo un piccolo saggio
di cio che hanno pubblicato privati autori italiani, o sia in prosa o

sia in verso, e che a noi e pervenuto. avvertendo che non terremo

conto di componimenti spicciolati o in fogli volanti, che sono corsi

in troppo gran numero.

AL1MONDA GAETANO Pio IX. Conferenza recitata il 3 giugno 1817

nella metropolitan di Genova dal Can. Prev. Gaetano Aiimonda.

Qenova, tip. della Gioventu, 1817. In 8. di pagg. 26.

II concetto di questa Conferenza, teria, ma anche lumeggiarla per si ac-

degna veramente della fama dell'illuslre conce maniere, che il proposlo assunto

Oralore, e di mostrare le grandezze del ne risullasse in tutta la pienezza della

PapaSo, fatte da Dio brillare di lanla glo- sua luce. Pruova ne fu la stessa rabbia

ria nel regnante Pontefice, che e forza de' pochi tristi, convenuti ad ascollarlo,

riconoscervi la sua mano divina. Coll'al- i quali sopraffatti da tanta forza della

tezzadeliemafabell'accordo la splendida verita non si tennero dal dare pubblici

parola del dicitore, il quale entro i limiti segni di furore; avvegnache non fossero

di un discorso non solo ha sapnlo con- riusciti che solo per pochi momenli a

centrare deslramente la vaslissima ma- disturbare la sacra solennita.

Serie X, vol. Ill, fasc. 649 6 28 giugno 1877
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A P10 IX. II Clero di Ferrara, 3 giugno 1811. Fermra, 1877, stab.

tip. Arciv. Bresciani. la 4. di pagg. 26.

E un bel serto d'iscrizioni e di omaggio al glorioso Pontefice nella ri-

poesie, parte italiane e parte latine, in correnza del suo Giubbileo Episcopale.

ARCIPRETE (MONS.) DI MON/A Nel Giubbileo Episcopale del

Santo Padre Pio IX la domenica 3 giugno 1817. Omelia di Mon-

sig. Arciprete di Monza, pubblicata per cura del Circolo san Gio-

van Battista della Gioventii cattolica italiana. Monza, tip. de' Paolini

di L. Annoni e C. 1877. In 8. di pagg. 9.

L'assurito delPillustre Oratore e di eflicacemente, richiamando 1'attenzione

mostrare quel quasi miracolo di prote- degli uditori su'tanti argomenti, de'quali

zione con che Iddio ha conservato e e spettatore e giudice il rnondo intero,

conserva tuttavia alia Chiesa il grande e che egli espone con grande semplicita

Pontefice Pio IX. Ed ei lo fa senza di stile e calore di affetto.

studio di arle, ma per cio stesso piu

DE-GAUDEN/I PIETRO GIUSEPPE Nel memorando giorno 3 giu-

gno 1877, cinquantesimo anniversario della Consecrazione Epi-

scopale del Soramo Pontefice Pio IX. Omelia di Consignor Pietro

Giuseppe De-Gaudenzi Vescovo di Vigevano. Vigevano, premiata

tip. Vesc. E. Spargella, 1877. In 4. di pagg. 24.

II cielo e la terra sono concorsi fa rilevare quanto sia stata impotente

mirabilmente a glorificare il Sommo la setta anticristiana ne'suoi satanici

Ponlefice Pio IX; il cielo concedendogli . sforzi di staccare il mondo crisliano dal

una prodigiosa longevita, e la terra in- Papa. A rinfiammare pertanto la fede e

viandogli i popoli a testimoniargli fede 1'amore del suo gregge verso il Capo

ed amore. Da c56 che opera Iddio, il della Chiesa, egli fa un breve sunto

R.mo Oratore trae argomento di quanto delle grandezze, de'privilegi e delle pre-

i fedeli debbono ragionevolmenle pro- rogative divinamente conferite al Ro-

mettersi dalla sua provvidenza in pro mano Pontefice, e che hanno sparsa cosi

della Chiesa; e dal prodigioso movi- gran luce neirammirando Pontificato

mento de' popoli verso il Santo Padre di Pio IX.

GMJO CATTOL1CO (IL) Nel Giubbileo Episcopale di Sua Santita

Papa Pio IX, il Genio Cattolico, periodico di Reggio-Emilia. Ill giu-

gno MDCCCLXXVII. Reggio nell' Emilia, fratelli Degani e Gaspa-

rini, tipografi editori, MDCCCLXXVII. In 4. di pagg. 311.

L'elegante volume, che i chiari Re- menti in poesie italiane e latine che ne

dattori del Genio Cattolico offrirono al formano la sostanza. Le tre parti sono;

Santo Padre Pio IX, a testimonianza di l
a

il Giubbileo Episcopale di Pio IX;

fede e di amore, nel memorando giorno II
a

i Papi in Avignone; III
a

gli awe-

del suo Episcopale Giubbileo, e diviso in nimenti di Canossa. Un sugoso discorso

tre parti, che hanno mutuo legame fra storico del chiaro Professore D. Pietro

loro, e contengono, oltre a varie prose Balan, che si legge in sul principio del

ed epigrafi, gran numero di componi- volume a modo di prefazione, dichiora
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acconciamente il ncsso logico di quest!

tre tempi. In sostanza rappresentano

tre .period! di quella lotta, che le porte

dell' inferno, collo strumento delle po-

tesla del mondo, hanno combatluto e

stanno combattendo conlro la Chiesa,

senza per6 che abbiano potuto preva-

lere o abbiano speranza di prevalere con

vittoria finale sopra di essa. Nel 1011,

dice 1'illustre Slorico, Dio diede alia

Chiesa Gregorio VII, che umili6 il Dio

Stato a Canossa. Nel 1311 Dio diede alia

Chiesa Gregorio XI che ruppe il trionfo

del Dio Slalo col ritorno provvidenziale

da Avignone a Roma. Nel 1811 Dio con-

serva alia Chiesa Pio IX, che confuse si-

nora,e speriamo confondera ancora,lulli

i disegni del Dio Stato trionfante, che

invoca la sua morte per recare lo scisma

nella Chiesa del Dio vivente. E con-

chiude con questa savissima sentcnza:

Sembra che lo Slato sia giunlo nel

mondo al punto ultimo, oltre il quale

Dio non potrebbe permettere che andas-

se, se pure non fosse prossima 1'ultima

prova, e Pultimo trionfo per 1'eternita

colla fine del tempo. La societa dunque
deve guarire, i popoli devono tornare

alia cris liana liberla, T ordine turbato

nella societa deve ricomporsi ecc.

Nulla possiamo dire in particolare

de' componimenti, slante la loro molti-

plicita e varieta. Ma tutli o quasi tutti

sono commendevoli non solo pe' con-

cetti, ma anche per la forma poetica,

ed alcuni di essi toccano 1'eccellenza.

GRASSI LUIGI Pro celebrando Pii IX Pont. Max. honoris Episco-

palis quinquagesimo anniversario, quae in literatorum Genuensium

syllogen contulit Aloysius Grassius Doct. Decur. Canonicus ad

S. Mariae Remediferae XIII Kal. Maias. Ex offlcina libraria, quae
iuventutis nominatur, MDCCCLXXVII. In 8. di pagg. 11.

Sono due carmi latini di forbita nemici della Chiesa, la sua prodigiosa

eleganza, 1'uno de'quali celebra il ri-

torno di Pio IX in Roma, e I'altro le

sue virtu pontifical! nel governo dei

popoli cristiani, le sue vittorie sopra i

longevita, e le testimonianze di fedelta

e di amore che ha ricevuto e riceve da

tutto il mondo cristiano.

GUERRA ALMERICO -- II Papa Pio VII in Viareggio nel MDCCCIX
e nel MDCCCXV. Ricordi storici pel canonico Almerico Guerra.

Lucca, tip. arciv. S. Paolino, 1817. In 8. di pagg. 16.

La storia di Pio VII ha molt! ri-

scontri con. quella del suo successore

Pio IX: e pero anche quest! Ricordi

del 1809 e 1815, riguardanti Pio VII,

vengono opporturii ad intrecciarsi cogli

altri scritti, destinati a glorificare la

memoria del 3 giugno 1811, nel quale

giorno tutto il mondo cattolico, festeg-

giando il Giubbileo episcopale di Pio IX,

ha inteso glorificare le virtu di lui

nelle pruove somiglianti a quelle che

sostenne,per la medesima causa, Pio VII.

E questo e appunto il concetto che

esprime il chiaro Autore nella sua epi-

grafe di dedicazione.

PAVISSICH LUIGI CESARE In occasione del Giubbileo Episcopale
del Sommo Pontefice Pio IX, Omaggio del suo devotissimo e ri-

conoscentissimo servo Protonotario Apost. e Prelato domestico Ca-

nonico Cav. Luigi Cesare D. Pavissich Dalmata Macarense, membro
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delle Accademie Pontiiicie di Religione cattolica, e Tiberina ecc.

Roma, tip. Poliglotta dclla S. C. di Prop, fide, 1811. In 8. di pagg-. 24.

L'Omaggio del chiaro Mons. Pavis- di salmo, ed in alcune iscrizioni; 1'una

sich consiste in una poesia a maniera e le altre calde di santi affetti.

PITTO ANTONIO Al Sommo e glorioso Pontefice Pio IX. II Cente-

nario di san Pietro del MDCCCLXVII. Versi di Antonio Pitto ecc.

Genova, tip. della gioventu, Mura di santa Chiara, 42, 1811. In 8.

di pagg. 10.

II martirio di san Pietro fu la im- nella quale occasione furono decretati

mediala scaturigine delle glorie e delle gli onori della canonizzaziorie e della

grandezze del Pontificate) Romano, con- bealificazione a parecchi eroi cristiani.

tinuaiesi per tutta la serie dique'che Qnesti sono i concetli principal! della

tenuero il seggio del saalo Apostolo. bella poesia in terza rima del chiaro An-

A queste glorie di Pietro e del Romano tonio Pitto, e che ha uria molto vicina

Pontificate rese leslimonianza il mondo altinenza colla festa del Giubbileo epi-

cattolico nella fausta ricorrenza del scopale del Santo Padre Pio IX, a cele-

XVIII centenario dal (rionfo avvenlu- brare la quale e stata di nuovo pubbli-

roso di quel Principe degli Aposloli, cata daU'Autore.

RICCARDI DAVIDE Pel Giubbileo Episcopate di Pio IX, recitava

nella cattedrale di Biella il 3 giugno 1811, pontificando Monsignor
Vescovo Basilio Leto, il Canonico Prevosto e Vicario generate

Davide Riccardi. Biella, tip. e lit. G. Amosso, 1811. In 8. di pagg. 22.

II chiaro Oratore si propone di cer- il Papato e unico efficace mezzo di sa-

car le ragioni che hanno causato quel lute rie'pericoli che da ogni parte ne

generale commovimento del mondo, che circondano : e trova le seconde nelle

tutti abbiamo ammirato nella felice oc- qualila personal! di Pio IX, che e il Papa

casione del Giubbileo episcopate del eletto da Dio appunto per questi tempi,

regnante Pontefice Pio IX. Ed egli ne e che da Dio con una provvidenza spe-

assegna di due generi: trova le prime cialissima e stato guidato e favorito nel

nella stessa divina istituzione del Papalo, mezzo degli straordinarii avvenimenti

messa a confronto delle condizioni re- del suo Pontificalo.

ligiose e sociali del mondo; in quaoto

STELLA ANGELO Florilegio spirituale per Monsignor Angelo Stella

dedicato ai pellegrini cattolici. Pubblicato in occasione del fau-

stissimo avvenimento del Giubileo Episcopale del S. Padre Pio IX

gloriosamente regnante. Roma, tipografia Forense della Campana
di S. Pietro, Piazza della Chiesa nuova, 22, 1811. In 8 di pagg. 232.

Questo libro, com' e detto nel ti- scopale. Esso confiene in principio una

tolo, fu dal ch. Autore dcslinalo ai pel- breve biografia del S. Padre, e dipoi

legrini, convenuti in Roma per festeg- alcuni pratici document! di vita cristia-

giare il Santo Padre nel cinquantesimo na, e varii esercizii di pieta.

anniversario della su.a consecrazioncepi-
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TRIPEPI LUIGI Nuovo saggio di apologia PontiQcia, o recenti studi

religiosi e scientific! intorno ai Papi, di Monsignor Luigi Tripepi,

pubblicati in omaggio al Giubbileo Episcopale del Santo Padre

Pio IX. Roma, tipografia della Pace, Piazza della Pace. num. 35,

1811 In 8. di pagg. 341.

II presente volume dell' infaticabile

Monsignor Tripepi contiene un seguito

di studii apologetic! ed un discorso, si

gli uni come 1'altro opportunissimi a

festeggiare il Giubbileo episcopate del

S.. Padre Pio IX. Le apologie riguar-

dano i Pontefici, dimorati in Avignone

da Clemenle V insino a Gregorio XI;

de'quali tutti, variarnente calunniati o

accusati dascrittori oslili alia Santa Sede,

prende a difcnder la causa il ch. Aulore,

mostrandone colla luce de'fatti e con

allri irrefragabili document! 1'innocenza.

II discorso poi e una induzione storica,

ordinata a porre in evidenza il disegno

di Dio, di riservare Roma ai Pontefici,

come seggio della loro autorita e stru-

merito della loro indipendenza nel go-

verno del mondo" catlolico. Nell' una e

nell'altra parte egli fa pruova di una

scienza storica non comune, di uno

squisito eriterio nel giudicare de'fatti,

e di una severa e vigorosa dialetlica

nelle conseguenze che ne inferisce.

I Papi e Maria. Nuovi carmi latini e greci di Monsignor Luigi

Tripepi, pubblicati in omaggio al Giubileo Episcopale del S. Padre

Pio IX. Roma, tipografia Guerra e Mirri, 1817. In 8. di pagg. 351.

a Molti di quest! carmi, dice il

chiaro Autore nella sua avvertenza, tol-

gono ad argomento le glorie della gran

Madre di Dio; altri quelli de'Sommi

Gerarchi
;
non pochi ne congiungono

le lodi. Di qui il titolo che porta questo

nuovo libro. Ed assai opporlunamente

viene ora alia luce, per recare anch'esso

il suo omaggio al Giubbileo episcopale

del Santo Padre, quello tra' Pontefici

che ha piu glorificata 1'augustissima Re-

gina del cielo, e nel quale, come si

compendiano le virtu de'suoi santi pre-

decessor!, cosi pure hanno un fulgido

riscontro le loro lotte e i loro trionfi.

Ma che diremo del merito letterario di

queste poesie? Non altro se non cio

che piu volte ci e accaduto ripetere;

vale a dire che la musa lalina dell' il-

lustre Monsignore e delle piu elegant!

e forbite che ora vanti 1' Italia; la quale

pure, grazie ai classic! studii stati in

vigore insino a che la Rivoluzione non

giunse a dislruggere anche quesla no-

stra gloria, punto non ne scarseggia.

II quale merito tanto e piu da notare,

in quanto una gran parte di quest! com-

ponimenti sono stati lavorati quasi per

sollievo in mezzo agli sludii tanto piu

gravi e sever!, de'quali egli si occupa,

e che viene di mario in raano pubbli-

cando.

VANNUTELLI VINCEN/0 II di 21 maggio 1811, compiendosi il

cinquantesimo anno dalla esaltazjone all' Episcopate del Somrno

Pontefice Pio IX, il Circolo di san Pietro della Gioventu cattolica

italiana festeggiava il fausto anniversario con solerme Accademia.

Prolusione di Vincenzo Vannutelli sostituto della Segreteria di

Stato e Segretario della Cifra. In 8. grande, di pagg. XXX.
E uno stupendo discorso, nel quale antitesi sono messe in rilievo le art!

con una continuazione di spiccatissime sataniche della dominante Rivoluzione
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per distruggere il Papato, e la vita, il prii colori, il chiaro Oralore fa risulta-

vigore, la possanza che dimostra il Pa- re, a conforto della Cliiesa e della stessa

pato, nella Persona di Pio IX, benche civile societa, la conseguenza, logica-

privo di tutti gli esterni presidii, nel mente necessaria, del finale trionfo del

resistere alia Rivoluzione. Da questo glorioso Pontefice in questa lotta; trion-

quadro disegnato con rapidi tratti mae- fo, che riuscira a salute non solo della

slri, animate dalla piu esalta verita di Chiesa, ma anche della civile societa.

espressione e lumeggiato coi piu pro-

VESCOVO (M.) DI PARMA Pel Giubileo Episcopate di Pio IX. Omelia

recitata da Monsig. Vescovo di Parma il III giugno MDCCCLXXVII.

Parma, tip. Vescovile Fiaccadori, 1877. In 8. di pagg. 24.

Ecco 1'assunto di questa bella Ome- tore di popoli: del che dicono abba-

lia: Vi diro semplicemente, dice 1'il- stanza la storia e il plauso universale

lustre Oratore, ci6 che Pio IX fece come del mondo incivilito. Ed ei mantiene

Vescovo, e come Vescovo e Papa in- la promessa, facendo una rapida rasse-

sieme, sempre nei riguardi dello spirilo, gna di que'falti della vita del S. Padre,

noncredendo didovermiindugiaresugli da'quali riverbera maggior luce delle

alti di lui merili come Principe e Reggi- sue virtu pastorali.

/ANNINI GIOVANNI L'Immacolata e la longevita di Pio IX. Lezione

scritturale recitata nella cattedrale di Osirao il 18 giugno 1871

dal Rev.mo Canonico Teologo D. Giovanni /annini. Osimo, tip. dei

Quercetti, 1877. Jn 8. di pagg. 15. Prezzo cent. 25.

II chiaro Oratore, fra gli altri fmi zione del Privilegio del suo immacolato

che la divina Provvidenza ha potuto concepimento. Egli fonda il suo discorso

avere in mira nel concedere al S. Padre sopra quella sentenza dell'Esodo : flo-

Pio IX una longevita cosi prodigiosa nora matrem tuam ul sis lonrjaews
nella sua vita pontificate, ne addita uno in terra, e nell'altra simile del Deute-

somrnamente probabile; di averlo cio& ronomio : Honora matrem, quam dedit

voluto premiare dell'onor singolare reso libi Dominus DQUS tuus, ut longo vivas

alia sua Sanlissima Madre colla defini- tempore.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Firenze, 27 yiuyno 1817.

I.

COSE ROMANE
Provvista di Chiese e creazipne

di Cardinal! 2. Udienze a' pellegrini di varie

nazioni, ed a deputazioni diverse 3. Risposta del Santo Padre alle congra-
tulazioni del S. Gollegio de' Cardinal! 4. Ambasciadore straordinario d' Au-

ia 5. Solennila pel Giubbileo episcopate di Pio IX a san Pietro

in Vincoli 6. I pellegrini italiani in Vatieano alii 3 g'mgno 1. Udienza

del Santo Padre a' pellegrini polacchi 8. Ghiusura della mostra dei doni

offerti a Sua Santita.

1. La Santita di Nostro Signore Pio Papa IX la mattina del 22 giu-

gno, nel palazzo apostolico al Vatieano, continuando ad accorrere ai

bisogni della Chiesa, dopo 1' Allocuzione da noi riferita al principio

di questo quaderno, si degnava provvedere quanto appresso.

Chiesa, Patriarcale di Venezia, per monsignor Domenico Ago-

stini, traslato da Chioggia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitan di Siviylia, per monsignor Gioacchino Lluch

y Garriga, traslato da Barcellona.

Chiesa Metropolitan di Valenza, per monsignor Antonio Mone-

scillo y Viso, traslato da Jaen.

Chiesa Metropolitana di Ferrara, per monsignor Luigi Giordani,

Luogotenente della Sacra Rota Romana, traslato da Filadelfia in par-

tibus infidelium.

Chiesa Cattedrale di Lecce, per monsig. Salvatore Luigi de' Conti

/ola, dei Canonici Regolari Lateranensi, traslato da Ugento.

Chiesa Cattedrale di Jaen, per monsignor Emanuele Gonzalez y

Sanchez, traslato da Zela in partibus infidelium.

Chiesa Cattedrale di Ugento, pel R. P. Fr. Gennaro Maria Maselli,

delFOrdine dei Minimi di S. Francesco di Paola, sacerdote diocesano

di Bovino, gia Vice-Procuratore Generate dell' Ordine, e Parroco di

sant' Andrea delle Fratte in Roma.

Chiesa vescovile di Amata nolle parti degli infedeli, pel R. D. Carlo

Laurenzi, sacerdote di Perugia, e deputato ausiliare delFEmo e Rmo

signor Cardinale Gioacchino Pecci, Vescovo di Perugia.

In seguito Sua Beatitudine si e degnata di creare e pubblicare

Cardinali di Santa Romana Chiesa, delPordine de'preti:

Monsignor Giuseppe Mihalovitz, Arcivescovo di Zagabria o Agram,
nato in Torda, diocesi di Csanad, il 16 gennaio 1814.

Monsignor Giovanni Battista Kutschker, Arcivescovo di Vienna in

Austria, nato in Wiese, arcidiocesi di Olmutz, P 1 1 aprile 1810.

Monsignor Lucido Maria Parocchi, Arcivescovo di Bologna, nato

in Mantova il 13 agosto 1833.
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Finalmento si e fatta al Santo Padre la postulazione del S. Pallio

per le Chiese Patriarcale di Venezia, e Metropolitana di Siviglia,

Valenza, Ferrara, nonche di Sidney nella Nuova Galles, Australia,

a favore di monsignor Ruggero Beda Vaughan, della Congregazione

Anglo-Benedettina, succeduto per coadiutoria al teste defunto Arci-

vescovo di Sidney, monsignor Giovanni Polding.
2. II 29 maggio degnavasi il Santo Padre Pio IX di ricevere in

udienza speciale la rappresentanza degli Avvocati cattolici delle di-

verse parti d' Italia, che aderirono alia proposta dell' Unila Cattolica

di fregiarsi del titolo di Avvocati di san Pietro, per dimostrare aper-
tamente la loro professione di verace fede cristiana e la loro riso-

luzione ferma di voler sempre difendere i diritti della Chiesa. Era

pure rappresentata in quella udienza la bella Opera del Contenzioso

cattolico italiano, la cui fondazione fu annunziata ed applaudita nel

Congresso di Firenze; e 1'albo dei suoi membri, in numero di oltre

a 100, delle varie province italiane, veniva olferto a Sua Santita.

Nell' Osservatore Romano n 123 furono pubblicati gli indirizzi letti in

tal congiuntura, e mentovati quei chiarissimi fra i campioni del foro

cattolico, che sono il Brasca, il Caucino, il Cocchi, il Frilli, il Grassi,

1'Agnoli, ii Paganuzzi, che cosi nobilmente spiegarono la loro ban-

diera di devozione alia Chiesa Komana ed alia Santa Sede.

II 30 maggio, oltre a varie special! deputazioni di Diocesi diverse

e di Corpi morali, il Santo Padre consolava di sua parola i pelle-

grini Croati, come accennammo nel precedente volume a pag. 132.

II 31 maggio, solennit^ del Corpus Domini, furono ricevuti a

udienza, dapprima il Coliegio dei Protonotari Apostolici, che gli of-

ferirono una ricca croce pettorale fregiata di pietre preziose; quindi

varie Deputazioni della Sicilia, che tributarono a Sua Santita varii

saggi dei prodotti dell'isola e doni assai splendidi. Poscia, nella

sala del Concistoro furono allietati della presenza e d'un discorso

del Santo Padre i pellegrini francesi delle diocesi di Bourges e di

Poitiers presentati quelli da Monsig. La Tour d'Auvergne, questi da

Monsig. Pie loro rispettivi Vescovi; ed i pellegrini di Perpignano e

di Troves, preceduti dai Vicarii General* di quelle diocesi. Doni col-

lettivi delle diocesi, e particolari di varii gentiluomini, in gran nu-

mero e di gran valore, oltre a copioso Obolo di san Pietro, attesta-

rono la sincerita ed il fervore dei sentimenti espressi negli indirizzi.

Basti accennare che il solo clero di Bourges offri a Sua Santita 50 ca-

lici preziosi, quanti sono gli anni deir episcopate di Pio IX; e che

Poitiers lo presentava d'una sontuosissima cappa con la stola, di

squisito lavorio, e d'altri doni di sommo pregio.

II Santo Padre, commosso da si belle prove di afifetto e devo-

zione, volgeva a quella numerosa adunanza di suoi diletti figliuoli

parole tenerissime di amore paterno e di gratitudine. Quindi. pas-
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sando a ragionare della solennita di quel giorno, diceva essere quella

stata ispirata ad anime buone, accettata dalla Chiesa e seguita da

tutti i cattolici dell' universe
;
e lo scopo delle solenni processioni

che si fanno si e di onorare Iddio Redentore per le pubbliche vie,

come fu un tempo malmenato, oppresso ed avvilito per le pubbliche

vie di Gerusalemme, prima di raorire sul Calvario
;
ed essere un fatto

da non potersi imaginare, che queste solenni processioni fossero

proibite, ed in questa stessa citta, sede del cattolicismo, fosse im-

pedito di portare in trionfo Nostro Signore Gesu Cristo. Ma siccome

tanta empieta non poteva avvenire senza una permissione di Dio,

cosi noi dobbiamo uniformarci alia sua santa volonta. Quindi il S. Pa-

dre passava a dimostrare che questa solennita ha prodotto la de-

vozione e le feste di tutto 1'Orbe cattolico, e sopra tutto della Francia,

al Sacro Cuore, a quel Cuore divino, donde usci la Chiesa, edificio

sorretto da sette colonne che sono i sacramenti. Finalmente il S. Pa-

dre animava quella udienza a lodare Iddio che ci ha dato tanti mezzi

di santificare noi ed il nostro prossimo, e ad accostarci spesso al-

P altare per ottenere, coi debiti modi, da quel Cuore divino le grazie

di cui abbisognamo. Benediceva tutti nel corpo, perche sia prosciolto

da ogni malore e perche serva ai disegni di Dio, ma piu assai be-

nediceva tutti nelFanima, perche possa progredire nel bene e nella

virtu, onde un giorno consegnarla al punto di morte nelle mani del

suo Creatore, ed essere fatti degni di lodarlo per tutta Feternita.

II giorno seguente, 1 di giugno, Sua Santita gradiva gli omaggi
ed i doni presentati dai signori Walter M. Bourche e James Matthew

Cautrpher, deputati del Vicariato Apostolico di Calcutta
; che, fra le

altre cose preziose, deposero nelle sue mani una magnifica croce

pettorale ornata di 34 diamanti con la rispettiva catena d'oro.

Vennero poscia le Deputazioni dei cattolici di Reggio di Calabria,

di Noto, di Caltanisetta, di Cava e Safno, guidate dai rispettivi Ve-

scovi di quelle Diocesi, come 1'obolo d'amor iigliale delle operaie
cattoliche di Torino era presentato dalF abate Rolla.

Finalmente, nell'Aula Concistoriale, il Santo Padre riceveva in

pubblica udienza i pellegrini francesi di Aix condotti da mons. For-

cade loro Arcivescovo
; quelli di Nantes, presentati da mons. Fournier

loroVescovo; e quelli di Saint-Etienne preceduti dai loro parroco;
a nome dei quali, dai rispettivi capi furono letti a Sua Santita tre

indirizzi. Dopo di che procedeasi all'ofFerta dell'obolo a nome delle

distinte tre Diocesi, ed alia presentazione di altri doni per parte di

molti Signori e di pie Gentildonne che godeano di potersi cosl ac-

costare al trono di Sua Santita per baciarne il piede e deporvi colle

loro ofFerte il loro cuore.

II Santo Padre, prirna di benedire quell' affbllatissima udienza,

indirizzava ad essa un discorso: che prendeva le mosse dai ramm.en-
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tare Mose allorche stava sul monte a braccia aperte per dare la vit-

toria al suo popolo e la sconfitta a' suoi nemici, e dalla necessita che

ebbe di chi gliele sorreggesse. Anch' egli essere stance dagli anni,

dalle amarezze e dalle consolazioni, ed aver bisogno di chi lo tenga
in vita e lo sorregga in piedi. Con questo aiuto divino anch'egli alzate

le braccia per benedire, nella speranza di veder superati i nemici,

come al tramontar del giorno 1'esercito d'Israele ebbe alle preghiere
di Mose sconfitto le armi nemiche. Seongiurare Iddio di infondere

questa grazia alle sue benedizioni, e cosi veder dissipati tutti i ne-

mici non solo temporali ma anche spirituali: cioe, il demonio, il

inondo e la carne. E qui il Santo Padre si trattenne brevemente a

parlare di questi nemici spirituali, chiamando il demonio il primo
rivoluzionario ed il maestro di tutti i rivoluzionarii. E parlando del-

V attacco soverchio alle ricchezze, il Santo Padre disse ch' esse non

siano per noi r ultimo fine ma un mezzo soltanto per raggiungerlo,

impiegandole alia gloria di Dio ed a beneficio del nostro prossimo;
che se Egli riceve 1'obolo de'suoi figli in tanta dovizia, non lo riceve

coattivamente, ma spontaneamente; non lo riceve per intascarlo, ma

per soccorrere ovunque gli altrui bisogni, e quelli della Chiesa spo-

gliata dall'empia avidita dei rivoluzionarii.

II S. Padre benedisse fmalmente quei pellegrini, le loro famiglie,

i pastori presenti e la Francia tutta eletta figlia di Dio, perche stia sem-

pre salda nella sua fede e pronta a vincere i nemici della Keligione.

3. La mattina del 2 giugno, vigilia del 50 annivcrsario della sua

consecrazione episcopate, Pio IX riceveva nella Sala del Trono gli

omaggi e le congratulazioni del Sacro Collegio degli Emi Cardinal!

di S. C. R., espresse in un indirizzo letto dal Sotto-Decano Cardi-

nale Di Pietro, coll'offerta di una medaglia di grandi dimension!,

coniata espressamente in commemorazione del fausto avvenimento,

in tre esemplari d'oro, d'argento e di brohzo.

II Santo Padre rispose all' indirizzo con un grave ed ammirabile

discorso. Si rallegro innanzi tutto col Sacro Collegio e lo ringrazio

delle cordiali manifestazioni di affetto tanto bene espresse con quella

medaglia e in quell' indirizzo. Disse non dubitare Egli della devozione

e dell' affetto degli Emi Cardinal* per la Chiesa, per la Santa Sede,

per la Sua persona, notantemente in questi diflicilissimi tempi. Dei

quali venendo a parlare ricordo come san Giovanni Battista mando
una specie di deputazione a Nostro Signore Gesu Cristo per sapere
se Egli fosse il figliuolo di Dio; non perche egli avesse bisogno di

siffatta dichiarazione, ma perche la verita trovasse nella risposta una

piu potente e limpida testimonianza, e la fede dei discepoli fosse

confermata; e come Gesu rispose colPadditare i ciechi che vedevano,

gli storpii che camminavano liberamente, i morti che risorgevano;
una risposta somigliante poter Egli dare a coloro che dubitano e
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cercano la Religione vera; poter additare questo ardente, universale,

spontaneo movimento di milioni di uomini verso una Chiesa perse-

guitata ora con un velenoso furore che mai Feguale. Aggiunse quindi

assai opportunamente il Santo Padre, con forza di argomenti ed elo-

quenza di parole che mal sapremmo riassumere, questi stessi fatti

e questo raovimento religiose mostrare su qual via deplorabile stiano

coloro che sacrificano una meta del vero all'errore, pieghevoli a

indegne transazioni; pregar Egli piu specialmente per costoro, af-

finche Iddio conceda ad essi lume ed animo forte; essere intanto

sicuro che il Sacro Collegio proseguira coraggioso e fermo, come lo

fu sempre, nel lavorare a pro della Chiesa, della Santa Sede e dei

suoi sacri diritti; a quest'uopo invocare di gran cuore su di esso

1'aiuto e la benedizione di Dio.

Quindi Sua Santita riceveva gli omaggi ed i doni d'una Deputa-

zione delPatriziato napolitano presentata dairEmo Card. Riario-Sforza

Arcivescovo di Napoli; e di varie rappresentanze romane e d' altre

province italiane, di cui diede conto 1' Osservatore Romano nel n. 125.

4. Verso il mezzodi del giorno 3 giugno, il Santo Padre riceveva

in privata udienza S. E. il Conte di Larisch-Moenich, Gran Maresciallo

della Corte di Sua Maesta I. R. A. Francesco Giuseppe d' Austria,

spedito in missione straordinaria, per presentare al Santo Padre

una lettera autografa di S. M. che congratulavasi, pel Giubbileo epi-

scopale, con Sua Santita.

L'illustre personaggio recavasi al Vaticano, per compiere la sua

nobile missione, in equipaggio di gran gala, ed accompagnato da

numeroso corteggio.

5. Perche i Romani si disponessero religiosamente alia fausta

commemorazione del giorno in cui Pio IX ricevette, cinquant' anni

innanzi, la consecrazione episcopale nella Basilica di san Pietro in

Vincoli, questa era stata ornata di ricchissimo ed elegantissimo ap-

parato, d'un gusto squisito e pari alia magnificenza della luminaria.

Un divoto triduo eravisi celebrate, con solenni Pontificali per la

Messa e pei Vesperi in ciascuno dei tre giorni, predicando due Ve-

scovi ed un Cardinale, che fu 1'Emo D'Avanzo, fra concorso continue

di popolo afFollato.

La mattina del 3 giugno, il terzo pellegrinaggio annuale de'cat-

tolici italiani, composto di persone d' ambo i sessi e d'ogni condizione

civile, avendo a capo, come presidente onorario, S. E. Rma Mon-

signor Lucido Maria Parocchi, Arcivescovo di Bologna, ed ora Car-

dinale di Santa Chiesa, radunavasi in detta Basilica Eudossiana; e,

cantato il Miserere, distribuivasi a ciascuno dei pellegrini la croce per
cio preparata. Dopo aver assistito alia Messa celebrata dallo stesso

Monsignore Arcivescovo ed ascoltato un fervido suo discorso, tutti i

pellegrini si accostarono alia mensa eucaristica, implorando con voto
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comune da Dio il trionfo della Chiesa, la conversione dei peccatori,

la pace del mondo e la prospera conservazione del Santo Padre

Pio IX all'amore dei suoi figii ed al governo di Santa Chiesa. E la

sacra funzione compivasi col solenne canto del Tedeum.

6. Dalla Basilica di san Pietro in Vincoli i pellegrini italiani ac-

correvano festosi al Vaticano, dove pero, pel loro grandissimo nu-

mero, erasi disposto che sarebbero ricevuti in due distinte udienze.

Malgrado di questa precauzione, la Sala Ducale e le altre attigue e

vastissime erano stipate da oltre 4,000 pellegrini ansiosi di vedere

il Santo Padre in si fausto giorno, e di riceverne 1'apostolica bene-

dizione. L'eccessivo calore delia giornata, accresciuto da quelF sf-

folhimento, non permise al Santo Padre di rimanere lungamente in

quell' ambiente
;

e percio il commendatore Acquaderni, presidente
della Societa della Gioventu caltolica italiana, presento soltanto,

senza darne lettura, 1' indirizzo pubblicato nell'Osservaiore Romano
n 126 del 5 giugno, nel quale e anche la particolareggiata descri-

zione della festa religiosa celebrata a san Pietro in Vincoli.

Q uindi il Consiglio superiore della mentovata Societa della Gio-

ventu cattolica, italiana depose ai piedi di Sua Santita Fobolo del-

1'amore iigliale, ed uri fac-simile, in oro massiccio del peso di 5 chi-

logramrni, delle catene di san Pietro che si venerano nella Basilica

Eudossiana.In questo considerevole dono si vedea simboleggiata. non

solo la morale prigionia del Papa dal 20 settembre 1810 in qua, ma
eziandio la forza di quella carita che strettamente lega a lui tutti i

veri cattolici italiani : ed era in massima parte provento delle questue

bandite e raccolte a tal fine dai Predicatori nella passata quaresima.

Molti dei suddetti predicatori, a capo dei quali era Mons. Scotton, fa-

ceano divoto omaggio a S.Santita,e non pochi rappresentanti di diverse

diocesi italiane deponevano a
?

suoi piedi 1' Obolo delle medesime.

II Santo Padre nella paterna sua amorevolezza non voile tenere

soverchiamente a disagio quella tragrande moltitudine, che troppo

pativa del gran caldo. e si astenne dal discorso che egli erasi pro-

posto di fare
; ma, levando le mani a benedire quei suoi diiettissimi

figli, uso di formole commoventi da non trovare riscontro che nelle

benedizioni del Patriarca Giacobbe.

In altre udienze dei giorni successivi, i pellegrini italiani. disposti

in varie schiere e nelle Galierie, ebbero poi la consolazione di poter

vedere a tutto loro agio Famatissimo Pio IX, e molti ancora di ba-

ciarne la mano, e tutti di riceverne la paterna benedizione.

7. Pigliatosi alquanto di riposo alii 4 giugno, il Santo Padre ri-

comincio, alii 5, ad ammettere ogni giorno parecchie Deputazioni,

tra le quali dobbiamo almeno mentovare quelle di Miinster, della

Rochelle, di Udine. di Viterbo e Toscanella. di Vigevano, di Brescia

e di Lugo; le quali tutte, coi rispettivi indirizzi, deposero nelle
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mani di Sua Santita cospicue somme per Obolo di S. Pietro e ricchi

doni.

Alii 6 giugno oltre a 100 pellegrini della cattolica e sventurata

Polonia, dilaniata ad un tempo dalla lirannia del Moscovita e dal

crudele despotismo dell'itowo di ferro e di sangue. vollero e pote-

rono al cospetto del Santo Padre far solenne testimonianza di fede

vivace, di amore ardente e di incrollabile costanza. Vi si contavano

circa 300 contadini, il cui contegno divoto attrasse Tamrairazione di

tutta Roma cattolica, e che per appagare il desiderio del loro cuore,

aveano affrontato il travaglio di si lungo viaggio spendendovi il

prodotto delle loro sudate economic. Ma vi si numeravano altresi

moltissimi ragguardevoli personaggi, tra i quali erano i principi

Radzivil, Czartoriski e Jablonovski, i conti Starzynski, Lubienski, Go-

lukowski; che, con molti altri membri del Patriziato polacco, quali

sono i Chtaponski, i Lottonzki, i Zakrzewski, ebbero ad onore di

trovarsi, nelle sfarzose loro divise nazionali, in compagnia di quegli

umili contadini, a protestarsi contro 1'oppressione religiosa sotto cui

geme la loro patria. E troppi piu sarebbero stati, se il Governo di

Pietroburgo, vilmente e vigliaccamente dispettoso, non avesse proi-

bito a tutti i sudditi dello Czar di prendere parte qualsiasi al pel-

legrinaggio di Roma; ed ognuno sa come lo Knout, 1'esilio in Siberia

ed il sepolcro delle miniere facciano rispettare i divieti dell'auto-

crazia moscovita, che ora finge di spasimare di tenerezza filantropica

pei Bulgari!

L'Emo Card. Ledochowski, Arcivescovo di Gnesen e Posen lesse,

a nome di quella adunaaza di veri e fedelissimi polacchi, uno stu-

pendo indirizzo in lingua latina, pubblicato nelFOsseruatore Romano
n 128. Qtiindi veniva offerto a Sua Santita 1'obolo delle diocesi di

Gnesen e Posen, di Culm, della Gallizia, della Slesia, della Lituania,

di Cracovia, della Rutenia, nella somma di oltre a centoventimila lire ;

la quale e degna d'essere mentovata tanto piu con onore, quanto piu

povere sono le popolazioni di quelle desolate province, ricche pero
di fede cattolica. Le sole firme dei cattolici di Gnesen e Posen ad

una protesta di fedelta e di amore alia Santa Sede ed al Papa ol-

trepassarono le 300,000. Nel citato Osservatore Romano sono parti-

tamente indicati e descritti i ricchissimi presenti fatti al Santo Padre

da nobili personaggi e da corpi morali della Polonia.

II Santo Padre ammetteva al bacio del piede e della sacra sua

destra i numerosi ofFerenti e tutti i membri del Patriziato polacco,

e quindi faceva precedere la Sua Benedizione Apostolica dal dire che

fra i tanti pellegrinaggi ricevuti in questi giorni, uno de'piu accetti

era quello Polacco per le gravi difficolta che aveva dovuto sostenere

per comporsi e per venire ai piedi del Vicario di Gesu Cristo, dif-

ficolta che erano la conseguenza della persecuzione che dura da



94 CRONACA

tanti anni. Egli e percid che inculcava a quei divoti pellegrini ed a

tutta la loro infelice nazione la pazienza}
la fermezza, ed il coragyio

e pregava Iddio a voler loro concedere quest! tre necessarissimi doni.

Inoltre il Santo Padre rispondeva all' opinione di coloro che pre-
tendono usare la forza per iscuotere il giogo che opprime la infelice

Polonia, e vi rispondeva negativamente ;
adducendo anche le parole

che il Redentore rivolse a Pietro nell'Orto allorche uso il ferro con-

tro gli stessi suoi nemici. L'arma d'altronde da adoperarsi non

era che Forazione e la preghiera, ed aggiungeva che le preghiere

degli oppressi e dei tribolati scendono come ardenti carboni sul

capo dei tiranni e degli oppressori, che presto o tardi debbono sen-

tire il peso della mano di Dio, il quale, se e padre di misericordia,

e altresl tremendo giudice, e vindice de'suoi figli oltraggiati ed

oppressi. Finalmente dopo aver benedetto i presenti, le loro fami-

glie, i loro amici e tutto il regno di Polonia, il quale deve anch'esso

riconoscere, nella tribolazione che soffre, I'efFetto dei peccati in altri

tempi commessi, il Santo Padre, consolava quei devoti polacchi pas-
sando in mezzo ad essi e confortando tutti di soavi e paterne parole

accompagnate dalla sua benedizione.

8. Delle quasi quotidiane e numerose udienze che il Santo Padre

degnossi di concedere a Deputazioni varie, a pellegrini di diverse

nazioni ed a corpi morali, fmo al 21 giugno, siamo, per difetto di

spazio, costretti a ritardare qualche cenno lino alia pubblicazione di

un altro nostro quaderno.

Dovea, come erasi prestabilito, restare aperta alia pubblica am-

mirazione quella mostra dei doni pervenuti a Sua Santita, che erasi

disposta nelle gallerie degli Arazzi. Ed infatti per la moltiplicita, la

varieta, la ricchezza di quegli oggetti, tal mostra dava spettacolo

d'unavera e prodigiosa gara di tutti i popoli cattolici, anche d'ol-

tremare, nell' affetto e nella venerazione pel Santo Padre Pio IX e

per la Sede Rorcana. I visitatori muniti di biglietto vi concorrevano

in folia. Ma fu d'uopo sospendere dapprima, poi limitare, alia perfme
eziandio chiudere quella mostra. Di che si allegarono varie cagioni.

Alcuni, che volevano accattare favore al Governo entrato in Roma
a cannonate per la breccia di Porta Pia, spacciarono che YEroe di

Sapri, ministro per gli affari interni, scoprisse una specie di con-

giura per la quale molta bruzzaglia liberalesca, a giorno posto, sa-

rebbesi trovata la col proposito di levarvisi a rumore, ed accattar

briga alle guardie papali, per poscia abbandonarsi al saccheggio.

II quale attentato, oltre al dar agio ai ladri per arralfare buona

preda, avrebbe costretto il Vaticano a ricercare d'aiuto le guardie

del signer Questore Bolis. Di che il soprallodato Eroe di Sapri
avrebbe dato o fatto dare avviso al Vaticano. Altri invece, ammet-

tendo la verita dell' iniquo disegno, renduta assai verosimile da vio-
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lenze che certi sbracati liberali gia cominciavano a commettere per

entrare a forza nelle gallerie, negarono all'jEroe di Sapri ed ai suoi

agenti ogni merito della scoperta e della rivelazione al Vaticano, ed

attribuirono agli ufficiali Palatini del Santo Padre 1'atto di prudenza

che tolse ai Ub&rali nemici del Papa ogni agevolezza di penetrare

in Vaticano, sia per rubare come e loro mestiere, sia per esercitarvi

1' autorita nazionale sotto colore di frenarvi i ladri ed i birboni.

II.

COSE ITALIANS

1. Indirlzzi dellc due Camere e parole di Vitlorio Emmanuele II alii 3 giugno
2. Dimostrazioni anlireligiose e tumulti di marmaglia 3. Elezioni amniini-

stralive di Roma, il 10 giugno 4. II Diritto torna a bandire la distru-

zione.del Papato e del Cattolicismo 5. La Camera dei Deputati alii 14 giugno
si separa e va in vacanza.

1. Era corsa voce che, per secondare un buon pensiero di certo

a ugusto personaggio inviolabile e non risponsabile, il Governo, col

consenso delle Camere, avrebbe trasferito alia Domenica 10 giugno
la festa civile dello Statuio, appunto per evitare che la coincidenza

di questa con la solennita religiosa del Giubbileo episcopale del

Sommo Pontefice Pio IX potesse dar luogo o pretesto a dimostra-

zioni inurbane o tumultuose di canaglia settaria. Ma il fatto dimostro

che o T augusto personaggio non concepi o non espresse quel buon

pensiero, ovvero che i suoi consiglieri risponsaUli non lo approva-
rono. Alii 3 giugno pertanto si festeggio ufficialmente in tutti i Co-

muni lo Statuto.

Ma in Roma si ebbe, per soprappiu, uno spettacolo nuovo. Una
discreta fila di carrozze, le piu da nolo, port6 al palazzo Apostolico
del Quirinale buon numero di Senatori e di Deputati che accompa-

gnarono le deputazioni ufficiali delle due Camere incaricate di leg-

gere a S. M. il Re Vittorio Emmanuele II indirizzi di congratulazione

pel 30 anniversario della promulgazione dello Statuto, ond' ebbe co-

minciamento la marcia della rivoluzione per la gloriosa conquista
di Roma compiuta il 20 settembre 1870.

Questa inusitata cerimonia avea per iscopo di contrapporsi alia

nxondiale dimostrazione dei pellegrini che presentavansi al Vaticano,
e specialmente a quella dei cattolici italiani che nel giorno 3 giugno
doveano fare a Pio IX omaggio di amore, di devozione e di fedelta

incrollabile.

II Senatore Tabarrini, nella tornata del 2 giugno, lesse e vide

approvato un suo schema d'indirizzo a S. M., che negli Atti delle

discussioni del Senate sta a pag. 1164
;
come nella tornata della Ca-

mera dei Deputati dello stesso giorno fu approvato un simile schema
d' indirizzo, preparato dal Farini, e registrato negli Atti ufficiali delle
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discussion!, a pag. 4004. Reputiamo assolutamente inutile di ripro-

durre codesti due saggi di rettorica liberate.

Trattandosi d'atti uiliciali decretati dalle Camere, a questi indi-

rizzi doveasi pure da S. M. il Re dare risposte ufficiali, doe awa-

lorate dal Ministero. Questo pertanto le preparft, e S. M. le ebbe a

leggere. Al Senate, come vedesi negli Atti ulJiciali di quest'alto con-

sesso, a pag. 1110, fu risposto nei termini seguenti :

Sono vivamente grato, signori Senatori, alle vostre generose e

franche parole in questo giorno in cui possiamo con sereno sguardo
risalire il periodo di questi trent'anni che videro si fortunati event!

e ci condussero alia unit'i delia Patria. Rendo omaggio all' opera in-

defessa del vostro sapiente Consesso che fu sempre colla maturita

del consiglio e col fervente patriottismo il vigile custode delle isti-

tuzioni che condussero FItalia a'suoi altidestini; ed io sono sicuro

che essa rispondera sempre alia sua nobile missione.

Alia Camera dei Deputati, nei cui Alti non abbiamo trovato che si

comunicasse il 4 giugno la risposta del Re, i giornali ufiiciosi rife-

rirono che furon lette da S. M. le seguenti parole :

Ringrazio i rappresentanti della Nazione dei sentimenti che ii

guidarono a farmi il presente patriottico indirizzo in questo giorno
solenne. Trent'anni sono passati, e questi trent'anni furono anni di

eroici sacrifici, d' inconcussa fede e di gloria imperitura per 1'Italia.

E con cio fu assicurata F unita della cara Patria Nostra, e Roma di-

venne Capitale degli Italiani. II passato mi e arra dell'avvenire, fidente

nell' appoggio dei rappresentanti della Nazione e della Nazione tutta. .

Anche il Sindaco di Roma, a nome del Municipio, ando fare le sue

congratulazioni con Vittorio Emmanuele II; e n'ebbe la risposta in

questi termini:

Ringrazio la Rappresentanza di Roma degli omaggi e degli au-

guri che ha voluto presentarmi in questo giorno. Sono 30 anni. Io

ricordo questo giorno, che comincio quel movimento seguendo il

quale, con costanza di proposito, giungemmo all'apice dei nostri de-

siderii, che era 1'unione di Roma all'Italia. Noi speriamo che le cose

continueranno sulla via che abbiamo felicemente percorsa.

Io amo molto Roma, e nei ringraziare Voi, ringrszio tuttii la

cittadinanza, per la quale ho molta afiezione.

A fare per6 decente riscontro tra questc dimostrazioni uOiciali

nei Quirinale e le invidiate dei cattolici nei Vaticano, manca una cosa

rilevantissima
;
ed e quella dei doni. Gli indirizzi del Senate, della

Camera dei deputati e del Consiglio comunale di Roma, non costa-

rono che il foglio di carta su cui furono scritti. Per Io contrario le

centinaia d' indirizzi presentati al Papa valsero i parecchi milioni in

denaro e doni spontanei con cui furono accompagnati in testimo-

nianza della sincerita dei sensi espressi.
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2. II contrapposto era troppo umiliante pel conquistatori di Roma.

Laonde i loro partigiani proposero un imbandieramento generale di

tutta la citta. Ma pur troppo, se i liberal! in Roma si dovessero nove-

rare dalle bandiere che fecero sventolare dalle finestre alii 3 giugno
si dovrebbe dire a grande onta loro che essi non sono che un 250

tutt'al piu. Fu un fiasco colossale. Per rimediarvi i capiscarichi orga-

nizzurono una dimostrazione popolare notturna contro i pdteyrini. II

Nicotera n'ebbe avviso a tempo e provvide. Certi zelanti, appena in

Piazza Colonna cominciarono a farsi udire le grida scellcrate che ne

chavano il segnale, proposero che si andasse colla musica a far plausi

agli Ospiti del Quirinale. II partito piacque; ma il concerto musicalev

benche richiesto a grande istanza di pre^edere la turba sonando

1'inno reale, non ebbe la facolta di farlo. La turba ando colic ban-

diere. Ma appie dclla salita della Dateria trovo chiuso da gu:irdie e

carabinieri il passo. Allora si proruppe negli urli: Via i pellegrini,

Non wgliamo i pellcyrini! Viva il lie! Viva I Italia. La faccenda pi-

gliava brutta piega. Lo squillare delle trombe annunzio 1'intimazione

di sciogliersi a quella turba, che capi d'essere corbellata dal Nico-

tera, e vociando contro lui i soliti abbasso e contumelic d'ogni fatta,

tento per piu vie di giungere alia sua residenza al palazzo Braschi;
ma da per tutto incontrd forza armata che finalmcnte, nel foro ago-

nale, la obbligo a disperdersi. Nel tumulto una bandiera fu strap
-

pata ad un caporale di quella baraonda
;
il che diede al Bertani argo-

mento ad interrogazioni ed interpellanze nelle tornate del 4 e 5 giugn<>

alia Camera. II Nicotera disse che avea dovuto provvedere che nori

avvenissero disordini, perche le dimodtrazioni di notte si sa come
cominciano ma non si sa come vanno a finire

;
e che farebbe inda-

gini per sapere la verita intorno al supposto sfregio alia bandier-a

nazionale ed alia mala condbtta degli agenti di Questura. 11 Bertani

dovette rimettersi le pive in tasca e darsene pace, con gran dispetto*

della Gazzefta della Capitate, che nel n 560 del 4-5 giugno, avea fatto

di quella dimostrazione repressa i piu alti larnenti.

Anche a Torino i settarii indispettiti si opposero alle feste reli-

giose pel Giubbileo del Papa, ed impedirono ogni munifestazione

di esultanza dei citta dini per via di luminarie e parati. Ma un certo

numero di studenti (che studiano poco o nulla) di quella Universita,,

per contrario furono licenziati a scene da carnovale sulla piazza Sic-

cardi, d'onde si recarono a tumultuare sotto il palazzo Arcivescoviie

eda far baldoria presso 1'uiTicio della Unita Caltolica; la quale nei

numeri 130 e 131 diede conto di quelle scene indecenti, dichiaran;lo

che ove si rinnovassero tratti consimili di violenza, trasferirebbe

altrove i suoi penati, lasciando sul lastrico gli operai che di

vivono. E t into basto perche non accad/'sse altro. Ma nel
$erie 7, vol. Ill, /ae. 649 7 30 giugno 1872,
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le intemperanze di quella gioventu poco giudiziosa pare che qualche

utticiale e qualche guardia non usassero tutto il garbo possibile. Di

che si mono rumore nella Camera dei Deputati. tanto che il Nicotera,

per sua giustificazione, dovette avviare una indagine fiscale per mezzo

di commissarii, la cui relazione fu poi comunicata alia Camera, che

-ebbe a riconoscere non esservi state ne violenze illegal! ne sfregi

iiJJa liberta od alia bandiera.

Da per tutto le autorita civili simularono di stare in gran timore

di disordini, nel caso che i cattolici pel Giubbileo di Pio IX facessero

pubbliche dimostrazioni; e cosi quasi da per tutto le impedirono.,

non senza un vero eccesso di tolleranza per i disordini dei settarii,

che, come a Geneva, non ebbero rattento efficace. Ad onore del vero

pero dee dirsi che in quasi tutte le citta e borgate d' Italia fu dai

fedeli festeggiato il Giubbileo di Pio IX in quel modo che meglio
convenivasi e che piu dovea piacere al Papa, afTollandosi cioe nelle

chiese, il mattino a'ricevere i SS. Sacramenti, e nel pomeriggio a

rendervi solenni azioni di grazie a Dio col Tedeum. Le feste di Roma
riuscirono le piu belle e divote, come puo vedersi dalla descrizione

fattane dull' Osservatore Romano, n. 126 del 5 giugno. La Roma Papale
si manifesto quel giorno in tutto il suo splendore, che fu anche

renduto piu fulgido dal contrasto colle ombre della Roma di Sa-

tanasso.

3. Sette giorni dopo, la domenica 10 giugno, si dovette in Roma

procedere alia elezione di un certo numero di consiglieri Provincial!

Comunali da sostituire ad altrettanti uscenti di carica. E noto da

pezza che per intervenire alle elezioni puramente amministrative non

si incontrano quelle difficolta, onde molti cattolici si credono in do-

%-ere di astenersi dal partecipcire alle elezioni politiche. Ma e pur
aoto che eziandio per le cimministrative i cattolici non sono d'accordo

circa Yopportunita d'andare a deporre il voto nelPurna. Una elctta

di cittadini Romani, che reputarono propizie le congiunture air in-

tento di rendere migliore il corpo dei consiglieri Comunali e Pro-

vinciali, si costituirono in Unione promotrice della partecipazione a

tali elezioni; e con un bando, stampato anche nell' Osservatore Ro-

mano, n. 130 del 9 giugno, non solo eccitarono gli elettori a con-

correre alle urne, ma proposero loro eziandio una lista unica di

18 cospicui e capaci cittadini cattolici, 12 dei quali dovessero essere

eletti consiglieri Comunali, e 6 consiglieri Provinciali.

Gia da un paio di settimane innanzi era trapelato tal disegno,

ed i llberali se ne mostravano assai impensieriti e sgomentati. Te-

meano che se davvero tutti gli elettori cattolici si recassero a dare

il loro voto, i candidati liberali rimanessero esclusi. A scampare da

tal pericolo di smacco e di danno, essi tennero adunanze; si posero

quasi tutti d'accordo per una lista unica di consiglieri piuttosto
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moJerati; ottonnero che si inscrivessero subito tra gli elettori. non
solo gli u[fi;iali del regio esercito, ma eziandio le Guardie di Que-

stura, che di qaei giorni, per cagione dei pellegrinaggi, erano state

chiamate in- graridissimo ntimero dalle vicine province a Roma; e

non risparmiarono ne Industrie ne spese a fine di restar vincitori.

Nella Voce ddla, Verita furono esposte chiarainente le peripezte
di quella lotta, in cui da una parte si trovarono sinceramente unit!

e concordi 3472 cattolici, e dall'altra concordi per n^cessita 5811 li-

b&rali che riuscirono vittoriosi. Erano inscritti 20511 elettori, de'quali
soltanto 9510 recaronsi a votare. Pei liberal! parteggiarono tutti g)i

impiegati del Governo e del Municipio, che da se soli oltrepassavano
i .3000. Chide non e da stu

A>ire se gli avversarii ne furono sopraffatti.

Ma si ottenne almeno che cart! setturii di pessima lega fossero esclusi

dalla list i liberate e dal sedere consiglieri Comunali e Provincial!,

Non pochi dei cattolici credono che per altre elezioni, vedendosi

fin d'ora possibile il lottare con qualche vantaggio, molti di quelli

che in queste si asteanero, vorranno p.irtecipare al voto; e oosi

aluieno diaiinuira la prevalenza dei liberali non Roman!, quali sorio

i 3480 che apparvero tali soltanto in virtu della loro livrea. Infatti

nelle liste elettorali farono inscritti tutti gli utliciali del Governo;
circa 2000 Jei diversi Minister!; 400 guardie di sicurezza pubbllca;
150 guardie carcerarie; 80 guardie daziarie; 250 guardie municipali;
circa 600 dei famigliari della Casa Reale, ulliciali tlell' esercito ed

impiegati di Cuse bancarie dipendenti dal Governo. Ecco i Roman!
non Romani che decisero della vittoria, mentre i veri Romani liberali

non erano che 2400
;
ed i veri Romani cattolici furono $500.

4. Questo risultuto, con la prospettiva dell'awenire, diede tal

febbre al partito ministeriale, che ne and6 in delirio. E da un vero

delirante frenetico vuol dirsi scritto quello che venne stampato nel-

1'ullicioso giornale del Depretis, cioe nei Diritto, n. 164 del 13, e

n. 16$ del 11 giugrio. Nel prinao di coJcsti articoli il giornalista si

mostra, non solo atterrito dalla forza organizzata e vitale del partito

cattolico, ma gia ne prove Je il trionfo. Nel secondo suggerisce gli

spedienti efficaci per riparare a tanto danno e rimuoverne il pericolo
si grave ed imminente; e, dopo avere sfatata.la formola: Ubcra Chiesa

in libero Stato, che butta via come buccia di limone spremuto, \iene

alia conclusione: II Diritto ha chiesto e chiede che lo Stato diriyga
i suoi sforzi alia distruzione dell' attuale organismo civile, politico

ed amministratwo della Curia Romana. Cio basterebbe ad indicare

limpido lo scopo del presente Governo risponsabile di S. M. il Re Vitto-

rio Emmanuele II! Ma il Diritto va piu in la, e determina i mezzi per

raggiungerlo. a II Diritto crede che il riordinamento della propriety

ecclesiastica, Tadozione del sistema elcttivo neyli uMci e nei beneflci,

V introduzione delV eleviento laicale nella yestione morale ed econo-
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mica delle cose ecclesiastichc, apriranno la via a quella riforma civile

e religiosa che, squassando la dura e secolare compagine della Chiesa,

inaugurera il novus ordo e rendera pos-ibile 1'emancipazione della

coscienza religiosa, ora impedita dal vizioso organismo che regge i

rapporti dello Stato e della societa civile colla Ghiesa.

5. Se Iddio permettera, per gli imperscrutabili e seinpre adorabili

suoi giudizii, che Pempia setta continui ancora per qualche anno ad

effettuare i suoi propositi, non e dub bio che si raccoglieranno anche

in Italia i frutti che produce in Germania e nella Svizzera il Kultur-

.kampf sostenuto dall'iiomo di ferro e di sanyue. Ma che cotestoro

d jbbono veder disciolta la compagine della Chiesa Cattolica fondata

a all' immobile rocca di san Pietro, niuno dee temerlo punto ne poco.
Potranno perseguitare, aflliggere, spogliare, martoriare la Chiesa;
ma ucciderla? Non mai! Del resto I'impotenza di codesto canagliume
settario e troppo manifesta, non solo rispetto a tale impresa, ma

psrsino rispetto ai piu volgari e facili disegni nell'ordine puramente
amministrativo dello Stato. Di che recarono prove lampanti i deputati

Bovio e Mussi nella tornata del 24 maggio, come vedesi negli Atli

Ujficiali, a pagino 3634-36. E se no ha la conferma nell'inanita dei

dib-attimenti che ebbero luogo nella Camera dei Deputati fino al

14 giugno. In quella tornata. mostrandosi tutti noiati, fu d'uopo tron-

care gli indugi. La ,Camera fu prorogata a tempo indefmito e gli

onorewli scapparono frettolosi, come scolaretti svogliati di studio che

vanno in vacanza.

III.

COSE STRANIERE

F11A1NCIA. 1. Minacce dei reltili del Bismark conlro la Francia pel Kullur-

kampf 2. Discioglimento del Comitato catlolico di Parigi ordinato da Giulio

Simon 3. Uendiconto degli atti dell'Assemblea generale dei caltoliei tenula
a Parigi dal 3 al 9 aprile 4. Progress! delle Universila cattoliche 5. Di-

chiarazioni del Decazes circa la politica del suo Ooverno rispetto al Papa
6. Provvedimento del Ministero per una lettera del Vescovo di Nevers al Mac-
Mahon 1. Scrnpoli di coscienza del G'.iardasigilli 3lartel per 1'ingercnza dei

laici nell' insegnamento doltrinale religioso 8. Circolare del Ministro per gli
afFari intern! per violare le petizioni a favore della liberta del Papa 9. Di-

scorso di Giulio Simon che d'chiara bugiardo chi dice prigioniero il Papa
10. Voto della Camera ddi Deputali che dichiara neinici della palria i catlolici.

11. Lettera e prolestazione del Card. Guibert contro tal voto della Camera
12. Imposture dei radicali contro il Mac-Mahon circa la sua potitica ecclesia-

slica 13. Inginrie e minacce del presidente del Consiglio municipale di

Parigi conlro il Mac-Mahon; sua condanna 14. Messaggio del Mac-Mahon
d Senato pel discioglimento della Camera 15. Voto di sfiducia della Camera
contro il Governo 16. Voto del Senato e discioglimento della Camera.

1. La caduta del Ministero repubblicano cui presiedeva Giulio

Simon fu come il segnale d'una nuova e piu aspra battaglia pel

uMur~kampf bandita dal Cancelliere germanico Ottone di Bismark.
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I suoi rettili prussiani, svizzeri, francesi ed italiani, a'quali proba-
bilmente venne gettato qualche grasso boccone tolto dalle rendite

sequestrate al Re di Hannover, s'indracarono contro il Vaticanismo

e si diedero a sibiiare furiosamente contro il nuovo Miaistero fran-

cese presedato dal Da Broglie, ritraendolo in aspetto d'un servitore

della reazione clericale a'danni deirimpero germanico e del regno
d" Italia.

Come vuole giustizia, dobbiamo lasciare il merito principale al

principale autore di questo trambusto, cioe al giornalismo prussiano;

e, dovendo tra codesti rettili citare alcuno dei piu autorevoli. diamo

la preferenza alia gazzetta che si pubblica in Berlino col titolo della

Post. Qaesta e 1'organo accreditato dei conservatori-liberali, ben

degno dell'elogio che ne fu stampato sul Journal des Debats del

3 giugno: a Qaesta gazzetta che, sotto la presente sua compilazione,
merita la piu grande stima, ha intime attinenze nelle alte sfere di-

plomatiche, e riceve molto spesso, come si sa, le sue ispirazioni da

alcuni dei piu intimi amici del Cancelliere.

Giovera pertarito sapere come nelk Post si giudichi il cambia-

mento avvenuto in Francia; il quale parve di tal rilevanza, che ii

Bismark usci dal suo simulato ritiro di Varzin, corse a Berlino, e

diede il La della musica sonata poi dai suoi aderenti e partigiani

specialmente in Francia ed in Italia.

Ora la Post bandi, il 26 maggio, la guerra al Papa ed al Ministero

francese, nei termini seguenti, parafrasati poi dalla marmaglia dei

giornalacci settarii del Governo italiano.

La crisi francese e certamente il risultato d' un intrigo clcricale

dirclto dalla Curia romana, intrigo che ha per suo scopo di far

scendere la Francia all' infimo grado di campione del sistema politico

ed ecclesiastico degli oltremontani... La Francia, padroneggiata dal

Vaticano, data a servizio della Curia, divenuta un puro strumento

tra le mani deH'oltremontanismo, e il centre di quel sistema che

minaccia in modo scellerato la pace del mondo e prepara una cro-

ciata contro FAllemagna. E dubbio che abbiano ad attuarsi codesti

disegni del Vaticano ; perche la risoluzione declsiva della crisi fran-

ese non e ancora accertata; ma e certo che, se la Francia conti-

nuera a procedere sulla via, per cui $' e messa, la pace sara necessa-

riamente turbata. Di fatto tutti sanno che la politica degli oltremontani

francesi ha per suo intento una guerra contro 1'impero d'Alemagna,
nel quale solo essa vede 1'unico ostacolo allo smembramento del

regno d
?

Italia ed alia ristaurazione del potere temporale del Papa...

II Vaticano cerca di mettere tra le mani della Francia le armi con

<jui deve combattere contro FAlemagna.
Dato cosi dalla Post il tema della musica, i rettili tedeschi,

francesi ed italiani strimpellarono le variazioni in ogni tono pii
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stridulo, cominciando colle stesse imposture, e mettendo alia finale

le stesse minacce. Chiunquo ha q-ialche notizia del giornalismo ri-

voluzioaario d' Italia, sa che tale fa il concerto onde risonarono'

codesti organi di destra e di sinistra anche in Roma, cominciando

dall' Opinione e dal Diritto, e scendendo giu giu fiao alia Liberia ed

al Popolo Romano degao emolo della Gazzelta dellj, Capitals.

2. Ora a mottere in piena luce quanto sia stupida ed atroce al

tempo stesso Fimpostura e la calunnia bandita, a servigio del Bis-

mark dalla Posl, bastera riandare alcuni fatti che precedettero di

poco la caduta di Giulio Simon e dei suoi complici. Oade risulta

che se il Governo risponsabile del Mac-Mahon ha qualche cosa a

rimproverarsi, e priina e dopo la mutazione del 16 maggio 1871,

certo non ha da dire il mea culpa per aver secondato o molto o poco
i desiderii dei cattolici e del Vaticano.

I cattolici francesi, ben sapendo che dall' unions derivasi la forza

e T efficacia, rannodarono tra loro tutte le differenti societii costituite

alPintenio di migliorare Fistruzione della puerizia e della gioventu,

di ristaurare la pratica della religione, di riformare i costumi e la

morale, di coltivare le disposizioni buone degli operai onesti, di

provvedere agli indigent! con ospedali, ricoveri, rifugi, asili d' in-

fanzia, e simili istituzioni di cristiana carita. Ciascuna di esse met-

teva capo ad un suo proprio comitito; e tutti i diversi conaitati erano

diretti e vigilati da un comitato centrale residente a Parigi ed au-

torizzato dal Governo. S'e mai potuto trovare in codesto operare dei

eattolici un minimo appiglio o pretesto da poterli citare iananzi ai

magistrati, come rei di maneggi o di atti ripugnanti alle leggi? Non

mai. Neppure il Gambetta pote trarre in mezzo qualche fatto da ap~

porre, come illegale, a codeste cristiane istituzioni. E tuttavia Giulio

Simon tento di disorganizzarle.

Sullo scorcio deiraprile codesto mellifluo capo della Repubblica
conservatrice ed amabile ebbe a recarsi, per affari di setta, in Italia^

dove si abbocco con i principali caporioni della Frammassoneria di-

rigente e militante. Ma imito do che fece Napoleone III quando
nel 1860, per licenziare il Cialdini ed il Cavour all assassinio della

Stato Pontificio, detto loro ii noto : Allez el faites vile, se ne ando in

Algeria per potersi lavar le mani delPinvasione piemontese nelle

Bomagne e nelle Murche, dicendo: io era lontano. Cosi Giulio Simon,

prima di calare in Italia, spicco un decreto che vietasse la riunione

del Comitato generate da tenersi a Parigi subito dopo Pasqua. II Co-

mitato di Parigi fu dunque sciolto, per un ukase del Prefetto, e per
ordine del Simon, quasi alia vigilia dell'apertura deU'Assembtea ge-
nerale dei Comitati; la quale pero ebbe luogo e tenne le sue sedute,

prendendo titolo di Assemblea generale dei cattolici. It Prefetto pote

riporre in tasca il suo_w/ase;
i cattolici fecero ne piu ne meno di
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quello che volevano fare con titoio di Assemblea generate dei Comi-

tali, ed il Simon si rimsse col merito d'aver fatto una cattiva azione.

Puo egli dirsi che costui fosse complice della reazione dericale?

Pud credersi che questa avesse forza tTiinporgli i suoi voleri?

3. L ? Assemblea generale dei cattolici s'inauguro a Parigi, sotto

la presidenza dell' Arcivescovo Card. Guibert, alii 3 aprile, con uno

stupendo discorso del Chesnelong riferito nel giornale Le Monde n. 82

del 6 aprile, che poi nei nuineri seguenti, diede particolareggiato

ragguaglio di quanto vi si disse e tratto, senza che ne il Governo

ne la magistratura vi potessero pescare un pretesto a biasimo od a

repressione. Se v'era congiuntura in cui doveasi poter dare addosso

alia reazione clericale ed alia pericolosa influenza deH'ottramonta-

nis'nio e del Vaticano, certo la era quella. E tuttavia niuno ebbe a

sentirne il bisogno. E dunque pura favola quella inventata dal Bis-

mark, circa 1'agitazione del Vaticano per iscatenare una guerra della

Francia contro TAlemagna.
Infatti chiunque legge, per esempio nel fascicolo del 1 maggio

del periodico Le Contemporain, revue catholique, a pagg. 908-930, il

riepilogo dei rendiconti delle varie opere cattoliche, restera si am-

mirato della energia con cui queste furono istituite e promosse, ma
non vi potra trovar mai un cenno di politica partigiana. Tutto vi

respira la carita evangelica, il sacrifizio, 1'assistenza dei poveri, la

sollecitudine per la buona educazione ed istruzione della gioventu.

4. Pare che soprattutto i democratic! del colore del Gambetta,

per non parlare di quelli che arieggiano al Barodet ed al Challemel-

Lacour, siano esasperati pei progress! delle Universita cattoliche.

Infatti questi furono rapidi e portentosi. Le citta di Poitiers, di Pa-

rigi, di Lione, di Angers, e poc'anzi anche Lilla si videro dotate di

fiorentissime facolta di Diritlo, di Scienze, di Lettere, con numero

amplissimo di cattedre da poter rivaleggiare con le Universita dello

Stato, fondate da largizioni di generosi cittadini cattolici a profitto

della vita cristiana non meno che della buona istruzione dei giovani.

Tra poco anche Tolosa godra di tal benefizio, la merce dello zelo

degli Arcivescovi di Tolosa, di Auch e di Albi, e dei vescovi di Bajona,

di Painiers, di Cahors, di Montauban, di Rodez," di Aire, di Perpignan,
di Carcassona, di Agen, di Tarbes, e di Mende; la cui lettera pa-

storale fu riprodotta nel Le Monde n. 81 del 12 aprile di quest' anno.

Nel periodico Etudes reliyieuses, historiques et litteraires vennero

pubblicate, col fascicolo n. 2 del febbndo di quest' anno, le piu rilc-

vanti notizie intorno a codeste Universita cattoliche
; e, se col tempo

anche in Italia si potra attuare, durando il Governo rivoluzionario,

il voto della liberta d'insegnamento, i cattolici italiani vi troveranno

assai che imparare; e dovranno soprattutto studiare il bellissimo

rapporto che, sopra la fondazione e Fandamento di codeste Univer-
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sit;i cattoliche, fu letto all'Assemblea di Parigi dal signer Baudon?
del quale i tratti piu rilevanti sono riferiti nel sopra citato Contcm*

porain a pagg. 922-25.

Ora chi non sa quanti ostacoli furono frapposti, per mille soppiatte

maniere, e dal Governo e dalle sette del radicali a codesta legale
istituzione? Chi non ricorda il furore smanioso con cui si propo-
neva alia Camera dei Deputati Fabrogazione della legge che auto-

rizzava le University, cattoliche pochi raesi dopo che si era promul-

gata? E, strana cosa! mentre i cattolici devono tanto lottare per go-

dere dei diritti loro guarentiti da legge della Assemblea nazionale,

appunto allora si viene a deplorare la schiavitii della Francia rimor-

chiata dai clericali e strascinata alia guerra contro 1'Alemagna? E

proprio il caso di dire che: vincit ojjicium linguae magnitude scelcrisf

5. Ma v'ha di peggio. II Decazes, ministro per gli aflTari esterni,

fece, il 31 marzo, tali dichiarazioni circa la politica della Francia

rispetto al Papa, ai cattolicismo ed alia pace, che escludono la asso-

luta possibilita di pur dire una parola a favore del Papa o dell'o/-

tremontanismo, e molto piu escludono Fidea di osteggiare FAlemagna

per aiutare il Papato. Alcuni Senatori e Deputati cattolici si presen-

tarono in quel giorno al Decazes in forma privata, e gli chiesera

qualche spiegazione circa le condizioni del Papa, rispetto alla-sua

liberta nelFesercizio del ministero apostolico. A cio eransi mossi per
1'Allocuzione detta da Pio IX il 12 marzo. II Decazes rispose para-
frasando quel che gia avea detto neli' Assemblea nazionale piu di

tre anni innanzi, il 20 gennaio 1814. Allora egli avea detto, come

si bandi con telegramma ufficiale: Nulla giustifica la emozione pro-

dotta in questi ultimi giorni, e nessun dissenso venne a turbare i

buoni rapporti della Francia coll' Italia. Sono autorizzato a dire che

faccio quosta dichiarazione col consenso del Maresciallo Presidente

Mac-Mahon. E soggiungeva : La nostra politica a tal proposito con-

siste in questi due punti: 1 Circondare di tutto il nostro rispetto,

della nostra venerazione e della nostra simpatia figliale il S. Padre,

estendendo la nostra sollecitudiue al mantenimento delia sua autorita

ed indipendenza spirituale; 2 Mantenere con sincerita i rapporti di

armcizia e buona armonia coll'Italia.

6. Su queste dichiarazioni il Decazes rincaro la dose delle sim-

patieper 1' Italia nel rispondere il 31 marzo 1817. Laonde si dilcguo

fin 1'ombra dellMmpostura con cui ritraevasi dai Bismarkiani la Fran-

cia in aspetto d'una pupazza governata e mossa dal Vaticano e dai

clericali. La quale stupida caricatura fa anche meglio sfatata da alcuni

atti ufficiuli del Governo, di cui bastera dare un cenno. Al Vescovo

di Nevers parve di dover ottemperare alle raccomandazioni del S. Padre

Pio IX, sollecitando il Governo a voler interporre i suoi buoni ufficii

a guarentigia della libertu ed indipendenza del Papa nell'esercizio
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'.iel supremo suo ministero. Ma egli, troppo ben persuaso che a nulla

gioverebbe il volgersi percio al Guardasigilli, indirizzo al Presidente

Maresciallo Mac-Mahon una lettera sotto il 1 aprile, riprodotta nel

LQ Monde n 89
;
nella quale ricordava per quail atti 11 Governo di

Napoleone III si rendette complice dello spogliamento del Papa ed

autore dclle present! sue condizioni, ed esortava il Mac-Mahon a

romperla con la rivoluzione che e la rovina delia Francia, tornando

alia politica di Carlo Magno per cui questa ebbe tanto a grandeg-

giare. Or benelll Governo era si poco disposto a favorire qualsiasi

agitazione clericale, che il Mac-Mahon defer! al Consiglio dei Ministri

la lettera del Vescovo di Nevers
;
ed il Guardasigilli ebbe incarico

di scrivergli, come fece, un severissimo inonitorio tutto rampogne,

per aver con tale imprudenza cercato di mettere le male biette tra

la Francia e T Italia.

7. La sollecitudine del Martel, Guardasigilli, nell'eseguire il man-
dato del Consiglio dei 3Iinistri corrispondeva alia squisita sua deli-

atezza di coscienza, di cui si avea bellissimo monumento pochi giorni

dopo, il 13 aprile, in una lettera riprodotta dal Le Monde n 93;

per la quale richiamava 1'attenzione di tutti gli Arcivescovi e Ve-

scovi di Francia sopra la ingerenza pericolosa dei laici nell'insegna-

inento dottrinale della Chiesa! Che i radicali dell'estrema Sinistra

ed i Gambetta d'ogni colore bestemmiassero a posta loro contro la

religions, non solo nei giornali ma anche nell'aula parlamentare,

oltraggiando Papa, e Preti e Sacramenti, era cosa di cui il Guarda-

sigilli, Ministro destinato alia tutela della liberta dei culti, non avea

da occuparsi. Ma che un laico, il signer De Cissey, tenesse una con-

ferenza morale ad istruzione degli operai in una chiesa di Angers,

questo era abuso da doversi reprimere; e percio ammoniva tutti gli

Arcivescovi e Vescovi di Francia a guardarsi da tali scandali ! E si

osa spacciare che il Governo francese e aggirato come un burattino

dai preti!

8. Gli scrupoli edificanti del Martel misero sossopra anche la de-

licata coscienza di Giulio Simon. Egli venne a sapere che in quasi
tutti i Comuni, ed anche nelle scuole tenute da maestri e da maestre

cattoliche, si veniva firmando una petizione al Governo in favore del

Papa. Tanto basto perche egli vedesse in cio una violazione della

libert'i di coscienza ed un pericolo per la Francia. E corse subito

al riparo, spiccando il 23 aprile la seguente Circolare ai Prefetti :

Souo informato che si fanno circolare in alcuni dipartimenti, allo

scopo di raccogliere delle firme, delle proteste stampate contro un

disegno di legge presentato alle Camere italiane e relative agli abusi

commessi dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero. La

circolazione di questi scritti, i cui termini sono ofFensivi per i poteri

pubblici di un paese vicino ed amico, non potrebbe godere dei be-
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nefieio delle immunita che proteggonol'eserciziolegittimo del diritte

di petizione, ed il Governo non puo tolierare che i cittadini siaiio

cosi pubbiicamente provocati ad immischiarsi negli affari interni di

uaa nazione estera. lo vi prego quindi, signer prefetto, di premiere

senza indugio i provvedimenti che reputerete piu acconci ad impedire

la circolazione degli scritti di cui si tratta. Compiacetevi di accusarmi

ricevuta di queste istruzioni e di rendermi conto dei provvedimenti

che piglierete onde assicurarne F esecuzione. Ricevete, ecc. 11 pre-

sidente del Consiylio (Ministro dell' Interno) GIULIO SIMO\.

Era egli possibile metter meglio in evidenza Fintimita delle ami-

chevoli relazioni tra il Governo del Simon e quello del Depretis a

proposito del Papa? E egli da credere che il Ministero succeduto a

quello del Simon la pensi altramente che costui? Ha forsc il De Broglie

disdetto nulla di ci6 che afTermarono tant'alto il Simon ed il Decazcs.

quando, a servigio dei conquistatori di Roma e per paura del Bis-

mark. si lavarono le mani della quistione di Roma Papale? Or come

ci si viene a dire che in Francia il Vaticano ed i preti fanno lu

pioggia ed il bel tempo?
9. I radicali della Camera dei Deputati non erano ancora sod-

disfatti, e mossero, per bocca di un Leblond, acerbe interpellanze

sopra I'agitazione pericolosa dei clericali II presidente del Consiglio-

dei Ministri Giulio Simon si schermi d'ogni complicita in talc agi-

tazione, e, nell'ardore con cui perorava per contentare i Sinistri, non

si perito di dare del bugiardo anche al Papa. Imperoccho mentre

Sua Santita nell'Allocuzione del 12 marzo si era altamente doluto di

non godere la necessaria e bastante liberta, e Favea provato co'fatti

u!ficialmente posti in sodo, il Simon disse alto : Le petizioni relative

alia liberta del Papa... si fondano nell'idea che il Papa e prigioniero-

a Roma, e che la liberta di coscienza dei cattolici solFre per questa

condizione di cose. Ora non e esatto che il Papa sia prigioniero, e

le dichiarazioni a questo proposito sono, se non false, almeno esage-

rate. Questo discorso del Simon piacque tanto agli eroi della breccia

di Porta Pia, che F Opinione lo ristampo tradotto nel suo n 124 del

1 maggio; a fine di ribadire la mentita al Papa che si disse sub

hostili dominatione constitutus.

10. Ma neppure di tanto si appagarono i radicali; e la Camera

dei Deputati, consentendovi il Simon ed i suoi colleghi. sanci il se-

guente ordine del giorno. La Camera dei Deputati, considerando

che i maneggi dei clericali, la cui recrudescenza, che inquieta ii

paese, potrebbe metterne a pericolo la sicurezza interna ed esterna,

costituiscono una violazione fhgrante delle leggi dello Stato, invita

il Governo che debba reprimere questa agitazione antipatriottica, ed

usare i mezzi legali di cui dispone a tal uopo; e passa all' ordine

del giorno.
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11. Con questo voto la Camera del Deputati sfompava in fronte

a tutto 1' Episcopate, a tutto il Clero, a tutto il laicato cattolico di

Francia 1' impronta ignominiosa di nemici e traditori della patria.

II Card. Guibert Arcivescovo di Parigi si fece interprete della gene-
rale indignazione dei cattolici cosi oltraggiati, protestandosi contro

quel voto con una magnifica e caldissima lettera del 9 maggio, di-

retta al Guardasigilli, e stampata nel Le Monde del 14-15 dello stesso

mese. In essa, ricordati gli eroici sacrifizii del Clero e del laicato

cattolico duranti le ultime triste vicende del 1810-11, ed indicando

la Francia coperta d
?

istituzioni benefiche pel popolo dovute a' cat-

tolici, prometteva a nome suo e dei cattolici di perdonare e di voler

vinccre 1'odio colla carita.

Ci pare che questo complesso di fatti, a cui potremmo aggiun-

gerrie parecchie decine, egualmente significative, bastino a provare
Fasineria e la perfidia dei rettili del Bismark quando, attizzando

1'Alemagna all'odio della Francia e preparandosi a nuova guerra di

-esterminio, allegano il pretesto che la Francia e vile strumento del

Vaticano e dei clericali. Se vogliono fare una cattiva azione, scel-

gano almeno un plausibile pretesto !

12. Che i rettili del Bismark servano a chi li paga nel modo che

a lui piace, inventando fiabe e calunnie, e cosa che s' intende. Ma
sembra al tatto incredibile che in Francia siavi tanto numero di

balprdi i quali accettino per oro fine di pura verita quelle stupide

invenzioni, e si lascino abbindolare da un Gambetta il quale, dall'alto

del suo trespolo di saltimbanco politico, va gridando : il Governo del

Mac-Mahon non e che un servitore del Vaticano, a' cui cenni ob-

bedisce cecamente ! E pure questa assurdita si legge ripetuta ed

amplificata con tutti gli artificii oratorii nei giornali repubblicani

francesi d'ogni tinta, che con cio vogliono scalzare presso il volgo

1'autorita del De-Broglie e dei suoi colleghi; i quali, succedendo al

Simon ed ai suoi compile! nel Ministero, non solo non mutarono

nulla all' indirizzo dato da questi alia politica della Francia verso la

Santa Sede e la Chiesa cattolica, ma niun mezzo tralasciarono che

potesse giovare a purgarsi dalla taccia di essere inchinati a parteg
-

.giure pel Papa e pella ristaurazione del suo dominio temporale.

Era appena sciolta la tornata del 11 maggio e prorogata per un

mese la Camera dei Deputati, e gia il Gambetta accingevasi a spac-

dtfre nei banchetti e nelle riunioni politiche 1' assurda liaba che,

laddove il De Broglie ed i suoi colleghi restassero al Governo della

Francia, questa sarebbe trascinata alle piu arrisicate imprese a ser-

vizio del Papa e per la ristaurazione della monarchia, con evidente

certezza di trarle addosso una guerra da parte della Germania e

dell' Italia. Indarno il Decazes diresse aH'Ambasciadore francese

presso Vittorio Emmanuele II, il 22 maggio, un dispaccio che met-
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teva la politica francese interamente al livello di quella del Governs

italiano per le cose spettanti al Papa ed alia religione. Si continue

a bandire che egli voleva, per distruggere la repubblica e ristaurare

la monarchia, inimicarsi F Italia fomentando contro di essa quella

agitazione religiosa, che il Decazes invece impegnavasi formalmente

a reprimere con tutto il rigore delle leggi. Codesto dispaccio, letto

poi alia Camera dei Deputati di Francia nella tornata del 18 giugno.

e riprodotto nell' Opinione di Roma n 169, mostra a bastanza, che

al presente Governo del Mac-Mahon nulla sta tanto a cuore quanto
di tener paghi e content! quelli di Guglielmo I di Hohenzollern e di

Vittorio Emmanuele di Savoia, non solo nella politica internazionale r

ma eziandio nelle quistioni interne della Francia spettanti a cose di

religione.

13. A malgrado di cio la perfida menzogna del Gambetta e dei

suoi complici si diffuse per tutta la Francia, e fu sfruttata con tale

artificio, che il Mac-Mahon personalmente ebbe a sentire come una

necessita di contraddirla con parole e con fatti. II che non giovo ad

impedire che egli fosse denunziato alia plebaglia parigina, dal pre-

sidente del Consiglio comunale di quella metropoli della Francia ,

come un traditore degno di morte. In una riunione pubblica, codesto

primo magistrate municipale della Francia non si perito d'inveire

contro la persona del Mac-Mahon, facendo persino il gesto di chi

10 uccide a fucilate. II fatto era si manifesto e si scandaloso, che ii

Governo dovea punirlo. II Bonnet -Duverdier fa subito arrestato, tratto

alle carceri di Mazas e citato a' tribunali. Le testimonianze concord!

di molti che 1'avevano udito e veduto in quella riunione provarono
che tra le altre sue frasi da energumeno, avea proferito le seguenti :

II maresciallo imbecille sara quanto prima tradotto alia sbarra del

popolo per espiare il suo delitto... Noi siarno governati da veterani,.

da gente nera, da sciabolatori... II maresciallo vorra forse provarsi

a tirar fuori la sua leale spada contro la democrazia
;

il maresciallo

imbecillito... ma il fodero e vuoto; la spada 1'ha lasciata a Se\lan...

11 codardo. Non ha Ccipitolato e vero
;
ma si e lasciato cadere da

cavallo per far credere che era ferito... Rochefort promise L. 10 mila

al medico che provasse la ferita di Mac-Mahon ecc.

L'oltraggio alia persona inviolabile del Presidente della Repubblica

era troppo manifesto, come fu posta in sodo la minaccia di fucilarlo

accompagnata dal gesto piu espressivo. II Bonnet-Duverdier fu con-

dannato a 15 mesi di carcere ed a multa competente. E la s^ntenza fu

confermata in appello, si contro lui, e si contro alcuni suoi complici,

tra i quali e uno dei suoi assessori. Or chi lo crederebbe? V'ebbe

non pochi tra i partigiani del Gambetta che apertainente presero le

parti di codesto banditore dell'assassinio politico!

14. A rnano a mano che veniva accostandosi il giorno posto per
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la riapertura della Camera dei Deputati a Versailles, veniva crescenda

Faudacia delle manifestazioni minacciose dei Radicali contro il Go-

verno; delle quali il Gambetta moderava e dirigeva il corso con per-

fidia pari alia sua astuzia. Qaesti suoi pregi spiccano rairabilmente

nel discorso da lui recitato ad Amiens, e riferito con gran compia-

cenza e con somme lodi dal Journal dcs Debats del martedi 12 giugno,

II De Broglie ed i suoi colleghi non si lasciarono per6 sgominare;

eJ il Maresciallo Mac-Mahon, assalito personalmente come un imbe-

cille ed un traditore, voile personalmente assumere la parte che gli

spettava nell* opera di metter termine a quella tregenda da fo>

sennati.

II giorno 16 giugno, appena aperta la seduta del Senate, il

Duca de Broglie sali in bigoncia, e, senza badare alle villane e be-

^tiali interruzioni dei Senatori radicali e complici del Gambetta, lesse

il seguente Mvssayyio del Mac-Mahon presidente della Bepubblica, nei

quale sono chiaramente indicati gli atti violent! dell Opposizione,

ond r

egli fu astretto a risolversi pel discioglimento della Camera dei

Deputati, al quale richiedesi il consenso del Senate.

Signori Senatori.

K In virtu dell'articolo 5 della legge costituzionale del 25 feb-

braio 1815, il presidente della Repubblica e investito del diritto di

sciogliere la Camera, supposto 1'avviso conforme del Senate. Questa

grave misura oggi mi pare necessaria. Vengo a domandare che vol.

vi consentiate. I miei ministri sono incaricati di sviluppare avanti

di voi i motrvi che rai hanno determinato a questo passo.

II 16 maggio scorso ho dovuto palesare al paese quale dissenso

esistesse fra la Camera e me; ho posto in sodo che nessun ministero

poteva mantenersi in questa Camera senza ricercare 1'alleanza e subire

le condizioni del partito radicale.

Un Governo costretto ad una cosiffatta necessita non e piu pa-

drone delle sue azioni; qualunque esse siano le sue intenzioni per-

sonali, egli e ridotto a servire ai disegni di coloro di cui ha accettato

Tappoggio ed a preparare il loro avvenimento. E a questo appunto

che io non ho voluto prestarmi piu a lungo.

Quando un tale disaccordo esista fra i poteri pubblici, lo scio-

glimento e il mezzo previsto dalla Costituzione stessa per porvi

termine.

Avrei tuttavia preferito che la data fosse ritardata. Avrei desi-

derato in ispecie che prima di separarsi, le Camere avessero potuto

votare il bilancio del 1818. II mese di proroga che e trascorso po-

teva servire a pacificare gli spiriti e a ridonar loro la calma neces-

saria nelle discussioni dei pubblici affari.

Questo risultato non ho potuto ottenere. Appena la proroga fu

pronunciata, 360 deputati protestarono in un manifesto, di cui cono-
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scete i termini, contro T uso che io avevo fatto del raio diritto co-

stituzionale.

Questo manifesto e stato profuso ovunque. Un grande nurnero

<li quelli che 1' hanno sottoscritto, 1'hanno accompagnato o con lettere

agli clettori, o con discorsi proriunciati in numerose riunioni. Qual-

cheduno persino, al coprto dell'immunita parlamentare, si e servile

di cspressioni tali, che la giustizia ha dovuto procedere contro i gior-

nali che le riprodussero. Una tale agitazione non potrehbe prolun-

garsi piu a lungo senza cagionare un disordine profondo. Coloro che

vi si abbandonano, si meravigliano che io li chiami al cospetto del

pacsc, al quale essi stessi si sono pei primi indirizzati.

Mi limito percio a. chiedcre alia Camera dei doputati di votare

qualche legge urgente, che il patriottismo di tutti i partiti non pe,r-

mettera che si metta in questione.

Lo sciogliraento, prontamente decretato, permettera che una

nuova Camera, convoeata nei termini legali, si riunisca a tempo per
assicurare i servigi del prossimo esercizio.

Io mi rivolgero- con fiducia alia N.izione. La Francia vuole, al

pari di m^, raantenere intatte le istituzioni che ci reggono; essa non

vuole piu di me che queste istituzioni siano snaturate dall'azione del

radicalismo. Essa non vuole che nel 1880, il giorno in cui le leggi*

costituzionali potranno essere rivedute, le forze mor^li e material!

del paese siano disorganizzate.

a Avvcrtita in tempo, prevenuta contro ogni malinteso ed equivoco,

la Francia ne sono sicuro rendera giustizia alle mie intenzinni e

fiominera a suoi mandatarii coloro che prometteranno di secondarmi.

a Voi sentirete la necessita di deliberare senza ritardo suirim-

portante risoluzione che e sottoposta alia vostra approvazione.

II presidente della Rspubbllca, visto 1'articolo 5 dolla legge
eostitazionale 23 febbraio 1815, relativa all'organizzazione dei poteri

pubblici, fa conoscere al- Senate la sua intenzione di sciogliere la

Camera, e gli chiede il suo avviso conforme.

Dato'a Versailles, il 16 giugno 1811 II presidente della Repub-
blica maresciallo MAC-MAHOK duca di Magenta.

15. Alia stessa ora il De Fourtou, ministro per gli aflari interni,

con un breve discorso chiaro, precise, e non privo d'una nobile al-

terezza. a malgrado delle osclamazioni e degli strcpiti plebei del

cansgliurae radicale della Siwstra, manifestava alia Camera dei De-

putati, parafrasando il Messaggio del Mac-Mahon, la risoluta volonta

del Governo di appellare alia nazione. disciogliendo la Camera e pro-

cedendo a nuove elczioni generali. Da quel momento, per tre intere

tornatn. la Camera dei Depot;* ti parve un yero Pandaemonium, in

cui fossero scatenate tutte le furie dell' inferno. Noi rinunziamo a cio

che sarebbe impossibile, cioe a dare in pochi tratti un'idea di quel
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turbine di recriminazioni, <f ingiurie personal! e di minacce, che per

poco non trascesero alle ignominie del pugilato. Finalmentc nella

tornata del 20 giugno il Deputato repubblicano Choiseul ebbe la sod-

disi'azione di veder approvato, da 363 voti contro 158, un ordine del

giorno da so proposto nei termini segaenti: La Camera: conside-

rando che il miaistero formato il 11 maggio dal Presidente della

Repubblica, sotto la presidenza del duca di Broglie, fa chiamato al

potere contrariamante alia legge delle maggioranze che e la regola

dei Governi purlarumtari; che esso ha evitato fin da principle qua-

lunque spiegazions dinnanzi ai rappresentanti del paese ;
che ha

disordinato 1'amministrazione per usare una pressione sul sufTYagio

universale con tutti i mezzi di cui poteva disporre ;
che rappresenta

soltanto una coalizione dei partiti monarchic!, coalizione prodotta

dalle ispirazioni del partito clericale; che dopo il 11 maggio lascio

imouniti gli attacchi diretti contro la rappresentanza nazionale e gli

eccitamenti a violare la -legge, che per tutti questi titoli e un peri-

colo per 1' ordine e la pace e nello stesso tempo una causa di disor-

dine per gli affdri e gli interessi, dichiara che questo ministero non

ha la fklucia della nazione.

16. II Ministero avea preveduto questo risultato; e com; la Ca-

mera, in cui preval->ono i tiadicali ed i Gambettisti gii dichiaro che

non avea fiducia in lui, cosi esso altamente le manifesto che non si

fidava pimto di tali rappresentaati della Francia; ed aspetto senza

turbarsi la decisione del Senato, che avea decretato essere urgerite

il risolversi circa la proposta del discioglimmto della Camera. Tutti

gli sforzi e tutta 1'eloquenza dei Senator! partigiani del Thiers e

del Gambetta o complici dei Radicali andarorio failiti. Nella tornata

del 22 giugno, il Senato, a pluralita di 149 voti favorevoli, e di 130

contrarii, ammise la proposta del Presidente Mac-Mahon, che la Ca-

mera fosse disciolta. II decreto, per cui la Camera e discioltci, ob-

bligandosi il Governo a riconvocare gli elettori alia scelta di nuovi

rappresentanti della Nazione entro tre mesi, fu letto alia Camera dai

suo presidente Gre"vy nella tornata del 25 giugno ;
e senz'altia que~

st'accozzaglia di G<W}bvtti#ti e di Radicali fa disciolta.

IV.

AUSTRIA (Nostra corrispondenza) RelazionQ intorno al Congresso catlo-

lico di Vienna 1. II Congresso in generate 2. Procedimento del Con-

gresso: spa apertura, sue aduaanze, sua chiasura 3. Risoluzioni da esso

adoltate in punto di a) Siampa; b) Scuola; c) Arle; d) Questione socialej

e) Vita cattoliea
; f) Societa. 4. Discorsi solenni pronuiiziati nella finale

5. Consiilerazioni sull' importanza del Congresso.

1. II generate Congresso cattolico austriaco, de'cui preparativi io

vi dava ragguaglio neir ultima mia lettera, fu aperto il di 30 d'aprile,

e chiuso la sera del 3 di maggio.
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Questo Congresso, sia che si abbia riguardo al numero straordi-

nario de'suoi component!, sia che si consider! 1'importanza delle ri-

soluzioni da esso adottate, sia fmalmente che si faccia ragione del

discorsi pronunziativi da personaggi ragguardevolissimi e deirim-

pressione da quelli prodotta nel pubblico, rivesti il carattere di un'im-

ponente dimostrazione di sentimenti cattolici. Per darvi una chiara

idea di questa importante riunione, e tenermi al tempo stesso entro i

confini che mi sono stuti assegnati, ho divisiito descrivervi in primo

iuogo con brevi parole 1'andamento esteriore di essa, poi accennarvi'

il tenore delle adottate risoluzioni, porgervi quindi un sunto dei di-

scorsi piu notabili nella medesima pronunziati, e per ultimo dir poche

parole intorno alFimportanza del tutto.

2. La sera del 30 aprile. all'ora prestabilita per 1'apertura del

Congresso, i membri di quesfco che gia trovavansi in Vienna si riu-

nirono nella gran sala della Societa musicale, una delle piu spaziose

di Vienna. II numero degl'intervenuti, calcolato la prima sera a 2000,
and 6 sempre crescendo nei giorni suss-eguenti fmo a raggiungere
neJla seduta finale, e anzi superare i 3000.

Dopoche il conte Pergen (presidente della deputazione diocesana

Viennese della confraternita di san Michele) ebbe, in nome del co-

initato ordinatore, rivolto alFillustre consesso un caldo e aflettuoso

saluto, si precede alia formazione del seggio presidenziale, riuscendo

eletti per acclamazione a presidente il conte Egberto Belcredi di Mo-

ravia (fratello del celebre statista), e a vicepresidenti il d ottore di

Biccabona del Tirolo e il conte Brandis, presid^nte della Societa po-

polrire cattolica dell'Austria superiore.

Nel suo discorso d'apertura il conte Belcredi comincio dal para-

gonare i tempi presenti con quelli in cui Costantino stava in campo
contro Massimino, ossia il cristianesimo contro il paganesimo. An-

c'oggi, egli disse, la vittoria sara di coloro i quali si schierano in-

torno alia bandiera che ha ricevuto da Dio Tassicurazione: In hoc

signo vinces. Col seguire cecamente la bandiera della Croce, col

tenersi saldamente stretti al centro deH'unita, che e la Santa Sede

apostolica, sara dato conseguire 1' unificazione di tutti i piu disparati

element! di lingua, di nazionalitn, di costumi. Dipoi il presidente

propose, e la sua proposta fu salutata da fragorosi applausi, che si

spedisse immediatamente al Santo Padre un telegramma per atte-

stargli la filiale devozione degli adunati e supplicarlo dell' apostolica

benedizione.

I due giorni susseguenti furon consacrati alle sedute delle sin-

gole sezioni. In coerenza della stabilita massima fondamentale di far

prevalere in tutte le attinenze della vita sociale i principii cattolici

e questi prendere a norma di ogni procedimento, il Comitato ordi-

natore aveia diviso le materie da discutersi in certi determinati
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gruppi. affidandone lo studio ad altrettanti Comitati speciali. Le re-

lazioni e proposte risultanti dai lavori preparatorii di quest! Coraitati

speciali avrebbero poi formato la base delle discussioni de'due primi

giorni, discussioni da aver luogo separatamente in ciascuna delle

seguenti 6 sezioni: a) Sezione per gli affari di stampa; b) Detta per

la scuola; c) Detta per Tarte; d) Detta per le question! social!
;

e) Detta per la vita cattolica in generate; f) Detta per le societa.

11 sistema adottato pei lavori delle sezioni era il seguente. Un

membro di cio incaricato di ciascun Comitato speciale riferiva in-

torno agli affari discussi in seno del Comitato stesso, e rendeva

conto delle proposte da questo gia formulate, esponendone diffusa-

mente i motivi; le proposte venivano poi discusse dall'adunanza (alia

quale ciascuno era libero di prender parte) per esseni introdotte

quelle aggiunte o variazioni che potessero sembrare opportune; e

per ultimo si metteva ai voti il tenore delle progettate risoluzioni,

da sottoporsi poi alia defmitiva decisione deH'assemblea deliberante.

In tutte le sezioni riuscirono approvate ali'unanimita, tranne poche

e leggiere modificazioni state concordate nel corso della discussione,

le risoluzioni proposte dai relatori rispettivi.

Di queste risoluzioni le piu important! furono quelle delle sezioni

per la scuola e per le questioni sociali.

Con quanta maturita di consiglio e quanta larghezza di vedute

fosse trattata la questione scolastica, voi lo rileverete agevolmente

dalla risoluzione di cui daremo in appresso il tenore, e che e senza

dubbio la piu importante e la piu significativa di tutte. Nella sezione

per le questioni sociali, il relatore principe Luigi Liechtenstein pro-

nunzio un importante discorso intorno alia questione dell'usura,

esponendo con chiarezza le massime che rispetto a siffatta questione

professa la Chiesa cattolica, e dimostrando come dall'abbandono di

queste massime siano derivati i tanti e tanti gravi mali economic! e

sociali, che sotto la forma di sempre crescente usura, di generale

indebitamento, di crisi economiche e finanziarie ecc. minacciano al di

d'oggi il benessere di tutte le nazioni d'Europa.
La sera del 2 di maggio e nelle ore pomeridiane del di 3 furono

tenute le adunanze plenarie deliberanti, nelle quali i singoli rela-

tori presentarono le risoluzioni prese dalle sezioni rispettive. Oltre

ai relatori, parlarono in questa occasione anche alcuni altri orator!;

ma non si fece luogo ad una vera e propria discussione. perocche
alcuni punt! di divergenza erano gia stati definiti nelle adunanze

delle sezioni. Tutte quante le proposte delle sezioni furono all'una-

nimita, e talune di esse anche in mezzo a fragorosi applausi, appro-
vate in forma di risoluzioni del Congresso cattolico.

La sera del 3 maggio, dalle 6 alle 9 '/,, ebbe luogo Fadunanza
flerie IX, vol. HI, fasc. 649 8 30 giugno 187?
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solenne di chiusura. Durante il Congresso, il numero degl'interve-

nuti erasi talinente accresciuto, che 1'ampia sala della Societ'i mu-
sicale insieme con le gallerie era appena capace di contenerli.

II presidente aperse la seduta annunziando, in mezzo alle piu
vive dimostrazioni di giubilo universale, che, a tenore di un tele-

gramma pervenuto da^Roma, il Santo Padre aveva gradito 1'ossequio

del Congresso cattolico, lo assicurava della sua benevolenza e del

suo favore, e gl'inviava 1'apostolica benedizione, la qirde verrebbe

in suo nome impartita alia fine della seduta del venerabile Principe
Arcivescovo di Vienna.

Seguivano poscia i discorsi solenni, a pronunziyre i quail salirono

Fun dopo Taltro in bigoncia S. Em. ii Cardinile principe Schivar-

zenberg, il conte Leone Thun, il principe Luigi Liechtenstein, il ca-

nonico della cattedrale sig. Gruscha, e per ultimo il principe Arci-

vescovo di Vienna D. r Kutschker.

Dopo brevi ma calde parole di congedo ri volte all'assemblea, il

presidente conte Belcredi prego il principe Arcivescovo deH'aposto-

lica benedizione, che 1'assemblea stessa ricevette divotamente in

ginocchio e rispondendo ad alta voce alle orazioni proprie della

circostanza. E cosi rimase chiuso il CongTesso cattolico.

Tanto alle adummze generali quanto a quelle delie sezioni avevan

preso parte molti membri del venerabile Episcopate, fra'quali S. Em.

il Cardinale Schwarz'-jnberg, principe Arcivescovo di Praga, gli Arci-

vescovi Kutschker di Vienna, Eder di Salisburgo, Maupas di Zara,

Sombratovicz di Leopoli (di rito greco); i Vescovi Rudigier di Linz
7

Binder di S. Ippolito, Hais di Koniggratz. Gasser di Brixen; il Vescovo

di R^scnan in Unghyria; i Vescovi coadiutori di Vienna e di Praga,

Angerer e Prucha. Anche S. E. R.jvfha, il Nanzio apostolico, Monsig,

Jacobini, assisteva all'apertura del Congresso e alia solenne seduta di

chiusura.

3. Descritto il procedimento esteriore, vengo ora a parlare del

tenore delle adottate risoluzioni. Nel che io mi propongo di osservare

Fordine delle sezioni come sopra stabilito, estendendomijnu o meno
a seconda della maggiore o minore importanza delle risoluzioni me-

desime.

a) STAMPA

In cinque separate risoluzioni manifesta il Congresso la propria

soddisfazione per 1' opera finqui prestata dalla stampa cattolica del-

FAustria, e si professa riconoscente e grato a tutti coloro che, o con

produzioni deH'ingegno o con soccorsi material!, hanno ben meritato

a questo riguardo. Raccomanda a tutti i buoni cattolici 1'incoraggia-

mento, 1'assistenza e la diffusione dei giornali e libri cattolici. Ri-

conosce i meriti acquistati dalla Societa per la stampa, e invoca a

favor suo Tappoggio dei cattolici. Riconosce pure la necessita della
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fonduzione di un gran giornale cattolico, estendentesi oltre i bisogni
ed il compito della stampa locale e provinciate.

b) SCUOLA

La risoluzione concernente questo argomento e cosi importarite,

cosi feconda di idee le piu felici, e queste idee sono tra loro si inti-

mamente connesse, che io credo prezzo dell' opera trascrivervene qui
sotto il precise tenore.

I. I genitori cattolici sono obbligati in coscienza a provvedere
allinche i loro figli ricevano un'ediicazione cristiano-cattolica, vale a

dire allinche il sentimento cristiano- cattolico informi la loro merite

e il loro cuore per modo da servir loro di norma sicura per tutta

la vita.

Hanno per conseguenza anche 1'obbligo e il diritto di esigere che

le scuole e gl'istituti d'istruzione, a cui sono costretti di affidare in

tutto o in parte 1'educazione de'loro figli, siano istituti cattolici, e

quindi ordinati in modo, che i maestri ivi impiegati e i mezzi d'ins,e-

gnamento adoperativi corrispondano a questo loro carattere e siano

soggetti alia vigilanza e direzione della Chiesa.

II sistema delF insegnamento non confessionale, obbligatorio, per
mezzo dello Stato, alia introduzione del qual sistema tendono al pre-

sente, presso di noi come tutt'altrovp, gli sforzi del partito liberale,

e che, quantunque nei paesi soggetti alia corona ungarica non sia

finqui entrato che in piccole proporzioni nella legislazione pubblica,

negli altri regni e paesi pero va sempre raggiungendo un grado

maggiore di esecuzione, sta in aperta contraddizione con le giuste

domande dei cattolici, e si risolve in un atto della piu ingiusta op-

pressione verso di essi, mentre impone loro il doppio carico e di

inandare i proprii figli a scuole non confessionali e di sopperire alle

spese di fondazione e mantenimento delle scuole medesime.

Dalla non confessionalita degl' istituti d' insegnamento scaturiscono

piu inconvenient!, che traggono appuiito la loro origine dal sistema,

Q sono:

1 Che si nominano i maestri senza riguardo aicuno alle loro

credenze e convinzioni religiose, e che loro si affida 1'istruzione della

gioventu cattolica, anco in materie di religione.

2 Che si proscrivono dulle scuole popolari le preghiere catto-

liche ed ogni segno di credenza cristiana.

3 Che si toglie via dai libri scolastici e da ogni altro mezzo

d" insegnamento tutto cio che sa di cattolico.

4 Che si ailida la direzione dell' insegnamento a certe autorita

e a certe persone, senza punto assicurarsi de'loro sentiment! reli-

giosi, anzi facendo astrazione, in massima, da ogni guarentigia sotto

questo rj.pporto.
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Da tutto cio derivano gli ulterior! inconvenient! notati qui sotto:

a) Pregiudizio e impedimento dell'istruzione cattolica nelle

scuole popolari e medie.

b) Pregiudizio delle pratiche religiose degli scolari.

c) Impedimento a! medesimi di praticare atti religiosi fuori

della scuola, e divieto di far parte di society, e confraternite religiose.

d) Dillicolta e impedimento alia fondazione e al prospero suc-

cesso di scuole private cattoliche, e all'azione degli Ordini religiosi

nel campo dell' educazione e dell'istruzione.

Viene per conseguenza riconosciuto, essere i catlolici non solo

autorizzati. ma anche obbligati in coscienza a porre in opera tutli i

mezzi legali a/fine di ottenere in primo luoyo che non solo venga ripa-
rato ai singoli inconvenienti cagionati dal sistema della scuola non

confessionale, ma tolto altresi di mezzo il sislema stesso; e di com-
battere in secondo luogo ogni sforzo diretto ad a/fidare al potere civile

e agli organi di esso la fondazione e la direzione di tutli quanti gli

istituti d' insegnamento.
II. Ai cattolici di tutti i paesi della monarchia si raccomanda di

prender-e in attenta considerazione i suggerimenti che seguono:
1 Converra dappertutto avere in mira

a) il conseguimento della piena liberta di fondazioni e sviluppo
d' istituti cattolici d' insegnamento, posti sotto la vigilanza ecclesia-

stica, in specie di scuole popolari, normal! e medie. In una 'siffatta

autonomia di ogni istituto sara dato ancora di trovare un rimedio

morale contro il riprovevole abuso di rivolgere la pubblica istruzione

a ignobili fin! politici, e segnatamente alia soppressione dei linguaggi
ereditarii nei paesi abitati da popoli di nazionalita diversa;

b) il ristabilimento del carattere cattolico in quelle scuole e in

quegli istituti, che fondati e riconosciuti come tali fino ai tempi pre-

senti, vennero, senza il consenso degli aventi interesse, trasformati

in istituti non confessionali, e la rivendicazione delle fondazioni e

dei possessi consacrati di diritto all' istruzione cattolica, ma in fatto

erogati nell' insegnamento non confessionale;

c) la piena liberta per i genitori cattolici di mandare i loro

figli alle scuole cattoliche, e la guarentigia pei medesimi di non

esser costretti ad allidarli a scuole non cattoliche.

2 La soppressione del carattere confessionale e perniciosa pei

risultati delle scuole medie, cioe ginnasii, scuole tccniche e scuole

normali, non meno che per quelli delle scuole primarie.
L' ordinamento piu confaciente delle scuole medie vuolsi ottenere

non dalle leggi dello Stato, ma dal libero svolgimento e dalla con-

correnza d' istituti autonomi.

L' istruzione dei popoli deH'Austria esige imperiosamente un au-

mento, proporzionato al crescere della popolazione, di scuole medie
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cattoliche autonome, e per conseguenza non solo la conservazione

dei gia, esistenti ginnasii diretti da Ordini religiosi, rna anche la piena

liberta di svolgimento e nuova fondazione di simili istituti.

3 Per il prospero svolgimento ddl'istruzione scientifica sono an-

che al presente indispensabili universita cattoliche autonome.

La fondazione o il ristabilimento di una almeno di tali universita

entro il circuito de'paesi della monarchia costituisce uno de'pre-

cipui e piu urgenti bisogni de'nostri tempi, ed e quindi stretto do-

vere dei cattolici di quei paesi il mettersi tutti insieme d'accordo

sul modo onde possa conseguirsi un fine cosi salutare.

III. Fintantoche non riesca toglier di mezzo il presente ordina-

mento non cristiano della scuola e dell'istruzione, e surrogarlo con

un migliore, corre ai cattolici Tobbligo di cooperare con tutte le

loro forze affinche vengano, in quanto sia possibile, remossi i peri-

coli che in conseguenza di quel vizioso ordinamento minacciano le

crescenti generazioni.

Un tal fine puo in parte raggiungersi con la fondazione, con

la conservazione o con 1'incremento di privati istituti cattolici, se-

gnatamente di quelli diretti da Ordini religiosi: asili infantili, per

esempio, scuole, orfanotrofii, scuole normali si maschili come fern-

minili.

Trattasi, del rimanente, di supplire fuori della scuola a cio che

la scuola attuale non puo offrire in riguardo aireducazione e all'in-

scgnamento cattolico.

Per i fanciulli, cui a cagion d'eta son destinate le scuole primarie,

riusciranno estremamente salutari, oltre air opera dei rettori d'anime-

e dei catechisti (co'quali non spetta al Congresso cattolico di met-

tersi in comunicazione), le influenze della vita di famiglia e indiret-

tamente della vita popolare. Tutto cio che tende a conservare le usanze

popolari cattjliche in riguardo a pubbliche divozioni, a preghiere

domestiche in comune, al saluto cattolico (sia lodato Gesu Cristo) e

simili, ridonda a vantaggio deU'educazione cattolica.

Come mezzo direttamente influente sul mantenimento e rafForza-

mento della vita cattolica di famiglia, e da raccomandarsi caldamente

la propagazione delle Societa cattoliche, in ispecie di quella delle

madri cristiane.

A misura che la gioventu cattolica va s.ilendo in scuole non con-

fessionali di grado superiore, cresce altresi il pericolo del suo scri-

stianizzamento. Gran parte di giovani, costretti a frequentare istituti

lontani, vengono sottratti alle influenze di famiglia; da un anno al-

1'altro non fa che estendersi il loro contatto col mondo esteriore,

e la scelta delle persone con cui usare e per lo piu abbandonata

al caso. Nel periodo di piena liberta accademica, dtfrante il quale

sarebbero piu che mai necessarii i consigli cristiani e gli esempii
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salutari di una vita informata da principii cattolici, quest! consigli
e questi esempii mancano per lo piu assolutamente.

Quanto piu, adunque, gl'istituti d'insegnamento vengono alienati

dalla vita cattolica, tanto piu urgente e il bisogno di provvedimenti
diretti a far si che la vita stessa non venga, d'altra parte, imposta
con la forza alia gioventu studiosa, ma le sia invece ispirata in raodo
attraente e profittevole a un tempo a'suoi interest! material! e in-

tellettuali. A tal fine sarebbero da prendersi in considerazione le

proposte sSguenti:

1 Promuovere un'intima unione fra loro degli student! cattolici;

2 Provvedere che essi entrino a far parte delle societa cristiane

(confraternita mariana), e in eta piu adulta delle societa cattoliche

attive, specialmente delle conferenze di san Vincenzo consacrate al-

1'assistenza dei poveri.

3 Procacciare agli student! cattolici un alloggio presso famiglie
sinceramente cattoliche.

4 Far si che nei luoghi dove esiste university, gli scienz'ati

cattolici sieno disposti a tenere in circoli privati conferenze adattate

alia gioventu studiosa, parte nel campo del superiore insegnamento

religiose, parte in quello di altre discipline che abbiano r< pporti
con le convinzioni religiose.

5 Provvedere cha, analogainente alia proposta precedente, si

proceda al piu presto al ristabilimento delle borse o collegi cattolici.

Si delibera quindi quanto appresso :

11 Congresso cattolico reputa sommamente desiderabile, che in

ogni paese gli amid della gioventu cattolica, concertandosi in quanto
occorra con gli ecclesiastici aventi cura d' anime e i presidenti ddle

societa e confraternite cattoliche, cerchino di ottenere la pratica
esccuzione delle accennate proposte, per comunicare poi il risultato

de' loro espcrimenti al prossimo f'uturo Congresso.
IV. Ailinche peraltro si possa por riparo ai traviamenti dell' in-

segnamento moderno e ovviare ai pericoli che ne derivano, fa d'uopo
somministrare ai cattolici certi punti d'appoggio, a norma dei quali

possano essi regolare la propria azione pel raggiugnimento del fine

importantissimo preso di mira.

Si delibera quindi:

II Congresso cattolico ravvisa come uno stringente bisogno che

in ogrii paese, e, trattandosi di paesi molto vasti, anche in ogni

diocesi, venga provveduto che, o col mezzo di societa da istituirsi

appositamente a tal fine, o con quello di sezioni speciali di societa

cattolico-politiche gia esistenti, o con altro mezzo qualsiasi, un certo

numero di persone competent! promuova con ogni studio ed alacrit-ii,

e cuncertandosi in quanto sia possibile col venerabile Episcopato,

attuazione di quanto e stato come sopra raccornandato nel triplice
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aspetto e di combattere il sistema della scuola obbligatoria non

ccmfessionale, e di preparare a questo riguardo ua salutare rivolgi-

mento, e di preserve la gioventu dallo scristianizzamento onde e

minacciata. II Congresso ravvisa del pari necessario che le persone,
le quali avran consacrate le loro cure a scopo cosi santo, porgano
a suo tempo contezza deli'andamento che abbian preso e siano per

prendere le cose nel rispettivo loro paese sotto i rapporti legislativi,

amininistrativi e di fatto, e cerchino di favorire col consiglio e con

1' opera il buon esito della lodevole intrapresa.

c) ARTE

La prima risoluzione pone in sodo, con sodisfazione, F efficace

operosita delle societa artistiche religiose esistenti nelle diocesi di

Linz, Brixen, Trento, Praga e Seckau (Gratz), e manifesta il desiderio

che societa consimili vengano istituite anche nelle rimanenti diocesi

della monarchia, e accolte sotto i suoi auspicii dal venerabile Epi-

scopate.

La s^conda risoluzione fa rilevare la necessita di una riforma del

coro ecclesiastico, dacche questo quasi dappertutto infrange le pre-
scridoni della Chiesa in punto di musica liturgica, e, ponendo da

banda il canto gregoriano, viene a imprimere nella musica da chiesa

un carattere mondano, e talvolta anco teatrale. Ora, poiche la Society

di santa Cecilia sta appunto occupandosi di una radicale riforma

della musica religiosa, ed ha per cio meritata 1'approvazione della

Santa Sede modiante il Breve apostolico del 16 dicembre 1810

Multum ad movendos animos
,
cosi il Congresso raccom-inda la

maggiore estensioae di tal societa.

Nilla terza risoluzione si raccomanda che negl'istituti teologici

si tengano lezioni di storia dell'arte cristiana e di cristiana archeo-

logia, al fine di promuovere la cognizione delle arti cristiane e del

loro sviluppo, non che quella delle produzioni della Ghiesa sotto

questo rapporto.

d) QUESTIONI SOCIALI

La risoluzione I raccomanda il piu attento studio della questione
sociale secondo lo spirito cristiano, e come mezzo da cio 1'incremento

della recentemente istituita Societa per la scienza sociale cristiana.

La risoluzione II indica nel ritorno ai principii della legge na-

turale e rivelata 1'unico mezzo di sanare i mali cagionati alia so-

cieta dal sempre crescente predominio dell'usura.

La risoluzione III parla della santificazione della domenica, e di-

chiara esser dovere imprescindibile dei cattolici non solo d'invocare

con insistenza una legislazione che la protegga, ma anche di far

progredire la santificazione stessa, in specie coll' astenersi da certi

divertimenti.
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La risoluzione IV raccomanda vivamente 1'esercizio della carita

cristiana, e in specie la partecipazione alle Societa aventi ia carita

per fine precipuo, come sarebbero la Conferenza di san Vincenzo.

ia Societa di santa Elisabetta, quella degli operai, e le altre dei capi
di traifico e dei loro garzoni.

e) VITA CATTOLICA

Risoluzione I. II generate Congresso cattolico austriaco manifesta

iinanzi tutto la persuasione che ai cattolici non sia possibile eser-

citare un'azione benefica suH'indirizzo cristiano della cosa pubblica,
se non alle seguenti condizioni: progresso della lor propria vita

interiore ed esteriore nella via della perfezione cristiana; uso il

piu assiduo e zelante dei mezzi di grazia offerti a tal uopo dalla

santa Chiesa; adempimento fedele dei precetti ecclesiastici; parte-

cipazione efflcace a tiitti gli uffizii religiosi si ordinarii come straor-

dinarii, alle confraternite approvate e raccomandate dalla Chiesa, e

ad altre societa di devozione; fmalmente un'aperta e coraggiosa pro-

fessione di fede, e un incrollabile attaccamento a'loro parrochi, ai

Vescovi e alia Santa Sede apostolica.

Risoluzione II. 1. II Congresso manifesta la persuasione che ogni
avvenimento risguardante la Santa Sede risguardi al tempo stesso

la Chiesa cattolica tutta quanta.

2. II Congresso afTerrna esplicitamente la inalterabile sua divo-

zione verso la Santa Sede, e protesta nel modo piu solenne contro

ogni attestato tendente a renderla men libera nell' esercizio dell' af-

fidatole ministero magistrale, sacerdotale e pastorale.

3. II Congresso manifesta la persuasione che anche i cattolici

dell' Austria, conformemente al desiderio espresso nelPAllocuzione

pontificia del 12 marzo di quest' anno, non mancheranno di porre

in opera, sotto la suprema direzione de'loro Vescovi, tutti i mezzi

legal! per ottenere che venga, il piu presto possibile. posto fine al-

Toppressione e alia schiavitu del Santo Padre.

Risoluzione III. Questa risoluzione raccomanda caldamente la So-

cieta di san Vincenzo, come organo principalissimo a conseguire la

rigenerazione sociale sulle basi del cristianesimo.

f) SOCIETA

La priraa risoluzione pone in sodo la lodevole attivita delle pre-

senti societa cattolico-politiche, in specie la incrollabile divozione

da esse in ogni tempo dimostrata verso la Chiesa e il Santo Padre,
non che verso S. M. Flmperatore; il contegno giusto ed equo, os-

servato da esse a riguardo delle diverse popolazioni dell'Impero; e

il coraggio con che hanno sempre professato e continuano a pro-

fessare, senz'ombra di rispetto umano. le loro credenze.

JVella seconda risoluzione il Congresso raccomanda alle Societa
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anzidette di persistere nella loro attivita operosa, col fine special-

mente di ottenere che vengano portate ad efletto le deliberazioni

del Congresso medesimo rispetto alia stampa e alia Scuola.

4. Qaantunque la ristrettezza dello spazio, coll'impormi ogni pos-

sibile brevita, mi abbia costrette di rinunziare a darvi conto delle

interessantissime discussioni avvenute nelle singole sezioni e dei

discorsi ivi tenuti, pur tuttavolta crederei di non porgervi una giu-
sta idea del Congresso cattolico, se non mi provassi ad offrirvi

almeno un breve sunto degF important! discorsi proferiti nell'adu-

nanza solenne di chiusura.

11 Cardinale principe Schwarzenberg fa rilevare la necessita

dell'armonia fra la Scuola e la famiglia, e accenna come conseguenza
di questa necessit'i, che la scuola senza religione potra solo conve-

nire a una famiglia senza religione, rna non mai a una famiglia che

di religione si pregi. L'illustre oratore passa poi a descrivere il

grave assunto che nell" educazione dei figli spetta ai genitori, alia

famiglia, anche con le migliori Scuole; a piu forte ragione nei tempi
che corrono. Egli traccia un quadro commoventissimo, che chiamerei

quasi un pio idillio, delle salutari impression! che il fanciullo ap-

partenente a famiglia veramente cristiana riceve fin dalla prima eta

dagli esempii de'suoi genitori e dalle costumanze ed abitudini della

vita di famiglia; impression! che non si canccllano giammai. ma
esercitano una decisiva influenza sul progressive svolgimento delle

sue facolta intellettuali e sull'indirizzo della sua vita. II Cardinale

termina il suo discorso col ripetere che la famiglia cristiana e il

piu saldo fondamento della vita cristiano-cattolica.

II conte LQOHQ Than si propone di descrivere la gran battaglia

che si combatte neir universe a cagione della Scuola, e di descri-

verla nella sua genesi, nelle sue diverse forme, e in tutta quanta la

sua importanza.

L'oratore accenna come punto di partenza delF educazione cri-

stiana la prima cura che i genitori si assumono, la cura cioe di far

battezzare il loro bambino, e trova che i genitori stessi attingono
il diritto e la ragione di agire cosi e di esercitare una si decisiva

influenza sull'intera vita del loro bambino, dalla loro credenza nel

peccato originale, e quindi nella necessita del battesimo; dalla loro

credenza neirassoluta verita delle proprie convinzioni religiose, e

nella Chiesa come depositaria e maestra infallibile della verita me-

desima; e dal loro dovere di mettere in tal modo il loro bambino

a parte dei frutti della Redenzione e della cognizione delle verita

eterne. Dhnostra come da questo punto di partenza scaturiscano al-

tresi tutte le cure susseguenti dei genitori per 1" educazione del loro

bambino, e come in questo punto di partenza abbian radice il loro

diritto e il loro do:ere ad assumere F educazione stessa.
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Passando poscia a ragionare dell'origine e della natura della

Scuola, 1' on,tore dimostra essere la Chiesa stata la prima a ricono-

scere, dopo la decadenza deir antica civilta pagana, il bisogno del-

1'insegnamento, e a fondare Scuole, che, in conformita della loro

genesi, furono e si mantennero per lungo corso di secoli Scuole

religiose, perche e proprio appunto della natura umana il riconoscere

che la Scuola deve procedere di pari passo col principio religioso.

Solo in tempi recenti venne in campo la Scuola non confessio-

nale, ma qua e la sotto forme diverse.

In alcuni paesi cio accadde in seguito di circostanze speciali,

apportatrici di straordinarie ditficolta; come nell' America setten-

trionale, dove, essendosi sopra un tratto estesissimo di terreno sta-

bilita una popolazione assai scarsa e oltre a cio scissa in numerose

sette, il potere civile non seppe sul momento trovare altro mezzo

di render possibile 1'erezione di Scuole, che di circoscrivere 1'in-

segnamento ad oggetti mondani, e lasciare ai custodi delle sale delle

diverse credenze la cura delFistruzione religiosa; e cosl anche in

molte grandi citta dell' Inghilterra, dove 1' accumulamento d'una quan-
tita immensa d'operai ha suggerito la fondazione di Scuole secondo

il sistema americano.

La seconda specie di Scuola non confessionale e quella che man-

tiene.si 1'insegnamento religioso, ma al pari di tutti gli altri inse-

gnamenti lo considera come una cura dello Stato, e lo toglie alia

direzione della Chiesa. ,Questo sistema di monopolio scolastico da

parte dello Stalo trae la sua origine dalla Riforma, la quale, mentre

faceva di ogni Sovrano un Suinmus Episcopus, veniva conseguen-
temente a riconoscerlo come signore assoluto della Scuola; fu poi

perfezionato e messo in chiara luce dalla rivoluzione francese me-

diante il principio: I fanciulli appartengono prima alia repubblica,

e poi a' loro genitori.

Come tutti gli altri principii della rivoluzione, cosi anche il si-

stema del monopolio deirinsegnamento da parte dello Stato ha tro-

vato modo d'infiltrarsi in tutti i paesi d'Europa ;
e cio e avvenuto

nella forma piu brutale nei Cantoni radical* della Svizzera e in Prussia.

nella forma piu mite in Austria, e qui non gja per forza di vere e

proprie circostanze che abbian prodotto pratici imbarazzi, corn' era

il caso delFAmerica e dell'Inghilterra, ma si per principii puramente
dottrinarii e per soddisfare alle pretension! del liberalisino.

L'oratore descrive quindi la natura e le conseguenze dello stato

presente deirinsegnamento in Austria, e si mostra persuaso che un

tale stato cessera, anzi deve cessare. II quando cio sia per accadere,

dipende dal contegno che terranno gli stessi cattolici.

In termini veramente commoventi rammenta qui T oratore le pa-

role del Salvatore nell'Evangelio: Se alcuno scandalizzi uno di quest!
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piccini che credono in me, m^glio sarebbe per lui appcndersi al collo

una macina da mulino e precipitarsi nel mare
;
e prosegue con dire,

un gravissirno dubbio esserglisi aflacciato alia mente: il dubbio cioe

se anco noi, che ce ne stiamo tranquilli a rimirare come ogni giorno
centinaia di migliaia di figli di genitori credenti vadano alia scuola

e la trovinsi di frequente esposti a gravi scandali, se anco noi non

siamo per avventura sotto il peso della minafccia di Nostro Signore !

Qunndo la popolazione cattolica avra concepita una giusta idea

deirimportanza e delle conseguenze del presente stato dell'insegna-
mento, e si sara nel tempo stesso persuasa della responsabilita ch'essa

incorre per lo scandalo offerto a'suoi iigli. allora, pensa 1'oratore,

sara dato di veder cessare il sistema attuale, non solo a motivo delle

esorbitanti gravezze di che esso opprime la popolazione medesima,
ma per una ragione anco piu imperiosa, qual e quella che la tolle-

ranza di un tale sistema e un peso gravissimo per le coscienze.

11 principe Luigi Liechtenstein parla della questione sociale e

accenna in primo luogo all'intima sua connessione con la questione

religiosa, rilevando come 1'origine della questione sociale tutta quanta
sia da cercarsi nella diserzione del moderno incivilimento dalla fede,

e nella sete di guadagno e di godimento materiale, non tenuta in

freno da veruna credenza in una vita avvenire, da verunu legge
morale.

II principe ritorna sopra un'idea da lui gi'i svolta in un opuscolo

pubblicato due anni or sono, e in quel tempo commendata con ap-

posite risoluzioni da molte societa cattoliche; 1'idea cioe che la que-

stione sociale puo solo esser risoluta mediante un'autonoma legisia-

zione delle singole professioni sulle rmiterie coneernenti le loro

Industrie rispettive, sotto la benefica influenza di un potere civile

cristiano. Partendo da tale idea, egli discorre con molta proprieta e

aggiustatezza delle tre professioni piu important*, quali son quell e

degli agricoltori, degli artigiani e degli operai.

11 canonico D.T Gruscha esorta tutti gli adunati a lavorare ope-
rosamente e indefessamente secondo lo spirito che anima il Congresso
cattolico. Rammentail significato del giorno (3 maggio): la festa del-

Tinvenzione della Croce. La madre del gran Costantino, egli dice,

non avrebbe per certo ritrovato il sacrosanto strumento della rederf-

zione, se prima non avesse impreso un penoso travaglio a rimuovere

gFidoli del paganesimo dai fondamenti, sotto a' quali si trovava la

santa Croce. Noi pure abbiamo da travagliare per toglier di mezzo

gFidoli del novello paganesimo, e il nostro travaglio sara, giusta
1' assicurazione del Santo Padre, susseguito dal trionfo della Croce.

L'
ora^tore

scorge il vero significato del Congresso cattolico nella ri-

soluzione solennemente presa di cooperare al trionfo della Croce in

tutto il mondo, di rivendicarle il posto che le spetta si sulla parete
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della scuola, si nel cuore del fanciullo, di rivendicargliclo sul carapo

sociale, di rivendicarglielo dappertutto.

L' arcivescovo di Vienna D. r Kutschker nel suo breve discorso di

chiusura paragona la lotta della Chiesa contro i suoi avversarii alia

lotta di David contro il gigante Golia, e raccomanda a tutti di tenersi

strettamente uniti alia Chiesa stessa e al supremo suo Capo.

5. II Congresso cattolico e chiuso, scomparso, senz'aver lasciato

dietro di se veruna traccia sensibile della sua azione, ne delegate

chicchessia a continuare 1' azione stessa o a mandare ad elletto le

sue deliberazioni. Le prescrizioni della legge sulle adunanze popolari

(prescrizioni alle quali il Comitato ordinatore dove eonformarsi se

voile render possibile la riunione del Congresso) non consentivano

Fadozione di alcun provvedimento diretto alia continuazione dell'opera

del Congresso medesimo. E contuttocio il successo della riunione e

stato de'piu important!, e promette di essere, se a Dio piace, de'piu

durevoli e salutari.

Un tale successo potrebbe compendiarsi cosi. I cattolici dell'Au-

stria hanno acquistato la coscienza della forza che puo racchiudersi

neirunanime loro cooperazione in servigio della buona causa; si

sono piu che mai persuasi che al di d'oggi non basta essere pri-

vatamente, per cosi dire, buon cattolico, e poi starsene inoperoso a

osservare come i nemici della religione e della Chiesa non cessino

dall'afTaticarsi impunemente a scristianizzare il popolo e in specie

la gioventu. Accogliendo unanimemente e con entusiasmo, siccome

han fatto, le deliberazioni del Congresso cattolico, essi han ricono-

sciuto esser loro stretto dovere il consacrare con zelo e coraggio
cristiano ogni loro cura ad ottenere che il sentimento cattolico torni

a prevalere in tutti i rami della vita pubblica, nella scuola come

nella stampa, nei corpi costituiti come in tutte le classi sociali.

Roma non fu fondata in un giorno; nessuna grande trasforma-

zione puo compiersi in'un attimo; quindi neppure il Congresso cat-

tolico di Vienna potra conseguire sul momento i fmi che si era

prefissi. Ma, a buon conto, non e piccolo successo 1' essere stati ormai

designati chiaramente e apertamente quei fmi, 1' essere stato as-

solutamente e indubitatamente riconosciuto il dovere che stringe

ciascuno di promuoverne il raggiugnimento, e 1'essersi i cattolici

appartenenti a tutti i paesi e popoli dell'Austria uniti nella persua-
sione della necessita e deH'obbligo di combattere coraggiosamente

per i loro beni piu sacrosanti.

Iddio faccia che alle intenzioni risponda Fesito, e che le parole

siano avvalorate dai fatti !
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V.
1KGH1LTERRA (Nostra corrispondenzo) 1. Notizie politiche 2. Notizie

ecclesiastiche 3. Feste a Liverpool pel Giubbileo episcopale del S. Padre.

1. Regna <ii presents una specie di calma nell'atmosfera poli-

tica. Con P essere, ad onta di tutte le speranze in contrario, scoppiata

la guerra, e stato posto un termine allo stato di febbrile ansieta

cagionato dai men che onesti procedimenti della diplomazia ;
e vi e

sottentrato da parte della maggioranza del pubblico inglese un sen-

timento indistinto della piu assoluta inettitudine a formare un ra-

zionale giudizio qualsiasi intorno alPesito che sia da aspettarsi dal

conflitto gravissimo or ora impegnato sui due grandi continent! del

mondo. La stampa e divisa, e quindi 1'opinione pubblica non puo
esser che dubbia. Una parte di essa getta rallarme in riguardo ai

progress! e ai disegni fmali della Russia, rivolti, come si suppone,

a danno della dominazione britsnnica nell' Indie; frattanto che Paltra

parte si abbandona ad una generosa confidenza nelle vedute filan-

tropiche e nella rettitudine della Russia
;
confidenza che certo non

puo dirsi fondata su prove storiche, essendo queste disgraziatamente,

tutte nel senso opposto. II segretario per le Indie, marchese di Salis-

bury, e il personaggio che piu si distingue nel professare un'opi-

nione favorevole alia Russia. In un discorso proferito in pubblico

due sere sono, questo signore condanno altamente il sentimento di

apprensione e di ostilita manifestato rispetto alia gran Potenza del

settentrione, facendo osservare che un tranquillo apprezzamento
delle difficolta geografiche, le quali si frappongono a un ingrandi-

mento della Russia, dovrebb' essere piu che sufficiente a rassicurare

lo spirito pubblico intorno al pericolo che si presume sovrastare alle

Indie per le conquiste russe. Ora, che esistono difficolta, puo esser

vero; che vasti tratti di territorio debbano esser conquistati dalla

Russia, prima che questa possa diventare un pericolo imminente per

le Indie britanniche, e anche chiaro abbastanza; ma non conviene

poi dimenticare che simili difficolta furono non di rado superate dal-

Torso del settentrione, e che tutto porta a credere che possano esser

da lui superate di nuovo. Esse, infatti, non impedivano P acquisto

da parte della Russia di regioni immense nei tempi passati, anzi,

nel giro degli ultimi cinquanf anni, di regioni dell'Asia centrale

popolate da venti milioni d' anime
;
e quel che fu fatto una volta,

perche non puo egli esser ripetuto? Anche PAsia minore, anche la

Palestina, anche le valli delP Eufrate, non fecero sempre parte del-

Plmpero ottomano; eppure, ad onta di tutti gli ostacoli del genere
di quelli enunciati da Lord Salisbury, esse caddero successivamente

sotto il dominio di una Potenza rappresentata in principio da poche
^centinaia di Turchi dell'Asia centrale, ma poi cosi enormemente

resciuta da assorbire tutto quanto PImpero bizantino e divenire
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una costante miaaccia per il raon lo intero. Che le parole di Lord Sa-

lisbury debbano esser riguardate come 1'espressione delle vedute

di tutto il Gabinetto, non si puo asserire
; perocche corre qualche

voce di scissura nel campo ministeriale. Ma in questo momento non
e dato scorgervi alcan segno manifesto di disaccordo, e il Govenio
continua ad essere appoggiato dai favore del partito conservato-e

e d^'lla segreta simpatia dei wighs. La questione della coudotta ti--

nuta dal Governo stesso in punto di politica esterna diede ultima -

mente occasione a una lunga discussione nella Camera dei Comuni
e a una divisione di partito, la quale fini con un'assoluta disfatta

delFOpposizione per opera di una maggioranza senz'esempio; disfatta

che potrebbe in ultima analisi risolversi con lo sfasciamento dell'Op-

posizione medesima. 11 signor Gladstone sta facendo gran mostra di

se innanzi al pubblico. naturalmente a fin di male, essendo il male
il suo elemento. Pochi giorni sono, egli si fece promotore di un'im-

mensa adunanza popolare a Birmingham, dove con gran veemenza
cerco d'imporre al paese la sua dissennata maniera di vedere ri-

spetto alia questione orientale; ne mancaron cola segni di un im-
minente tentativo a ricostruire 1'Opposizione sopra basi radical! con

a capo lo stesso signor Gladstone. Quest' ultimo e stato paragonatq a

uno strumento musicale messo a disposizione del primo che capita.

L'esecutore, nelle cui mani e venuto adesso questo stridulo stru-

mento, e il signor Chamberlain, membro del Parlamento per Birmin-

gham; quindi e che i suoni che saranno per uscirne appoggeranno
1' estensione del suffragio ai distretti agricoli, Feducazione secolare r

e la cessazione della Chiesa anglicana dalla qualita di Ch iesa stabilita.

A proposito della questione d'Oriente, un eccellente libro e stato

teste pubblicato da Lord Roberto Montagu intorno alia condptta se-

guita dai Governo in punto di politica esterna. Questo libro e un am-

mirabile riepilogo dell'azione diplomatica dei ministri, molto accu-

ratamente ed ingegnosamente desunto dai libri azzurri stati presentati
al Parlamento, e il risultato del quale porge un'idea tutt'altro che

favorevole intorno alia perspicacia e precisione di vedute del Se-

gretario di S. M. -per gli affdri esterni. Una delle particolarita piu
rimarchevoli del libro in discorso si e la ben intesa descrizione del

pericolo cui espone il mondo la tendenza, o per dirmeglio 1'intendi-

mento palese della diplomazia russa di erigere un grande e centrale

Governo estranazionale, che stabilito una volta, avrebbe per efTetto

di abbattere e distruggere ogni nazionale indipendenza. Siflatto ten-

tativo rende manifesta Passoluta necessita di un centre riconosciuto

che mantenga 1'ordine morale del mondo, non gia col mezzo di una

tirannia estranazionale, ma si come una gran potenza morale costituita-

sulle basi della comune accettazione de'grandi principii di verita e giu-

stizia cristiana. Un cosi futto tribunale, stato un tempo, non solo pos-
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sibile, ma anche pruticamente ridotto in atto, almeno in una certa

estensione,si presenta adesso assolutamente impossibile a motive delle

dissidenze religiose; talche il mondo sta per cadere in rovina sotto

le aggressioni della forza brutale e sprezzatrice di ogni principio.

Frattanto che question! di tal fatta incominciavano a destare il

piu vivo interesse nel mondo, un'esistenza si spengeva, resasi celebre

per essersi costantemente dedicata a formare il pubblico giudizio

intorno a tali materie. Quel David Urquhart, il cui nome non puo
esser dimenticato in Roma, siccome quello che ricorda alcune impor-
tanti discussioni e ccntroversie agitatesi nel Yaticano durante il Con-

cilio, moriva il 17 di maggio a Napoli dopo sei mesi di acerbi pa-

timenti. I grtndi principii ch'egli scstenne saranno probabilmente

raeglio riconosciuti, quando i mali, tccumulati nel mondo per la man-

canza di que' principii saranno diventati piu estesi e piu gravi.

2. La tempesta religiosa della Chiesa anglicana va prendendo

sempre maggiori proporzioni, e minaccia di farsi ognora piu intensa.

I/autorita che in quella Chiesa tien luogo di Santa Sede, cioe i Com-

missarii del Consiglio private, han finalmente proferito ii loro giudizio

nelFaflare di Folkestone. II giudizio condanna il signer Ridsdale sui

due cap! dell'uso delle vesti e dell'immistione dell'acqua col vino

nella Comunione
;
ma si astiene dal fare lo stesso sulla questione

della positura verso oriente e dell'uso dell'ostie nella Comunione

medesima. Pero la decisione intorno agli ultimi due punti non e data

come articolo di massima, ma unicamente sul riflesso del non essere

a sufficienza provato che la positura del celebrante impedisca al po-

polo di vedere la frazione del pane, e che 1'ostia altro non sia che

pane comune, nel significato ordinario della parola. Quindi e che il

risultato pratico del giudizio pud dirsi esser questo: vietare Fuso

delle vesti e 1'immistione dell'acqua col vino; perjnettere la positura

verso oriente e 1'uso delle ostie, fino a tanto che non siano state

prese su tal proposito ulteriori determinazioni.

Come ben si comprende, il giudizio ha gravemente colpito e sco-

raggiato i Ritualisti, ne e dato per anco prevedere quale possa es-

serne F efletto finale. II principio generalmente professato dall'Oppo-

sizione si e F incompetenza dei Commissarii del Consiglio ad annullare

cio che si considera come una legge pura e semplice della Chiesa

in materia di vesti
;
ma i modi onde siffatto principio e applicato di

fronte alia diversa interpretazione dei Commissarii, differiscono a se-

conda delle varie opinicni degl'individui che si sentono chiamati ad

applicarlo. Un meeting composto di dugento dignitarii del Clero an-

glicano ha dichiarato di non volere ottemperare a quella decisione.

Per cio che riguarda Feffetto gene rale pratico del giudizio, a voler

argomentare almeno dalle apparenze, esso potra accelerare la cessa-

zione del Corpo anglicano ccme Chiesa ufficiale.
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3. A queste dissension! deH'Anglicanismo fa un vivo contrasto la

stupenda unione del cattolicismo. Ne farono una bella pruova le feste

religiose celebrate nella fausta ricorrenza del Giubbileo episcopale
del S. Padre, nelle quali spicco massimamente 1' unione de' cattolici

nella medesima fede, ne'medesimi riti, nella medesima carit;>. Ve ne

rechero in esempio di cio che e accaduto, benche in diversi gradi

tutt'altrove, quelle che furono celebrate in Liverpool, e meritano forse

una piu speciale menzione.

Per ordine di Monsignor Vescovo Dottore Bernardo O'Reilly un ot-

tavario in forma di esercizii spiritual! fu aperto il 21 di maggio
Melle 27 chiese parrocchiali. Tanto la mattina alia celebrazione del

santo Sacrifizio seguito da una breve meditazione. quanto la sera til

rosario, alia predica e benedizione del Venerabile, i terapii, che per la

piu parte sono spaziosi e possono contenere varie migliaia di persone,
erano pieni zeppi, tanto che mancava sito alia calca affluente. I di-

scorsi assumevano per tema la storia ed i privilegi del Papato, la sto-

ria e le virtu deir immortale Pio IX. Dall'albeggiare sino alle undid
della notte i tribunali della penitenza erano gremiti da gran folia di

gente di ogni classe : cinquanta mila e cinquecento comunioni furono

distribuite, delle quali la maggior parte, cioe circa trenta mila, furono

ricevute dai fedeli il giorno 3 di giugno con una devozione e pieta,

che fu uno spettacolo commovente non solo ai cattolici, ma anche agli

eretici di ogni setta in quell' emporio gigantesco, ed immense centro

del comrnercio dei due mondi. Dopo Londra, Liverpool e la citta pii

importante e piu popolata dei tre Regni uniti. Essa conta cinquecento
mila abitanti resident*, oltre quelli che il continue flusso dell'Atlan-

tico mena ogni giorno nel nostro porto, che e il piu famoso porto
del mondo. Due quinti della popolazione sono cattolici, parte Irian-

desi emigrati, e parte Inglesi; poiche questa contea di Lancashire

serbo la fede piu d'ogni altra, e piu d'ogni altra sostenne con co-

raggio invitto la persecuzione accanita di due secoli contro il catto-

licismo. Due mila e settecento lire sterline furono contribute dai

fedeli per un'cfferta al S. Padre nell'occasione del suo Giubbileo

episcopale; e tenero davvero e solido e 1'amore di questi buoni e

fervent! cattolici verso il Sommo Pontefice.

1 PadriGesuiti sotto la direzione del Padre Tommaso Porter egre-

gio Rettore della Chiesa di San Francesco Saverio, ed i missionarii

Redentoristi diretti dai benemerito Rettore della Comunita di Liver-

pool ii Padre Giovanni Stevens, nonche alcuni Passionisti. ed Obiati di

Maria e Lazzaristi condussero gli esercizii nelle varie chiese, assistiti

dai zelante Clero secolare: in tutto circa duecento sacerdoti en no

impiegati in questa opera santa e gloriosa. Non puo essere a mono
che questi esempii di fede e pieta cattolica, cosi straordinarh. non ab-

biano a fruttare ampii e preziosi increment! alia nostra santa religione.



DEL D1RITTO E DEL FATTO
NELLA QUESTIONE ROMANA

I.

Non crediamo che in Italia e fuori si trovi un sol uomo di un

po'di senno e di esperienza dotato, il quale, usando del buon di-

scorso, possa dirsi persuaso che la Questione romana e diffinitiva-

mente ben risoluta nel diritto e nel fatto, come dal 1870 in qua

si e preteso risolverla, e come lo spacciano al volgo i suoi perpetui

raggiratori. Gia tutto quello che negli ultimi cinque mesi di que-

st' anno e avvenuto: il eommovimento eccitatosi dopo 1'Allocuzione

del 12 marzo, colla quale il Santo Padre dichiaravasi oppresso

nella liberta del supremo suo ministero; le universal! proteste dei

popoli cattolici che la seguirono, ed i richiarai autorevolissimi che

a parecchi Governi furono fatti contro questa oppressione della

liberta pontificia; le splendidissime ed inaudite manifestazioni di

amore date a Pio IX nel Vaticano, per occasione del suo giubbileo

episcopate, dairappresentanti dell'orbe cristiano, sotto gli occhi non

pure di chi e accampato nella citta dei Papi, ma della dipiomazia di

tutti gli Stati civili; ed il resto delle cose che ammirabilmente si

sono intrecciate con questa mondiale agitazione degli animi, in

favore della Santa Sede, rendono chiaro che la Questione row ana

non solamente non e punto nulla sciolta, ma entra anzi in una sua

nuova condizione, inseparabile dagli eventi gravissimi che stanno

per isvolgersi nell'Europa.

E ben 1'intendono gli autori e i fautori della guerra al Papato;

i quali fremono di dispetto, vedendo ripresentarsi piu vivace che

mai la terribile Questione, che aveano sperato di rimovere, almeno

per lungo tempo, dal pensiero delle genti. Quindi, per non poter

altro, giacche il dissimulare e tacerne sarebbe dal canto loro affet-

tazione ridicola, si studiano con alto strepito di annebbiarla e

Serie X, vol. Ill, fasc. 650 9 10 luglio
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fonderla, tanto che, fra le lustre del loro sofismi ed i viiuppi delle

loro contraddizioni, apparisca meno fulgida di quello che e nella

verita sua semplicissima.

Ora uffizio del pubblicisti cattolici dev'essere di secondare il

moto, che la virtu di Dio imprime nella cristianita a pro del suo

Vicario in terra, illuminando gli spirit], confortandoli e sfatando

le arti bugiarde, con cui la prava setta si sforza d'intepidirli per

via d'inganni. Ond'e necessario che non si stanchino mai di opporre

gli argomenti di diritto alle sue finzioni, e le prove di fatto alle

sue menzogne. Cosi la giustizia e la ragione della nostra causa

riluceranno sempre meglio, di fronte alFiniquita palese ed alia

rea fallacia dei figliuoli di colui, che allora e vinto quando e sma-

scherato.

Per quest' eifetto, dopo il tanto che si e disputato, affermato e

negato in questi cinque mesi, riputiamo utile un breve sommado

di punti giuridici e storici, il quale dia ccme la chiave da decifrare

tutte le sciarade e confutare tutte le frottole, che la Eivoluzione

gitta in pastura alia plebe dei gonzi, per coonestare il suo pos-

sesso di Roma, e magnificare la liberta del Papa, da essa cocfmato

nel Vaticano.

Volendo poi procedere con ordine, prima indicheremo quello

che e di diritto, riconosciuto legittimo persino dalla stessa Rivolu-

zione governante ;
e poi quello che e di fatto, incontrastabilmente

certo.

II,

1 La Questione romana s'identifica necessariamente col di-

ritto e coll' interesse piu vitale della Ghiesa cattolica, che e la liberta

del suo Capo, nelFesercizio del ministero supremo commessogli

da Dio.

Comunque piaccia definire la Questione romana, o questione del

Potere tempprale del Papa, o questione della sua indipendenza,

non v'ha duhbio che essa tutta si compendia nella questione della

Jiberta di lui, in quanto e Capo della Chiesa cattolica. Di fatto

niuno ha messo giammai in controversia die tale questione, da che
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si fece sorgere per odio al cattolicismo, non avesse come oggetto

immediato la liberta del Pontefice. II materiale possesso di Roma,

per parte di questo o di quell' altro Stato, non avrebbe mai costi-

tuito una questione di momento, se Roma non fosse stata sede del

Pontificate cattolico. Le stesse leghe massoniche non avrebbero mai

inventata 1'unita dell'Italia, ne, con aiuti stranieri, 1'avrebbero ten-

tata, se questa, per termine finale, non avesse dovuto avere 1'occu-

pazione della citta in cui il Papa era libero di governare la Ghiesa,

perche Sovrano. Che adunque la questione della liberta pontificia

s
1

immedesimi con quella del dominio politico di Roma, e cosa tanto

evidente, che torna superfluo il dimostrarlo.

Tuttavia conviene osservare che il diritto e Yinteresse del catto-

licismo, per questa liberta del Papa, furono esplicitamente ammessi

nel modo piu formale dal Potere rivoluzionario che violentemente

occupo Roma, sino dal primissimo entrarvi che fece, passando per

la breccia. Del che sono prova tutte le note diplomatiche, le di-

chiarazioni ufficiali ed i solenni impegni, con cui si obbligd in faccia

delle Potenze e dei popoli a rispettare il libero esercizio dell'auto -

rita pontificia nel reggimento della Ghiesa, e le famose guarentige

che si affretto di decretare al Pontefice con legge dello Stato.

11 La Questione romana s'identifica pure necessariamente

coi diritti e cogYinteressi della coscienza di tutti i popoli e di tutti

gl'individui, professanti la fede cattolica e comunicanti col Capo

della Chiesa.

Anche questo punto, che logicamente si connette con quel che

precede, e fuori d'ogni discussione. La liberta spirituale del Papa

per do e di cosi gran valore, perche inseparabilmente s'attiene

alia coscienza dei cattolici. Ella e la piu gelosa di tutte le liberta,

e ne e la piu complessa. La piu gelosa, perche riguarda quello

che v'ha di piu intimo e nobile neH'uomo : la piu complessa, per-

che si stende a tutte le appartenenze della sua vita. Chiunque si

professa cattolico non pu6 non riconoscere, nel Capo visibile della

Chiesa, il maestro della fede e della morale, il definitore del retto

e del giusto, quanto al credere ed all'operare. Non e meno divino

il diritto nel Papa di governare e di ammaestrare la Chiesa, di

quello che sia divino nel cattolico il dovere di obbedirgli e di
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ascoltarlo. Posta 1' esistenza del cattolicismo, quale e stabilito da

Gristo, il diritto e F interesse del cattolici, nella liberta del suo

Vicario in terra, trascendono tutti i diritti e gl'interessi tutti

T ordine meramente umano.

II clie e si manifesto, che la Rivoluzione medesiraa, benche non

adori altro Dio che il ventre, si e pero veduta costretta a confes-

sarlo. E lo ha fatto, offerendo ai cattolici la sua legge di gttaren-

tige per la liberta del Pontefice, in compenso della guarentigia del

Potere sovrano, del quale in Roma, colle bombe, lo spogliava.

Checche queste guarentige valgano, ben e indubitato che, se non

altro, sono un omaggio da lei reso al sacro diritto dei cattolici;

come lo sono le incessanti affermazioni de'suoi corifei, i quali

anche oggidi sostengono a tutt'uomo, che il Papa, cosi guarentito,

e in Roma libero di fare da Papa.

Ill La Questione romana e adunque politica si, ma princi-

palmente ed essenzialmente religiosa

Evidentissimo ci sembra questo terzo punto, il quale scende,

come sequela dialettica, dai due sovra esposti. II fine per cui la

liberta del Papa vien richiesta e tutto religioso, in quel modo che

tutta religiosa e la natura del Papato, istituito da Cristo Dio. La

temporale Sovranita non e per esso che un terrestre presidio, ag-

giuntogli dalla Provvidenza, affinche la sua liberta sia piu forte-

mente e piu palesamente guarentita. Che la Rivoluzione, violando

T ocdine della Provvidenza, per ora gliel'abbia tolta, nulla fa alto

realta delle cose. Piu dj cinquanta volte, nel corso di dieci secoli,

quest' ordine di Provvidenza e stato violato; ma Iddio ha sempre

avuto cura di risarcirlo, con esemplare punizione de' suoi violatori.

Questo insegna la storia.

Se non che ci6 che monta porre ben bene in sodo si e, che la

Questione romana e per 1'essenza sua religiosa: tanto che tutto

quello che in lei e di politico, vi e come accessorio, o corollario

civile della sua religiosa sostanzialita. II Principato politico, pel

Papa, e la guarentigia temporale ed umana della liberta sua spi-

rituala e divina. fi quindi un diritto politico ordinato per se ad

assistere un diritto religioso.

Questa verita merita di tessere iucidamente chiarita, stanteche
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la Rivoluzione ha un gran vantaggio ad abbuiarla, per confondere

le menti volgari. II potissimo del sofismi, che non si sazia mai di

addurre per isvisarla, e il celebre detto di Cristo Signore a Pilato :

Regnum meum non est de hoc mundo '

; donde ricava poi che, se

il Regno di Cristo non est de hoc mundo, neppure il Vicario di lui

ha da avere, per qualsiasi ragione, un Regno in questo mondo. Ma

lo sciocco paralogismo salta agli occhi, se si bada al semplice si-

gnificato dei vocaboli. Gesu Gristo non disse che il suo Regno non

est in hoc mundo, ma non est de hoc mundo. E lo riconferm6, quando

termino il suo ragionamento a Pilato concludendo: Nunc autem

Regnum meum non est hinc 2
. Ove nota giustamente sant'Agostino,

che Gesu Gristo non disse hie qui, ma hinc di qui: cioe il Signore

asseri che il suo Regno non deriva dai diritti o dai fatti na-

turali di questo mondo. sibbene dai diritto immediate e sopranna-

turale di Dio. Parlo delYorigine del suo Regno, non del luogo ove

si attua. Avrebbe detto il falso, se avesse affermato che il suo

Regno non e in questo mondo, vale a dire non si attua qui nella

terra; giacche altro non e la Chiesa, da lui fondata, se non il suo

Regno divino sopra la terra. Veggasi da ci6 in che poggi tutta la

mole di questo sofisma, che e la batteria teologica della Rivoluzione

contro il Potere temporale del Papa: poggia sopra uno sproposito

di grammatica, il piu grossolano che si possa dare.

Ma quanto e puerilmente ridicolo questo sofisma, in udire il

quale un si gran numero di stolidi fanno ammirativamente la bocca

tonda, altrettanto e insensata la calunnia tritissima, che il Papa e i

cattolici, per amore d'interessi materiali, convertano la religione

in politica, facendo dai possesso di uno Stato civile dipendere la

pace della religione : come se il Papa e i cattolici, difendendo la

giustizia politica della Santa Sede, non difendessero la essenziale

sua liberta religiosa; come se al Papa non corresse 1'obbligo di

mantenere inviolati i diritti anche temporali della Chiesa; e come

se la pace della religione domandasse, che il Papa e i cattolici ab-

bandonino lietamente le ragioni di Dio e la santa liberta del

Vangelo di Cristo, nelle mani dei piu ingordi e truculenti nemici

di Cristo e del suo Vangelo.
1 IOAN. XVIII, 36. 8

Ivi.
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Del resto dato, per assurdo, che il Regno temporale del Papi

fosse cosi pernicioso e contrario allo spirito di Gesu Gristo, come

bestemmiano gl'increduli e gli epicure! della Riroluzione, in che

modo si spiegherebbe il fatto stranissimo, che i Papi avendo per-

duto oltre ciaquanta volte, o in tutto o ia parte, il Regno temporale,

nulladimeno la Provvidenza oltre cinquanta volts ha disposto che,

in tutto o in parte, lo ricuperassero ? bisogaa ammettere contrad-

dizione fra la provvidenza di Dio e il suo spirito, o si ha da con-

fessare che lo spirito di Gesu Gristo ha voluto che i Papi posse-

dessero il Regno temporale, per umana sicurezza della loro spiri-

tuale liberta.

Finalmente la stessa Rivoluzione occupatrice di Roma, commu-

tando il Potere temporale che si e appropriate, colle celebri gua-

rentige politiche da se largite al Papa, non e forse venuta a rico-

noscere espressamente, che la essenza religiosa della Questione

roinana non puo segregarsi da certi politici rispetti ? Non ha forse

affermato col fatto, che la essenziale liberta del Pontefice abbisogna

di politici presidii?

IV La Questione romana e conseguentemente, per diritto e

per interesse, non gia soltanto nationals italiana, ina internazio-

nale e cattolica.

La certezza di questo punto apparisce dalla natura per se reli-

giosamente universale della Questione stessa, ne ha uopo d'altre

prove che la dimostrino. E quando alcuno ne dubitasse, ogni

dubbio gli dissiperebbe dall'animo il Governo rivoluzioaario d'ltalia.

II quale, allorche si accinse alia conquista di Roma, spaccio ai di-

versi Stati d'Europa note diplomatiche e memorie, in cui si di-

chiarava pieno della miglior volonta di portare rispetto al carat-

tere Mernazionale della Questione che si arrogava di sciogliere,

prendendo accordi colle Potenze, e stringendo con esse nientemeno

che un contralto Ulaterak, che 1'obbligasse ad osservare questo

rispetto delicatissimo
T
.

1
Si veggano, intorno a cio, la nota circolare del minislro Visconli-Venosla ai

rappresentanti di re Yitlorio presso le Corti slraniere, sollo la data dei 1 set-

icnibre 1810 e la memoria che 1' accompagnava : e poi si consulli la collezione

intera.degli atti diplomatic! pubblicati dal Governo italiano, dopo compiuta 1'im-

presa della conqnista.
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Y Anzi la Questione romana puo e deve giustamente consi-

derarsi altresi come questione politica interiore del singoli Stati,

che hanno, o quasi tutti, o in grande numero i sudditi di religione

cattolica.

E la ragione di questo e, che tali Stati, o hanno gia colla Santa

Sede accordi che regolano le loro interne relazioni colla Chiesa
;

oppure hanno grave necessita di tutelare la pace religiosa dei

loro popoli; ovvtro sentono 1'importanza somma che il Pontefice,

il quale da 1' indirizzo alia coscknza dei loro sudditi, non soggiaccia

ad influssi sospetti, od a costringimenti nocivi alia pubblica liberta

delle anirne. La evidenza di questa verita strappava dalla bocca a

Napoleone I la confessione, che il Papa, per evitare inquietudini

politiche fra le Potenze, dovea rimanere Sovrano indipendente del

suo Stato iu Iloma; giacche il Papa in Vienna, in Parigi od in

Bladrid, divtrrebbe causa di gelosie reciproche, fra il Governo che

lo albergasse e tutti gli allri. Di questo e persuasa ancora la

Rivoluzione, accampata oggi intorao al Vaticsno. E ricordiamo di

aver letto 1'anno scorso, in un opuscolo d'uno dei piu arrabbiati

nemici del Papato, la Candida dimostrazione, che il maggior danno

che potesse fare il Papa all' Italia legale sarebbe di seco rappat-

tuinarsi, perocche la sua riconciliazione con essa, empirebbe di

mali umori e d'invidie i Governi, e finirebbe coll'attirare una

tempesta sopra questa Italia.

Vero e che, per modiiicare questa condizione di cose, gli av-

versarii confidano nella separazione degli Stati dalla Chiesa, che

sperano potersi compiutainente eifettuare col tempo. Ma codesto

e uu sogno bell' e buono. Finche uno Stato avra cattolica la quasi

totalita o la pluralita dei sudditi, come 1'Austria, la Francia, la

Spagna, la Baviera, per non dire del Belgio e del Portogallo, o

avra cattolico uu loro notabilissimo numero, sara sempre o spesso

costretto, se non da altro, dall'mteresse politico a fare i conti

colla Chiesa, ad usare grandi riguardi al Papa, e talora a farsene

protettore. La separazione, come s'intende dalla Massoneria,

equivale ad una persecuzione dello Stato contro la Chiesa. Or

questa puo durare piu o men lungamente, secondo le congiunture;

ma non puo costiiuire 1'essere nor-male di un paese. II violento
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non dura; nil viokntum durabile: ed allo stringer del nodo, le

persecuzioni pregiudicano sempre molto piu gli Stati persecutor],

che la Chiesa perseguitata. Si guardi cio che hanno perduto di

autorita, di forza morale, d'interiore coesione i Governi della

Germania e dell' Italia, col guerreggiare la Chiesa; e poi si dica a

chi piu nocciano le persecuzioni, se agli Stati che le fanno, o alia

Chiesa che le patisce.

VI Percio la soluzione della Questione romana non puo

imprendersi da un solo Stalo, che abbia tutto Futile a compierla in

suo pro ;
ma deve appartenere a chi vi ba il primario diritto ed

interesse, che e il Pontefice colla Chiesa, ed a chi ha 1' obbligo di

tutelare i diritti della coscienza dei popoli, che sono gli Stati

aventi sudditi cattolici.

E questo un corollario delle tesi finora premesse, dialettica-

mente legittimo ed irrefragabile. Si deduce dalla natura religioso-

politica, che lo stesso Governo occupatore della citta dei Papi si e

apertamente protestato di riconoscere nella Questione romana, e

dal carattere internazwnale, che ne'suoi atti diplomatic! si e van-

tato di mantenerle. Ben e vero che egli non ha fatto nessun

capitale del diritto primario che hanno il Papa e la Chiesa di appro-

vare e sancire lo scioglimento, che alia detta Questione altri pre-

tenda dare. Ma cio non reca stupore dal canto suo. Perocche se il

Goveroo rivoluzionario d' Italia avesse voluto avere riguardo a

questo principalissimo diritto, la Questione romana non sarebbe

esistita; troppo essendo noto, che fondamento di tutta la Questione

e il gran presupposto, che Papa e Chiesa hanno perduto ogni di-

ritto sopra lo Stato di san Pietro, per questo solo che al Governo

della Rivoluzione tornava conto prenderlo. Dato cio, questo Governo

non poteva urbanamente chiedere al Papa la licenza di guarentirlo,

in una forma nuova, mal suo grado. II galateo diplomatico della

Rivoluzione non permette ancora ad un Governo che abbia detro-

nato il Papa, di presentarglisi in ginocchio davanti, con una bomba

nella destra e un foglio di guarentige nella sinistra. Gli fu adunque

mestieri tentare di guarentige il Papa d' accordo con le Potenze

piu alia sua liberta interessate; e per tal guisa vedere d'imporre

Lellamente al Papa codeste sue guarentige. Di qui la bizzarra
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profferta di un contralto bilaterale, che il Governo rivoluzionario

d' Italia fece magnanimamente alle Potenze; ma che nessuna di

queste, ne grande ne piccola, ne cattolica ne acattolica, ha stimato

onorevole di accettare e di sottoscrivere, chi dice perche il Go-

verno italiano non gode credito di eccessiva scrupolosita nell'os-

servanza di certi contratti bilaterali; e chi dice perche quel con-

tratto fu giudicato inutile, siccome nullo de iure e de facto,

mancando 1'assentimento del terzo, che solo ha il diritto di con-

trattare.

D'onde si scorge che il sopra allegato corollario vien confer-

mato non meno dalla ragione, che dal fatto.

VIP Per lo che sara sempre senza base giuridica e senza sta-

bilita quella soluzione qualunque, che il Governo d'ltalia dia alia

Questione romana. contro Yassenso e a danno del Pontefice e della

Ghiesa, e contro i diritti degli altri Stati cointeressati all'indipen-

denza di lui.

Anche questo corollario sembra a noi di una si limpida chia-

rezza, che a volerlo illustrare si olFuscherebbe. Ghiunque consideri

che qui si tratta non di forza, ma di diritto
f
deve concederci che,

per negarne la irrepugnabile verita, bisogna far onta all'umana

ragione e rinunziare al naturale buon senso.

VIII Onde il Pontefice e strettamente tenuto di difendere la

sua liberta spirituale, con tutti i mezzi che Dio ripone nelle sue

mani
;

ed i popoli e gli Stati, cointeressali a questa sua liberta,

sono in pieno diritto di mantenergiiela coi mezzi medesimi, non

esclusi gli estremi

Dura e, pei politici e per gli scribi delle sette anticristiane,

quest' ultima conclusions ma in riga di morale e di giure, di

filosofia e di dialettica, non la possono combattere. Sappiamo che

infuriano a solo udirsela annunziare e la esecrano a gran voce,

qual enormita mostruosa. Pure che farci? & una enormita neces-

saria, simile a quelle tante che tutto giorno commettono i magi-

strati, quando applicana ai rei convinti gli articoli del Codice

penale. Sia pur dura, finche si vuole, la legge che la nostra

conclusions comprenie: ma e legge di logica e di diritto. Dura

lex, sed lex; e cio basta.
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III.

Yeniamo ora ai punti di fatto : circa i quail scrivereino piu breve,

sia perche gia ne abbiamo toccati parecchi nello schiarire i punti

di diritto; sia perche sono a tutto il mondo notorii.

1 La Rivoluzione d'Italia,per risolverela Questione romana,

dopo avere nol 1859 e nel I860, contr'ogni diritto naturale e po-

sitive, spogliato il Papa di cinque sesti del suo State, nel 1870,

senza neppure uu pretesto plausibile, col solo diritto della forza,

lo ha spossessato anco di Roma, e ridotto a vivere chiuso nel Va-

ticano.

Si osservi poi che, per giustiflcare queste spogliazioni, mancan-

dole assolutaraente ogni titolo giuridico, la Riyoluzione invento il

diritto nuovo, derivante dalla teoria, che un faito diviene legittimo

ed onesto, per ci6 solo che e felicemente compiuto. Anzi un raese

prima che assalisse colle arrni Roma e le circostanti province, il

Governo della Rivoluzione prese formalmente Timpegoo colla

Francia di osservare la convenzione del 1864, che gli vietava

Faccesso a Roma colla forza; e per bocca de'suoi ministri dichiaro

in pieno Parlamento, che 1'assaltare Roma ed espugnarla colle

bombe, sarcbbe stata una iniquita solenne, indegna persino di un

sultano barbaresco. Tolti i quali impegni e fatte le quali dichia-

razioni, non chiamato, non provocato, senza che nulla occorresse a

modificare le cose, si avvio subito ad assaltare Roma e ad espu-

gnarla colle bombe.

Questa e un'osservazione storica importantissima, giacche, mes-

sane da un lato ogni altra, raostra le relazioni che passano tra il

diritto piu seraplice della Questione romana, e il fatto del suo

temporaneo scioglimeato per parte della Rivoluzione d' Italia.

IP II Papa esautorato della politica Sovranita di Roma, vo-

lendo rimanere nel suo Vaticano, non tardo a promulgarsi, in faccia

aDioed agli uomini, moralmente prigioni&ro della Rivoluzione, sub

hostili potestate penitus constitutum ed a richiamarsi, con gravis-

sime proteste, di essere offeso e legato nella liberta del suo pon-

tificio ministero.
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Ecco sette anni che la Rivoluzione si affatica a persuadere Y uni-

verse cattolieo, che il Papa non e suo prigioniero, per la sola ra-

gione che essa non gl'impedisce di muoversi, se vuole, dal Vati-

cano: ed ecco sette anni che Funiverso cattolieo grida prigioniero

il Papa, per la sola ragione, ch'egli e in balia di un potere ne-

mico, il quale da nemico lo ha detronato, da nemico lo circonda,

e da nemico lo guarda e lo tratta. Godesto non & un problema di

alta metafisica o di astrusa giurisprudenza : e una di quelle ve

rita, che basta il coraune vocabolario del buon senso a definire.

IIP In cambio della storica, indipendente e reale Sovranita,

di cui ha spossessato il Papa, con quei diritto che si e detto, la Ri-

voluzione ha concessa al Papa una Sovranita personale, con una

serie di privilege che debbono tener luogo di guarentige alia sua

liberta di Capo della Ghiesa, e rassicurare tutti i popoli e i Governi

a questa sua liberta interessati: privilegi per6 che il Papa si e

alFrettato di ripudiare sdegnosamente come derisorii, e nessun

Governo ha riconosciuti per validi, in verun trattato politico inter -

nazionale.

Noteremo, per maggiore schiarimento di questo gruppo di fatti,

che la concessione delle guarentige, appunto perche concessions

del Governo rivoluzionario occupatore di Roma, conferma che il

Papa e in sua balia ed a lui materialmente soggetto, sub hostili

potentate constitutus: in prima perche non si concedono privilegi

se non da chi sta sopra, ed a chi per se sta sotto la legge; e poi

perche chi li concede puo ritirarli. Oade, alia fine dei conti, il vi-

gore di tutte le guarentige, in cui si vorrebbc fare sussistere la

liberta dei Papa, si riduce all'arbitrio del Governo che gli ha con-

cessi i privilegi ;
il quale puo, se gli piace e quando gli piace, sot-

trarglieli. E cio spiega, non solamente la ragione per la quale ii

Papa ne ha rigettata con orrore 1'offerta; ma quella altresi, per la

quale niua Governo, poco o molto interessato alia liberta del su-

premo Pastore della Chiesa, ha mai accettate per buone cotali

guarentige, mediante trattati
;
ed i piu le hanno ammesse come

spedietitetransitorio.il meno iatollerabile, finche durano le odierne

condizioni incertissime dell'Europa.

IV U
Intanto che il Governo italiano guarentwa il Papa, come si
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e accennato, affinche liberamente potesse governare la Chiesa, gli

toglieva poi una porzione di mezzi efficaci per ben governarla, abo-

lendo gli Ordini religiosi, secolarizzando i convent!, trasformando

gl'istituti pii, incamerando i beni ecclesiastici e manomettendo,
. quel piu che gli era possibile, tutto 1'esteriore organismo della

Cbiesa in Roma. E se il Papa e venuto levando la voce, per ri-

cbiamarsi di tante ingiurie, il Governo gli ha risposto con ingiurie

peggiori; sino all' ultima, contenuta nella legge manciniana, la

quale mirava nientemeno cbe a chiudere la bocca del Papa gua-

rentito.

Al qual proposito non e inutile avvertire, come il Governo della

Rivoluzione, con questi suoi procedimenti, nulla ostante le triviali

sue ipocrisie, siasi mostrato sempre fiero e giurato nemico del

Papa in Roma, ed abbia cosi reso palpabile fino ai ciechi, ch'egli

e verso il Papa un Potere propriamente ostile, e che quindi esso Papa
e da sette anni, in tutta la verita dei termini, sub hostili-domina-

tione constitutus, come Sua Santita lo ha teste riaffermato, nella

sua stupenda Allocuzione dei 22 giugao
l
. Inoltre giova pur avver-

tire che colla sua proposta di iegge manciniana, per ora fallita,

questo Governo ha scoperta 1'intenzione sua di rifarsi, se ne avra

il tempo, sopra la sua legge delle guarentige e restringerla almeno

indirettamente, quanto piu potra. Col che ha riconfermato quello

che gia pretendeva negare; vale a dire d'aver posto il Papa in

tale condizione, che laliberta di lui dipende tutta dall'arbitrio suo.

V Quantunque poi, per virtu della legge delle guarentige, il

Papa sia stato dichiarato Sovrano e inviolabile quanto il Re, nul-

ladimeno, nel corso di questi sette anni, la sacra persona del Pon-

tefice e stata quella che piu di ogni altra si e potuta liberamente ed

impunitamente offendere, con ogni sorta di vituperii, dalla pub-

blica stampa e dalla pubblica voce, non solo in adunanze popolari,

ma pur dentro il Parlamento stesso. Di maniera che, se invece di

1 Parlando delle mirabili dimostrazioni di fede che i cattolici dell'orbe gli

hanno data in Roma, per 1'occorrenza del suo giubbileo episcopate, il Santo Pa-

dre soggiungeva: Hacc manifcsle Iticuknlcrque demonstrant, quod- alias iam

ahimadvertimus, perlurbationem scilicet et ansietatem, in qua sunt fideles, ob

commwnem Patrem, sub hostili dominalione subditum.
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una legge di eccezione in favore, il Governo ne avesse fatta una

in odio, cioe tale che abbandonasse nominatamente la persona del

Papa agli oltraggi ed agl'improperii della canaglia alta e bassa

del Regno italiano, le infamazioni e le diffamazioni di essa non

sarebbero state ne maggiori ne peggiori di quelle che sono state

e sono tuttora, sotto la legge delle guarentige.

A questo fatto cotidiano ogni commento e superfluo.

YI Finalrnente in tutto questo tempo si e veduto 1'orbe cat-

toli co protestare del continuo, in mille forme, contro lo stato di vio-

lenza in cui si e posto il Capo della Ghiesa, dal Governo che ha

preteso risolvere la Questions romana, conquistando Roma. E le

proteste si sono vedute aumentare cogli anni di numero e d'inten-

sita. Finora pero sono rimaste quasi del tutto inefficaci, attesoche

i Governi piu interessati alia liberta del sommo Pontefice, per varie

cagioni, o non hanno potuto ancora, o non ancora hanno voluto

prenderne in mano la causa. Frattanto F agitazione si accresce e

turba profondamente gli Stati, perocche la Questione rornana si

trova implicata con tutta la politica europea: ne ri.ro ane ai Governi

altro partito, che quello di simulare, dissimulare e temporeggiare,

aspettando avvenimenti che tutti sentono prossimi e nessuno pu6

prevedere.

Tal e 1'epilogo dei precipui fatti spetfcanti alia Questione ro-

maaa, che van messi a riscontro coi capi di diritto piu sopra in-

dicati, chi voglia formarsi un giusto concetto del punto in cui e

ora, dopo sette anni, la grande Questione.

*
IV.

La Rivoluzione d'ltalia sa troppo bene, che la Questione romana

e tutt' altro che risoluta, col suo conquisto della citta dei Pa pi.

Anzi sa, e i suoi sicofanti non cessano di ripeterlo, che lo starvi

accampata, come vi sta, la espone a terribili cimenti futuri. Ma

essa, pel presente, spera in un uomo, che e il .solo suo sostegno

al mondo, nel Bismark
;
in quel modo che prima sper6 in un al-

tr'uomo, che le diede 1'essere politico, in Napoleone III. Tuttavia

non ignara del Maledictus homo qui conftdit in homine J

,
si viene

IEREM. XVII, 5.
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avvedendo che fragile e caduca e questa sua speranza nella vita

o nell'auge di un uomo, il quale oggi e in figura e domani puo

essere nel fango o in sepoltura. L' esempio della rapida sparizione

dell'altr'uomo in cui si affid6, non e scordato. II Bismark 1'ha spinta

dentro Roma, acciocche, qual sua delegata, gli tenesse in pegno

il Papa, mentr'egli dava la sua gran battaglia al cattolicismo in

Europa. Or questa battaglia volge per lui alia peggio. L'Attila

moderno, come Pio IX lo ha dianzi definite, declina ogni giorno e piu

perde senza riparo. Che sara dell' alleata e delegata sua, quando

egli, a guisa di Napoleone III, sia sfumato nel nulla della superb a

sua vanita ?

Per noi, Italiani, scriveva Ruggero Bonghi nel 1871, Roma

rimarra il centro della politica, poic.be ha fmito di esserne la

mira '. Perche Roma era la mira dell'Italia settaria, essa langui

undici anni, consumando se e logorando il meglio delle forze mo -

rali e material! dell'Italia vera e cristiana. Occupata poi che ebbe

Fambita citta, la mira si convert! in centro; e la Questione ro-

mana e" ridivenuta per lei, piu che mai, fonte di estremi pericoli

e minaccia perenne di totale ruina. Ond' ecco avverato, che i due

vocaboli di Roma e di morte compendiano tutta la storia di que-

st' Italia, fittizia, strumento servile dello straniero a danno del-

Fltalia reale, e ne mostrano gl'inevltabili destini. Senza Roma per

mira o per centro, non pote e non puo vivere : Roma, sua mira o

suo centro, sta nei fati che siale cagion di morte. fi una verita

che s'intuisce, non sono voti che si esprimono.

Ne altrimenti doveva accadere. II Bonaparte plasmandola a Sol-

ferino e il Bismark incoronandola nel Campidoglio, la indirizza-

rono a distruzione della Roma cattolica e pontificate, ultimo ter-

mine della setta antl cristiana. Questo, fuor d'ogni vele d'ipocrisia,

e stato il vero fine open's e il v.ero fine operantium 1'unita subalpina

d'ltalia. Di qui la necessaria sua tendenza verso Roma : o giungervi,

o morire. Ma Roma e quella pietra misteriosa, contro cui chi va a

dare del capo si spezza la fronte. Cosi e scritto nei deli: e cosi,

da che in Roma siede Pietro, e sempre avvenuto. Dunque la ne-

cessaria tendenza dell'Italia massonica doveva condurla a rompersi
1 iVwoua Antologia di Firenze, agosto 1871, pag. 968.
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le corna sotto il Vaticano. La formola Roma o morte esprimeva il

primo periodo, quello della tendenza. La formola Roma e morte

gia esprime il secondo, quello del possesso.

II che s'inferisce eziandio dal punto in cui e la Questione ro-

mana, oggi, dopo un settennio di sperimenti della sua nuova solu-

rione. A che cosa e riuscito il Governo rivoluzionario d' Italia in

Roma? A contentare il Papa? A conciliarselo ? A strappargli al-

:neno 1'ombra di una concessions? Lo dicano gli atti suoi piu re-

senti, e in ispecie ia sua Allocuzione dei 12 marzo di quest' anno,

?Jie ha sgomentato il Governo piu cheun'altra giornata di Cu-

stozza. A tranquiliare i caltolici ed a persuaderli, che il Papa da se

'juarentito e il piu libero dei Papi ? Lo dica la formidabile protesta

in contrario, che i cattolici, da ogni parte del globo, son venuti a

fare per due interi mesi dentro la stessa Roma, nella contingenza

del giubbileo episcopale del Santo Padre. A rassicurare gli Stati ?

Lo diea quel che e seguito in varii Parlamenti, appresso 1'Allocu-

zione pontificia ;
e lo dica la crisi politica della Francia, ia quale,

si voglia o non si voglia riconoscerlo, e stata affrettata dall'agita-

zione che la parola del Papa vi ha prodotta.

Nulla dunque, nulla il Governo rivoluzionario dltalia in questi

anni si e vantaggiato, quanto al risolvere il nodo vero della Que-

stione romana, che e di accordare in Roma la liberta spirituale

del Papa colla sua politica soggezione. Anzi ogni anno ha peggio-

rata la propria causa, rendendo manifestissimo, per 1'esperienza,

il postulate gia teoricamente indubitabile, che il Papa in Roma

non puo essere se non Sovrano, o Prigioniero. Si e arrogato di

raostrare gloriosamente all'orbe cattolico il capolavoro di un Papa,

libero Sovrano in Roma senza Stato: ed invece ha raostrato costan-

temente un Papa sub hostili dominaiione penitus constitutum.

Or dimandiamo npi, concludendo : puo esser questa la soluzione

regolare, durevole, accettabile, pel Papa, pei popoli e pei Governi,

di una Questione, connessa inseparabilmente con quanto e di piu

delicato e geloso nella coscienza pubblica e privata ?
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XXXVII.

/ soggettivisti, e la questione del ponte

Come questa si trattasse dagli scolastici

Se quell' attitudine relativa, onde le seasazioni si terminano at-

tuosamente, come tutti gli atti conoscitivi, al loro oggetto, sommi-

nistra da se sola tutta una serie d'irrefragabili argomenti contro al

materialismo, confidatosi in mal puato di ridurle a fenomeni di

elettricita o di altre tali forze corporee; non e pero che conside-

rando le sensazioni medesime sotto altri aspetti, ed in ispecie te-

nendo conto delle apprensioni del senso interno e delle svariate

operazioni della fantasia e della memoria, non si scoprano agevol-

mente negli atti delle potenze sensitive piu altri caratteri, che ne

rendon del pari manifesta 1' immaterialita. Ma a dover premere ad

ogni occasione con singolare insistenza sulla oggettivita o, come

gli antichi parlavano, sull' attitudine intenzionale, intrinseca alle

sensazioni, e a dovervi richiamar piu volte 1'attenzione dello stu-

dioso, perche ne vegga I'importanza nelle singole questioni, una

speciale ragione ci costringe: ed e Foblio in che fecero cadere

questo punto capitalissimo i varii sistemi d' ideologia succedutisi

dal Cartesio in poi : e fu senza nessun dubbio fra i loro errori uno

de'piu gravi in se e de'piu rovinosi nelle conseguenze: perche tolse

alia umana cognizione nello stesso suo fondamento un carattere

essenziale, o, per dir meglio 1'essere stesso di conoscenza. Do-

poche il Cartesio ne diede 1'esempio nel suo dubbio metodico,

tutti 1'un dopo 1'altro v'inciamparono i corifei della filosofia rimo-

dernata. Condillac e Malebranche in Prancia, Berkeley, Hume,
Locke in Inghilterra ; Rant, e gli altri capiscuola, che pullularono

dopo lui, in Gurmania
;
discordi tutti fra loro nel disegnare la no-

vella tessitura della conoscenza umana, s'accordarono nel troncarne

perprimo fatto la trama, considerando le sensazioni non altrimenti

'

V.edi quaderno 648, pagg. 6i9-66i.
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che come rappresentazioni soggettive; e della loro energia oggettiva

o non avvedendosi per nulla o favellandone come di cosa estranea

alia filosofia. Laonde per questo riguardo a tutti ugualmente puo

darsi nome di soggettivisti. II qual errore, sostenuto dall'autorita

di tanti maestri, e giunto fino all' eta nostra si poderoso, che non

basta 1'animo di rifiutarlo, neanche ai propugnatori della filosofia

positiva : a cui dovrebbe soprattutto calere della dignita dei sensi,

che sono per essi poco men che F unico e supremo fonte di cono-

scenza
;

e pur vedemmo il Tyndall far buon viso alia teoria dello

Spencer e non negargli che le sensazioni sieno meri simboli delle

cose percepite.

Perduta cosi di vista la proprieta per la quale sola gli atti del

senso valgono a mettere in comunicazione il soggetto col mondo

esteriore, era naturale a seguirne che i filosofi si chiedessero a

vicenda qual via dunque restasse all' anima per uscire colla sua

conoscenza fuori di se. Rappresentatevi 1' anima rinserrata nel suo

corpo, quasi che in una caverna, come piacque gia a Platone, o in

una camera buia come preferisce il Locke, o in un castello o isola

deserta, come pare che se la raffigurino altri. Quivi ella si sta romita

e segregata dal mondo, col quale non ha commercio immediate,

ma solo mediato in quanto gliene giungono certe imagini che s'im-

primono nei sensi e dai sensi che non hanno altro ufficio, per

mezzo della fantasia si presentano all' intelletto. Queste sole ima-

gini sono a lui immediatamente present! ;
e si concepisce senza dif-

ficolta che contemplandole egli le apprenda e ne abbia coscienza,

come d' interne modificazioni. Ma fin qui la sua cognizione non si

estende fuori del soggetto, poiche dentro e non fuori son tutte quelle

imagini, intorno alle quali si balocca. Al tutto e d'uopo trovare alcun

pertugio donde 1'anima esca all'aperto, o una fune onde si cali, o un

ponte per cui si tragitti. Si preferi alle altre quest' ultima metafora,

e ne usci formolata la questione del ponte. Intorno al qual ponte

molto si specolo dai soggettivisti per oltre a due secoli : e parecchi

concbiusero che egli non v'era ne poteva fabbricarsi: altri si pro-

varono di allestirne qualcuno con varii ingegni ed argomenti ;
ma

riusci ogni volta si stretto e traballante, che le piu salde teste ne-

gano di potervi passare sicuramente.

Serie 2T, vol. Ill, fasc. G50 10 10 luglio 187?
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Ognuno s'avvede die la qmstiom del ponte puo essere proposta

in modi e con intendiraenti assai diversi. Chi la propone, puo in

primo luogo voler chiedere soltanto come avvenga che noi cono-

sciamo i corpi esterni, e siamo certi della loro esistenza. Non si

mette allora in dubbio il fatlo psicologico della cognizione e della

certezza, e neanche il valore: ma sene vuol notomizzato fin dalle ori-

gini lo svolgimento e le cause. A questo fine dovra essere conseguen-

temente diretta altresi la risposta, che secondo le dottrine da noi piu

largamente dichiarate ai suoi luoghi, puo riassumersi nei termini

seguenti. Distinguiamo nelF uomo, per amore di chiarezza e di

brevita, tre facolta subordinate fraloro: il senso esterno, 1'interno

e rintelletto. Tutte e tre convengono nell' essere conoscitive e

passive. In quanto passive, esse dipendono cosi dall'oggetto nelle

loro operazioni, che senza Faiuto di una sua impressione mediata

o immediata, sono incapaci di uscire dallo stato di mera potenza ;

e per lo contrario, eccitate dalla debita impressione, non possono

a meno di reagirvi con un atto corrispondente. Godesto atto altro

non e che la produzione di un' imagine immateriale, che.modellan-

dosi suir impressione ricevuta e rappresentandola, rappresenta

con cio stesso F oggetto: perocche 1'azione e la passione essendo

nel fatto una cosa sola e non differenziandosi che per rispetto ai

termini, mentre 1'imagine riproduce 1' impressione passiva, ripro-

duce con cio stesso 1'attiva; o che & lo stesso, riproduce 1'oggetto

esterno in quanto agente sulla potenza: che solo in quanto tale

una cosa puo esser oggetto di conoscenza per una facolta passiva.

Tale e F imagine, che le nostre potenze conoscitive formano; e

che, per ragione della loro medesima passivita, debbono necessa-

riamente formare, quando Fimpressioae e conforme al modo ri-

chiesto dalla natura. In quanto poi quelle facolta sono conoscitive,

le loro rappresentazioni vanno dotate di un' iatriaseca energia re-

lativa: non solo imitano F oggetto ma si terminano ad esso, sieche

per esse lo apprendiamo e conosciamo. Tutto questo comincia a

verificarsi gia nell'infima delle nostra facolta conoscitive, doe nel

senso esterno. Se la mano urta in un corpo, immediatamente il

tatto forma, di quella sua durezza, un' imagine immateriale foggiata

sulF impressione che ne riceve, ritraendola con una simililudine di
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ordine incorporeo, eziandio quanto all'estensione; e di piu rappre-

sentandola come agente attualraente sopra Y organo e quindi come

estranea a lui. E perche" quell' imagine e di sua natura conoscitiva,

il formarla e apprenderc la qualita raffigurata in lei, e apprenderla

come agente sopra noi ed estranea, e tutfuno. Questo e il primo

grado della conoscenza che abbiamo delle cose esteriori. Ma il

senso esterno non e che una diramazione dell' interno, Quindi

come 1'impression materiale fatta negli organi del primo, passa

all' organo del secondo per mezzo del sistema nerveo, cosi la im-

materiale, mediante F imagine sensitiva, si trasmette alia facolta

che ivi risiede, ed e centro della sensibilita. Ricevendo la quale

impressione, il senso interno vi risponde secondo la stessa legge

con una 'imagine ancora piu immateriale, doe con un fantasma

dell'oggetto, raffigurato (discorriamo della prima apprensione) come

attualmente agente sulla potenza,. doe come presente e insieme

come estraueo: imagine anch'essa viva ed attuosa che costituisce

un secondo e piu perfetto grado di vera conoscenza. Non ripete-

remo qui come nella teoria di S. Tommaso il fantasma sia reso atto

ad operare sulla potenza spirituale. II fatto e che questa puo gio-

varsene ad acquistare dell' oggetto una doppia conoscenza
;
la quid-

ditativa, formandone ua'imagine astratta, che prescindendo da tutte

le note individuanti, ne riproduce solo la natura universale : dipoi

eziandio, la merce di una seconda riflessione, puo in qualche modo

ccnoscerlo concretamente nella sua singolarita, quale gli e presen-

tato dal fantasma. I fantasmi, cosi il santo Dottore, stanno al

nostro intelletto, come le cose sensibili al senso: ma v'e questa

differenza, che la similitudine che e nel senso, si astrae dalla cosa

come da oggetto, e quindi do che si conosce direttamente per quella

similitudine, e la cosa stessa: al contrario 1' imagine che e nell' in-

telletto non si astrae dal fantasma come da oggetto conoscibile,

bensi come da mezzo di conoscenza: a quel modo che il senso riceve

T imagine della cosa che e nello specchio, e tende in lei non come

a suo oggetto, ma come a somiglianza del medesimo T
. L'analogia

dello specchio e. delle piu acconce e dichiara come il senso interno

anch'egli trascorra, nella sua apprensione, dalla sensazione, che

1 S. THOM. Verit. Q. 2. a. 6.
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immediatamente gli si presenta, all'oggetto esterno per lei perce-

pito. Supposto pertanto che F impressione fosse fin dal principio

proporzionata al senso, sul quale cadde, e pero ne seguisse una

sensazione perfetta nel suo genere e dipoi un distinto fantasma nel

senso interno; 1'intelletto egli pure dovra necessariamente cono-

scere F oggetto come reale, esteso, e distinto da s&, dai sensi e dai

loro organi. II perche non gli sara nemmeno possibile di giudicarne

altrimenti, determinate com'e dall'evidenza della cosa, cioe dalla

conveniente impressione dell' oggetto: alia quale egli per necessita

di natura ubbidisce noa meno nei giudizi che nelle apprensioai.

Egli e dunque certo dell'esistenza, realta, estensione di do che i

sensi chiaramente percepiscono, giacche nella determiuazione del

giudizio ad affermare o negar checchessia consiste formalmente la

certezza. Cosi va la bisogna del coaoscer noi i corpi estranei e

dell'esser certi di cio che i seosi ci riferiscono.

Si obbiettera per avventura, che supposta la passivita e la virtu

conoscitiva del senso esterno, si capisce senza gran pena come egli

apprenda F oggetto, alia cui impressione reagisce col suo atto im-

rnateriale. Ma non essere ben chiaro come e perche il senso interno

riproducendo Fimagine in cui si termino la sensazione, abbia a co-

noscere F oggetto e non anzi quell' imagine: ed altrettanto dicasi

dell'intelletto in ordine al fantasma. La soluzione di questo dubbio

si contiene gia in quell' espressione dell'Angelico, che, cioe la po-

tenza superiore tende nelHmagine dell'inferiore, come a mezzo

di conoscenza. Per intenderne a pieno la forza, se non basta la si-

militudine acconcissima dello specchio, si osservi che anche fra i

sensi esterni quelli che hanno per oggetto proprio cose distaccate

dall'organo, come la vista e Fudito, ricevono immediatamente F im-

pressione non dall' oggetto, ma dal mezzo
;
e nondimeno per legge

loro propria e naturale apprendono non gia il mezzo, sibbene F og-

getto. Difatto benche Focchio, a cagion d'esempio, per la comune

condizione di passivita, non formi la sua imagine altrimenti che a

norma dell' impressione ch'ei riceve dal mezzo a se contiguo; quel-

F imagine non pertanto ci rappresenta la cosa come distaccata dal-

Focchio, ed or piu or meno lontana: or tale non e certamente lo

strato contiguo del mezzo, bensi F oggetto. Quest' ultimo adunque
si rappresenta dall'occhio e si apprende; benche la virtu visiva
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reagendo alia irnpressione, tenda prossimarnente verso la qualita

comunicata all'etere dalla fonte luminosa: ma ella vi tende come

a mezzo e non come a termine. Gosi richiedeva manifestamente il

fine di que'sensi: quanto poi alia ragione dell'esser possibile questo

effetto si remote da ogni analogia di operazioni material!, altra non

puo darsene se non se 1'indipendenza dalle condizioni di luogo come

da quelle di tempo, che consegue e si proporziona coH'immaterialita

del principio agente. Ora un simile modo di operazione doveva e

poteva convenire al senso interno per somiglianti ragioni di scopo

e di natura. Essendo suo principale ufficio, ne' bruti di presedere

alle operazioni esterne, nell' uomo di presentare all'infcelletto la

materia delle sue operazioni ne'fantasmi delle cose estranee; e non

giungendo a lui immediatamente 1' impressione di queste ; bisognava

che egli fosse cosi naturato, che venendogli essa per mezzo delle

sensazioni, a queste bensi reagisse prossimamente, foggiando su

loro la sua imagine ;
ma rappresentasse direttamente non loro ma

Foggetto, e a questo trascorresse per natural moto: salvo il po-

tersi affissare per impero della volonta o dell' istinto anche nelle

stesse sensazioni, in ispecie se dolorose o dilettevoli. Di guisa che

i sensi esterni, rispetto all' interno, tengono luogo di mezzi di co-

noscenza
;
e le sensazioni d' impressione procedente dall' oggetto :

e questo e da lui direttamente conosciuto, come insegna 1'Angelico

avvenire poi altresi del fantasma in quanto si contempla dall' in-

telletto.

Impertanto se non si desiderava altro fuorche una ragionata

esposizione del modo, onde conosciamo il mondo esteriore e siam

certi della sua esistenza, codesta esposizione la filosofia antica ce

1'aveva somministrata pienissima. fi vero che in tutto il procedi-

mento da lei notomizzato con ogni cura passo per passo, non s' e

incontrata cosa a cui si adattasse comechessia la metafora del ponte.

Ma ne e chiaro il perche. L'eccellenza intrinseca agli atti conosci-

tivi per cagione della loro immaterialita, li rende idonei ad essere

tutto insieme soggettivi ed oggettivi, immanent! e transitivi, chiusi

nel conoscente ed estesi fino al conosciuto. Ad entita di tal natura

e cortesia da semplice 1' offerire un ponte. Vi risponderanno mot-

teggiando, che il ponte e fatto per uscire ed elle debbono star

dentro nella potenza : dalla quale, pur non uscendo, per una cotal
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virtu loro propria sanno raggiungere 1'oggetto: e non se ne do-

mandi il come, che, ad ogni modo, non e per via di ponti, donde

non si esce mai senza uscire; ed elleno, per 1' opposite, escono o

stanno.

Parimenti, nell' analisi teste istituita, non ci siamo avvenuti in

nessun ragionamento necessario a farsi, per acquistar certezza, sia

dell' esistenza sia delle modification! degli oggetti percepiti dal

senso. E per verita coloro che ne suggeriscono, danno bensi un

saggio di dialettica piu o meno stringente; ma non additano certa-

mente la via per la quale tutti gli uomini, filosofi e volgari, am-

mettano per buoni que' raziociaii, li rifiutino o li ignorino, sono

determinati ad asserire ci5 che i sensi danno loro per vero.

XXXVIII.

Come la questione del ponte sia intesa e trattala

dai soggettivisti

Ma dai soggettivisti la questione fu trattata sotto ben altro

aspetto che non, dall'antica filosofia. Delia certezza immediata non

si tenne verun conto, non che se ne stadiasse Forigine ed il valore.

Quindi 1' esistenza de'corpi e la realta delle cose percepite col senso

si volse in teorema, bisognoso di una dimostrazione, che non a

tutti sembro possibile a farsi. La nostra coscienza, si disse col

Cartesio, non ci Hvela nelle nostre sensazioni altro che fatti e mo-

dificazioni interne : or come si potra egli dalla conoscenza di queste

imagini conchiudere alia esistenza delle cose che elle rappr-esen-

tano? Chi ci assicura, per esempio, che qualche spirito maligno non

si prenda lo spasso d'illuderci con vane apparenze? o che essenon

germinino da se stesse in noi? Non sono tante le sentenze in questo

e in simili discorsi, quanti sono i vizii onde vanno contaminati.

Annoveriamone alcuni, se tutti non si puo.

Prirno vizio e ii trasmettere con incredibile leggerezza il carat-

tere conoscitivo delle apprensioni del senso, sia interno sia esterno.

Difatti pel Gartesio e per altri assai dopo lui, i bruti, come privi

d'intelletto, non sono capaci affatto di cognizione: egli li riguar-

dava come pure macchine : e se poi disdicendosi concedette loro la

vita e il senso, uon seppe tuttavia riconoscere, neanche ragionando
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dell'uomo, che il senso importava una vera conoscenza, benche

d'infimo grado e specificamente inferiore all'intellettuale. Di che

non gli rimase a considerare se non quest' ultima, privata pero del

suo natural fondamento, che e la conoscenza sensitiva.

Secondo vizio. di cui s'e gia toccato, e il trapassare, quasi non

fosse, la certezza immediata che ahLiamo anche intellettualmente,

di cio che il senso apprende: ed avvisarsi pero che ci sia d'uopo

procacciarcela per via di ragionamento, conchiudendo dalla esi-

stenza deirimagine a quella dell'oggetto. Or questo e un andare

a ritroso della natura. Imperocche la facolta intellettuale tende

naturalmente a raggiungere, se e possibile, il suo oggetto in se

stesso, anzi che a mirarlo come racchiuso in un altro : e cio e pos-

sibile, quando Foggetto puo naturalmente manifestarlesi da se me-

diante una sua impressione. Ma noi abbiamo veduto come di po-

tenza in potenza la .manifestazione delle cose esterne giunga fino

all'intelletto: il quale, o le consideri astrattamente o dipoi anche

concretamente, ha modo di conoscerle in se raedesime; e ne puo,

anzi per naturale inclinazione ne dee giudicare, conforme all' im-

pressione. A quella guisa che v'hanno delle verita universal! im-

mediatamente evidenti, ve n'ha ancdra delle singolari: e come per

le prime, cosi per le seconde il natural modo d'acquistarne cer-

tezza e per la propria manifestazbne del vero debitamente pro-

posto, e non per deduzione da altri veri. Per questo, anche i bimbi

e i selvaggi che non ebbero mai sentore degli argomenti dei filosofi,

godettero ognora di tal certezza rispetto ai sensibili percepiti, quanto

i piu savii pensatori: c se v'6 alcuno in cui ne sia nato dubbio o

piuttosto simulacro di dubbio, nel modo che diremo piu sotto, e'si

trovera solo nelle scuole di codesti ragionatori intempestivi.

Vero e che anche di cosa certa si puo senza pocca voler inda-

gare, se per avventura sia collegata con alt re verita da noi co-

nosciute. Ma in primo luogo si deve allora presupporre e non di-

struggere la precedente certezza. Dipoi un tale tentative intorno a

quelle veritk il cui natural modo di conoscimento e per via d' im-

mediata evidenza, torna ognora malagevole se non anche impossibile

(giacch^ non senza ragione la natura ci die i mezzi di conoscerle

immediatamente), senza supporre cio di che si controverte. Del

quale sconcio i soggettivisti danno, quasi per loro privilegio, con-
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tinuato spettacolo, mentre confabulano e disputano e scrivono pel

pubblico, qual confutando e qual dimostrando acutamente cosa,

della quale conviene che essi e gli avversarii e il pubblico sieno

gia persuasi : altrimenti ne mediterebbero forse fra se e se, ma
non ne parlerebbero altrui.

Altra cosa e che, astretto dalla necessita di prevenire gli studiosi

contro i sofismi in ispecie degl'idealisti, un filosofo faccia astra-

zione per breve tempo dalla immediata certezza che egli ben rico-

nosce, e dal valore di lei che egli ammette : e condiscendendo

all'uso degli avversarii e acconciandosi alia necessita dei tempi, si

dia a provare, che posti i fenomeni di cui ci e testimonio la co-

scienza alloraquando sentiamo alcuna cosa esterna, non puo fare

che ella non esista. La questione allora e" universale e non varra

pei casi concreti, se non in quanto la coscienza ci avverte quei

fenomeni cosi fatti avverarsi in noL Ora a sciogliere la questione,

ancorche proposta cosi, la via piu spedita sarebbe senza dubbio

quella di mettere in capo a tutti i fenomeni interni quello della

certezza iramediata. La proposizione seguente: Posto che 1'intel-

letto si trovi determinate ad asserirela realta degli oggetti appresi,

forza e che essi sieno reali , equivale ad affermar 1'attitudine della

mente umana a conoscere il vero; ed & uno dei primi principii di

ogni ragionamento umano non che filosofico. Ma lo sconvolgimento

recato da due secoli nella filosofia per la smania di tutto innovare,

persuade ai savii di non limitarsi a dare le soluzioni in se piu evi-

denti, ma inseguir Ferrore in tutti i recessi dove egli si nasconde.

Useranno adunque contro di lui tutti i principii, che veggono ac-

cettarsi dagli avversarii nelle loro obbiezioni : appelleranno alia

natura degli atti sensitivi, alia proporzione delle potenze cogli og-

getti, alia veracita di Dio, e cosi di seguito: ne si potra loro ap-

porre a colpa se talora suppongono per vero cio che stanno dimo-

strando (del che potrebbe essere indizio lo stesso disputar che

fanno) : perocche tutti quei loro sono ragionamenti, piu che altro,

ad hominem, indirizzati non a persuadere il genere umano che il

mondo esiste, ma a rintuzzare quei che vi sofisticano intorno.

Terzo vizio de' soggettivisti, mentre credono necessario ricorrere

alia coscienza per accertarsi della realta degli oggetti sentiti, 6

confondere la conoscenza diretta colla riflessa e questa colla co-
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scienza. Quante volte I'intelletto si volge sul fantasma (il medesimo

si dica del senso interno allorche si ripiega sulla sensazione) puo

dirsi certamente che nel suo atto vi abbia una specie di riflessione:

ma non per questo si suole ne si deve sempre chiamar riflessa la

conoscenza che ne attinge. Perocche in due modi egli puo tendere

in quella imagine, siccome fu piu sopra dichiarato: da prima come

in mezzo di conoscenza senza fermarvisi, trascorrendo da lei di-

rettamente all'oggetto, il quale egli percio propriamente apprende e

non il fantasma. Cio fatto nulla gli vieta di ritornar poi all'attenzione

suirimagine stessa in quanto e un atto e una qualita della potenza,

e come tale altresi apprenderla. E pur neanche questo gli bastera

ad averne coscienza, se egli non apprende quell' atto come proprio

di una potenza a se congiunta, e non estende ad esso la coscienza

che ha di se. Al Cartesio e agli altri che lo seguirono, sfuggi quel

primo modo, che pure e il piu naturale all' intelletto, e non s'avvide

fuorche del secondo confuso in uno col terzo. Appena mai si

commise da alcun filosofo, con tanta spensieratezza una svista di si

perniciose conseguenze. Suppongono costoro che 1'anima, volgen-

dosi coll' intelletto sulla imagine che trova nel senso, non possa

vedervi che 1' imagine; ne formare altro giudizio che questo: lo

ho in me uri imagine: e il vero 6 che ella non dice immediatamente

ne io ne imagine, ma apprende 1'oggetto in astrattto o in concrete

e afferma : p. e. // corpo e cosa estesa, o codesto corpo esiste. Sup-

poiiendo che la bisogna procedesse nel primo modo, la conoscenza

diretta e ridotta a nulla d'un tratto e diviene impossible: ma per

chiarirsi dell'opposto sarebbe bastato che i soggettivisti si avva-

lessero un po'meglio di quella riflessione in cui tanto s'affidano.

Si sarebbero presto convinti che neanch'essi sogliono usare la co-

scienza qual mezzo a conoscere le cose esterne; anzi le contem-

plano immediatamente in se medesime, e cosi ne giudicano.

Quarto vizio e non aver essi neppur saputo scernere quello che

a tutti dice la coscienza, quando ha per oggetto le sensazioni.

L'uomo, dicono essi, non ha coscienza se non se di certe imagini.

Ne consegue che il giudizio deiranima in quanto riflettendo divien

consapevole delle sensazioni, dovrebbe essere : Io ho in me, nel mio

smso una cotale intrinseca modiftcazione. Or la coscienza di una

sensazione ci dice ella immediatamente solo codesto? No per fermo.
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Esprimendo quello di che siarao allora consapevoli a noi inedesimi,

non ci avvieue raai di dire io ho una imagine neH'occhio, bensi io

veggo un colore, ovvero, io odo un suono, io tocco un solido : e io

sento di vedere, di udire, di toccare. A dir breve la coscienza ci

rappresenta le apprensioni sensitive qaali sono, doe terminate ad

un oggetto, oggettive. Dimodoche anche nella riflessione piu pro-

priamente detta, benche direttamente si conosca Timagine sensitiva,

nondimeno indirettamente si conosce insieme con lei, per necessita

e senza aiuto di verun discorso, 1* oggetto. La coscienza di una

sensazione che si concepisca come qualita soggetliva prescindendo

dal suo curattere relative, non puo aversi senza im
f

operazione

scientifica delFintelletto, il quale de'due caratteri sotto cui la sen-

sazione gli si manifesta puo, come in tutte le altre cose, volerne

considerare un solo.

Ne si dica avere il Gartesio e gli altri sotto nome di imagini

inteso non tanto le sensazioni, quanto le impression! che proven-

gono dall'oggetto. Si ammetta la distinzione: poiche difatto tras-

curando, siccome dicemmo piu sopra, le operazioni del senso in

quanto sono di per se conoscitive, e' ne parlano come se non

avessero altro uso che quello puramente di tramandare le imagini

aU'iotelltitto. Ma se cosi e, piu intollerabile ancora apparisce il

non essersi accorti che la coscienza ci avverte delle sensazioni co^e

tali. Dirci che non si ha mai coscienza di sentire una cosa, d'ima-

ginarla? La e proprio nuova. E tralasciando pur questo, e falso che

1' imagine impressa si presenti essa pure col carattere di mera

imagine : ell a si presenta come imagine impressa, come passione

proveniente di fuora: e percio appunto la sensazione, che ritrae a

capello in ogni particolarita quell' impressione, non riferisce 1' og-

getto come chiuso in se, ma come agente sulla potenza. Noi sentia-

rno il suono come cosa che ci percuote 1'orecchio, il calore come

cosa che ci riscalda e cosi del rimanente. II perche, donde che ci

volgiaino, sempre la coscienza anch'essa ci rivela non mere imagini,

ma colle imagini 1' oggetto.

Non e mestieri andare in piu parole per coavincere che la

questions del ponte, come la intendono i soggettivisti, nella stessa

sua formola contiene la negazione o ^a noncuranza de' fatti piii co-

nosciuti, quali sono quelli che ci rifer-isce la coscienza. Dopo di che
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noa puo sembrarci strano che essi non abbiano penetrate come il

loro disoorso tendeva a crollare non solo la certezza del fatti sin-

golari, ma del pari quella delle verita universal!, mettendo in

dubbio il valore di tutte le nostre conoscenze. La coscienza, po-

trebbe ripetersi collo stesso diritto in ordine ai concetti quid-

ditativi, non ci riferisca se non se certe imagini dipinte nella

fantasia. Or come possiamo noi dalla notizia di queste conchiudere

all'essere ideale delle nature che 1'intelletto ne astrae? Gome

conchiuderne che ai giudizi universal! che per immediata evidenza

egli ne proferisce, corrisponda un vero oggettivo? Ed allora ache

torna tutto il nostro conoscere? L'errore come la verita, gettatone

il seme nelle menti umane, vi si svolge irreparabilmente fino a

recare i suoi frutti all'ultima maturita. Poco e che dal soggettivismo

del Gartesio germogli 1'idealismo del Berkeley: e d'uopo che se

ne raccolga lo scetticismo filosofico del Rant.

XXXIX*

Se la filosofia antica peccasse di soggettivismo

Ben cagiona maravigiia il Reid, allorche lamentando la confu-

sione recata dalla filosofia nella questione sulla realta delle cose

esterne apprese dai sensi, mette tutti in un fascio i soggettivisti

recenti ed i filosofi antichi, nominatamente gli scolastici. A parer

suo questi non seppero guardarsi dal soggettivismo per due capi

della loro dottrina: il primo che la conoscenza non e costituita

che da imagmi dell'oggetto accolte nella facolta: il secondo, che

I'intelletto non conosce immediatamente la cosa esterna, ma 1'ima-

gine impressane nelle potenze inferiori, la quale cosi e il suo vero

oggetto. Ma quanto alia teoria degli antichi, che egli del rimanente

confessa di poco intendere, in questo punto se ne inostra al tutto

ignaro. Insegnarono questi bensi che i corpi inviano alia potenza

sensitiva le loro specie o impressioni, le quali giungono per lei

lino alia facolta intellettuale che se ne informa: ma non furono si

ciechi da credere che colla presenza delle specie fosse spiegata a

pieno la natura della conoscenza. La relazione intenzionale o attuosa

terminazione all' oggetto, era secondo loro dovuta propriamente

alia virtu dell' atto immateriale, che la potenza produce, determi-

natavi dall' impressione. Gio che condusse inerrore il Reid, fu per
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avventura il vedere come gli antichi si diffondessero principalmente

nel parlare di quelle specie, mostrando di fame gran conto nel-

1' analisi della conoscenza umana. Egli avrebbe pero dovuto notare.

che nell'atto conoscitivo si puo voler considerare cio che v'ha di

soggettivo, in quantoe modificazione della potenza, illustrandone con

diverse analogic la natura, le vicende, e la genesi : e si puo volervi

considerare 1' attitudine ed energia conoscitiva. Questa si significa

dai filosofi scolastici quando dicono che la potenza, conoscendo, si

porta o tende verso 1'oggetto e si termina in lui e che lo apprende
e percepisce e riceve in se. Ne lasciano ail' uopo di dichiarare co-

me codesta terminazione si debba intendere, e come in lei consista

il conoscere, in quanto importa relazione alia cosa conosciuta. Cosi

il Suarez: a II terminarsi della conoscenza all' oggetto non s' ha

da concepire raaterialmente a quel modo che s' intende una linea

terminarsi ad un punto : ma s' ha prendere in senso intenzionale e

spirituale:... il terminarsi adunque della conoscenza alia cosa, non

vuol dire altro se non che la Cosa si conosce T
n. Gio nulla di meno

non essendo allora controverso il valore oggettivo delle nostre co-

gnizioni (questione da cui la filosofia recente non ha raccolto ne

gloria ne vantaggio), non v' era motivo d' insistere su questa loro

proprieta. Adunque concordi su questo punto, gli scolastici si oc-

cuparono di preferenza in dichiarare con varii paragoni la natura

dell'atto, che gia supponevasi conoscitivo. Fu detto che egli era

un assimilarsi in certo modo all' oggetto, un informarsene, un ri-

produrlo: e risalendo alia sua origine, fu detto che la potenza vi si

determinava mediante una similitudine o specie impressavi dall'og-

getto: delia quale impressione indagarono con sommo studio le

funzioni, onde definire quale e quanta parte toccasse nella produ-

zione deli' atto conoscitivo quinci alia potenza e quindi alle cose

esterne. Ma in tutte queste ricerche presupponevasi sempre che

1'atto fosse oggettivo per sua naturale eccellenza, e non precisa-

mente perche egli imiti 1' oggetto: a quella guisa che, secondo la

savia osservazione del Suarez, sono oggettivi a lor modo eziandio

gli atti dell' affetto e della volonta, benche non si produca per essi

nella potenza una similitudine della cosa in cui tendono. Quaato

poi si dilunghi dal vero il filosofo scozzese attribuendo agli scola-

1 SCAR. De An. 1. Ill, c. 5.
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stici F opinione che il fantasma sia la cosa direttamente conosciuta

dall' intelletto, ognun dei lettori, per le cose da noi dette piu in-

nanzi, e in istato oramai di giudicarne.

Tuttavia 1' errore del frantendere le dottrine dell' antica filosofia

non fu solamente del Reid; fu in prima del Cartesio e suoi succes-

sor!; che fattine frantumi, le gittarono per fondamento al loro

soggettivismo. Priraa cbe sorgesse questa nuova scuola, gli scola-

stici, come abbiam detto, supponendo il valore oggettivo delle sen-

sazioni e della conoscenza che Y intelletto ne ritrae, s'eraa occu-

pati di illustrare gli atti conoscitivi in quanto modificazioni della

potenza, solo di rado discutendo intorno alia loro oggettivita. Quan-

d' ecco sorgere Cartesio e col suo dubbio metodico mettere in forse

il valore della conoscenza. Ragion voleva che, tramutato in altro lo

stato della questione, si modificasse alquanto il modo del discu-

terla ; insistendo piu su quei punti, dai quali risulta che gli atti

conoscitivi sono veramente tali: convenivaper questo fino rammen-

tare e spiegare in buon modo oltre all' argomento della coscienza,

F oggettivita delle imagini e il trascorrere di ciascuna potenza pel

mezzo all'oggetto: dote, la' prima, dovuta aH'immaterialita loro; e

legge, la seconda, richiesta dalle condizioni e dallo scopo di queste

facolta. Eran tutte cose definite gia con esattezza dalla filosofia

antica. I soggettivisti non ebbero tanto avvedimento: ma pigliando

grossamente dalla scuola che abbandonavano. la metafora delle

imagini, senza ne addarsi che si parlava d' imagini oggettive, ne

tenere a mente che altro era riceverle altro apprenderle e cono-

scerle
;
ne sapendo essi supplire a cio che non avevano imparato.

per loro disattenzione, dagli antichi maestri; si videro necessitati

d' entrare nella via de' raziocinii, non indicata dalla natura e

sdrucciolevole tanto, quanto si scorge ai loro non sapresti definire

se piu passi o cadute.

XL.

Se la certezza immediata pradotta dalle sensazioni

sia istintiva e non anzi ragionevole e filosofica

Non essendo possibile negare il fatto della natural persuasione

che abbiamo delle cose presentateci chiarameiite dal senso, e ordi-
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nario vezzo presso i soggettivisti 1'attribuirla ad im cieco istinto:

onde poi viene che si creda o necessario o decoroso all'umana ra-

gione il sostituirvi una certezza ragionata e filosofica. Ma qui ancora

essi barattano i termini. Sotto nome d' istinto s' intends una incli-

nazione, per la quale si agisce senza cognizione sufficiente, sup-

plendo la natura con un suo impulse alia imbecillita della potenza

conoscitiva, incapace di scorgere per virtu propria alcuna cosa ne-

cessaria. Ad esempio, la rondine non ha nelle sue facolta sensitive

tanta virtu da capire la convenienza che v'e per lei di trasmigrare

in paesi lontani; ne da scoprire la via che mena ad essi: e la natura

vi suppli con imprimerle una inclinazione siffatta che, senza sa-

perne il perche, si muove a intraprendere quei viaggi, e ne imbercia

in retta linea la direzione. In una facolta conoscitiva, 1' istinto do-

vrebbe concepirsi come una inclinazione ad uscire in un atto d' ap-

prensione o di giudizio, la dove manca la debita impressione: ma-

se questa v'e, la potenza s'inchina a formare il suo atto per virtu

sua propria ed essenziale e non per impulso gratuitamente sovrag-

giunto, e tale rinclinazione a torto chiamerebbesi istintiva. Nessuno

dira mai che per istinto ci arrendiamo ad una evidente dimostra-

zione,' ne che per istinto affermiamo il tutto essere maggiore delle

sue parti, o altro principio astratto per se evidente: bensi che

v'assentiamo pellume della ragione, cioe per virtu intrinseca del-

1'intelletto che irraggia ogni oggetto a se connaturale, non appena

gli si presenta dalla fantasia. E cio e vero, sia che egli lo conosca

universalmente, astraendone la sola quiddita; sia che concretamente,

considerandolo nelle sue condizioni individuanti. La necessita che

lo trae in tutti questi casi ad affermare la verita che gli splende

innanzi, non proviene da impulso cieco, e per dir cosi, materials,

bensi dal concorso di due cagioni di ordine prettamente conoscitivo,

dall' evidenza della cosa e dalla inclinazion naturale ad ogni potenza,

di acquistare la perfezione a cui e indirizzata, passando all' atto.

Noi crediamo dunque ai sensi per necessaria inclinazione bensi, ma

ragionevole e non gia istintiva.

Si ripigliera che per lo meno la persuasione della realta degli

oggetti fondata sulle sensazioni, non e filosofica, perche non ha

per oggetto verita universal!, ne si deduce da principii astratti.
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Che i singolari come tali non siano per se materia di scienza,

ognuno lo sa. Ma se la filosofia discende a trattare di un vero

singolare, com'e 1'esistenza reale del mondo visibile, deve ancii'ella

riconoscere il criterio naturalmente proporzionato alia classe di

verita, che lia tolto a considerare, e non sostituirvene altri a suo

capriccio. Ora 1'evidenza sensibile si proporziona ai singolari cor-

porei, come 1'ideale alle nature astralte. In ambedue gli ordini

la filosofia non ha da essere che uii ben inteso svolgimento della

c.ognizione naturale ed avere con lei un comune fondamento. Che

se ella non reputa a se estranei i primi principii, percio che sono

da tutti cornpresi, fino dalla gente piu rozza
;
non ha neppure da

sdegaarsi d'aver compagno il volgo nella certezza che le sensazioni

d dan no di do che rappresentano. Tanto piu che alia perfine 1'evi-

denza immediata, su cui quella si regge, sara sempre, in fatto di evi-

denza, piu perfetta che non la mediata: nella prima manifestan-

docisi F oggetto in se, nella seconda, solo indirettamente e in un

altro.

Cio si conferma, per noi che non siamo soggettivisti, dal mirare

il tristo pro che la filosofia ha tratto negli ultimi due secoli dal di-

sputarne anche astrattamente come era suo diritto, ma commettendo

lo scorso di presdndere dalla certezza immediata. Che le condusioni

non riuscirono mai a pieno soddisfacenti, e molti, cedendo loro

sotto il ponte, precipitarono ne' gorghi dell' idealismo anzi dello

scetticismo universale. Onde la loro mente venne in uno stato cosi

strano, che eglino stessi sen divenuti per la filosofia un soggetto

da farvi studii speciali: sempre certi dell' esistenza del mondo e

sempre dubbiosi. E vuol dire non gia che 1'intelletto loro possa,

piu che quello degli altri uomini, essere, nell'istante medesimo,

certo e dubbioso circa la cosa medesirna; ma che, ora sottoposto

all'impressione attuale degli oggetti e affissatoin essi; ora affissato

ne' principii mal accozzati de' loro scfismi
;
nel primo caso neces-

sariamente afferma, nel secondo si riman titubante; ed eglino in-

tanto nel complesso della loro vita intellettuale riescono piu simili

a pazzi che ad uomini ragionevoli.



LA STORIA BELLA CITTA DI ROMA NEL MEDIO EVO

DI

FERDIMNDO GREGOROV1US

In un' Opera di cosi alto disegno qual e quella del Gregorovius,

gran difetto e certamente il mancare, come vedemmo nel prece-

dente articolo, di filosofia storica
; sicche, al fine come al principio

del libro, il vero carattere storico della Gitta eterna, la ragione

intima delle sue maravigliose fortune rimanga per 1'Autore e pe' suoi

lettori un mistero inesplicabile. Ma questo difetto sarebbe in qual-

cbe guisa pur tollerabile, se un altro troppo piu grave non se gli

aggiungesse: quello cioe di deformare la Storia stessa con milie

errori, falsando ad ogni tratto 1'indole dei fatti e dei personaggi

che vengono in sulla scena, e rappresentandoli non coi loro genuini

colori, ma con quelli che allo Storico vengono forniti dai pregiu*

dizii e dalle passioni del suo Protestantesimo. Nel Gregorovius in-

fatti queste passioni e questi pregiudizii non pur si mostrano ardenti

e tenaci, quanto ii fossero mai in niun vecchio partigiano della

Riforma luterana; mapiglian natura ancor piu maligna dal veieno

dell'odierno Razionalismo, che del resto e di quella Riforma frutto

naturale e ultima conseguenza. Quindi alle viete dottrine del Pro-

testante egli accoppia i moderni ardimenti del libero pensatore ;

non senza aggiungervi qua e cola un po'di beffa volteriana, con

cui si piglia a giuoco ogai sorta di religione. Ora con siifatto ba-

gaglio teologico, avendo egli preso a internarsi nella storia di Roma

medioevale, storia eminentemente religiosa e si intimamente con-

nessa colla vita di tutto il Cattolicismo
; qual maraviglia che egli

non solo trovi in lei arcani incomprensibili che il fanno ri stare a

quando a quando attonito e sospeso, ma inciampi eziandio ad ogni

poco in grossolani errori? II fatto si e che ogniqualvolta il nostro

Autore, allargandosi fuor del campo della storia meramente civile

1 Vedi vol. II, quad. 646, pagg. 396-414.
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di Roma, mette il piede nel campo religiose, e gli avviene di por

lingua nelle dottrine, nelle istituzioni, nelle pratiche, nei fatti della

Ghiesa cattolica, appena e mai che egli non isbalestri e non dia in

solenni spropositi. Dai pochi snggi che siam per recarne potra il

lettore giudicare la verita di quanto afFermiamo, e intendere coa

cio, qual sia lo spirito religioso della Storia del Gregorovius, quale

il modo con cui la parte religiosa della storia di Roma e da lui

trattata.

Facendo capo dalle origini stesse di Roma cristiana, gia vedemmo

piu sopra, come il Gregorovius le considera non altrimenti che im

mito, avviluppato di tenebre e di favole, del pari che le origini di

Roma pagana. La Religione cristiana (die' egli)... riedifico una

Roma nuova, svegliandola dalle catacombe, sua armeria sotterranea,

Anche questo e un fatto che si cela nel mito, perocche, siccome

Romolo e Remo erano stati fondatori della Roma antica, cosi adesso

due santi Apostoli, Pietro e Paolo, fossero i mitici ediftcatori di

Roma seconda
1

.

Veramente e cosa strana che, nel secolo d'Augusto, in mezzo

agli splendori della civilta di Roma imperiale, noi ci troviamo an-

cora in seno alia mitologia; e ci6, riguardo al piu grande avveni-

mento di quei tempi, qual fu il piantarsi in Roma della Religione,

divenuta in breve dominatrice universale del mondo. Che un sette

od otto secoli innanzi, la culla e 1'infanzia di Roma ci si presents

avvolta di oscurita e di favole; che Romolo e Remo e tutti i Re di

Roma sian personaggi mitici; concedasi pure, se cosi piace, ai

moderni critici od ipercritici alemanni. Ma il parlare di miti e di

personaggi mitici nella Roma dei Gesari, ci pare anziche discorsa

d'uom serio, una celia simile a quella di quell' arguto ingegno che

ai di nostri fece un mito di Napoleone I. II Gregorovius medesimo

par che sentisse la stravaganza di questa sua dottrina. Onde, im

primo luogo ei cerca di scusarla, pregando il lettore a conside-

rare, che all
1

inizio di ogni religione, la tradizione ed il mito por-

gono il fondamento dell'opera pratica, avvegnache appena il monda

loro abbia prestato reverenza (cioe, abbia bevuto come verita ati-

tentica il mito; ma qui sta il duro), essi vi procedano tosto ad

1
Vol. I, pag. 12.

Serie X, vol. IIJ, fasc. 650 11 11 lug:io ;&r?
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alacre lavorio
1

. E notate bene, qucsta essere, a dir suo, legge

di ogni religione: sicchenon e da stupire che la religione cristiana

non sortisse in cio punto migliore fortuna che le antkhe religion!

pagane della Grecia, della Persia, dell' India, dell'Egitto, della

Germania, della Scandinavia e andate dicendo. Come queste, ella

si fondo sul mito. Che se, per alcuni Razionalisti moderni, Cristo

stesso non e che un mito, al pari di Giove, di Osiride, di Ormuzd,

di Vischnu, di Odino; qual meraviglia che, pel Gregorovius, siano

un mito san Pietro e san Paolo?

Quanto a san Paolo nondimeno (e questo e un altro bel tempe-

ramento alia sua dottrina mitologica) egli tosto si disdice; dopo

averlo chiarnato mitico edificatore di Roma seconda
2

, poco appresso

ci assicura, essere di lui indubitato che venisse a Roma e vi si

soffermasse 3
. Manco male! Ma, quanto al povero san Pietro, il

Gregorovius persiste a credere che per questo Apostolo non si

possieda notizia alcuna contemporanea
4

;
e quindi lo condanua

inesorabilmente a restar nelle tenebre di quel che egli chiama

il mito romano di san Pietro 5
;
niuna certezza storica potendosi

avere che ei venisse a Roma, che ivi piantasse la cattcdra pontificia

cd ivi coronasse col martirio il suo pontificate.

Vero e che egli concede, questi fatti avere 1' appoggio di una

potente tradizione, che risale fino al primo secolo dell' era volgare.

Le notizie (die' egli) di Ireneo, di Terlulliano e di Caio, poste-

rkrmente al secolo secondo (il Gregorovius dimentica che Ireneo,

morto verso il 202, appartiene al secolo secondo) accennano ad

una tradizione assai antica, la quale pur ha acquisito il suo di-

ritto
6

. )) E poco innanzi: Le pretese della Cbiesa Romana (al

Primato) ottenevano ben presto vittoria, poiche era diffusa la sacra

tradizione che il Vescovato di Roma fosse stato costituito da Pietro;

e questo Apostolo gia nel secolo primo aveva reverenza di capo

della Ghiesa, di feudatario immediato e di vicario di Gristo
7

. La

qual tradizione, vivacissima in Roma, dove Pktro veneravasi

quale fondatore e primo Vescovo della Chiesa e tecevasi con

san Paolo come il Santo nazionale di Roma 8
)); era comune e

1

Ivi, pag.18.
8

Ivi, pag. 12.
3

Ivi, pog. 18.
<

Ivi.
5

Ivi.
6

Ivi.

7
Ivi, pag. 11.

8

Ivi, pag. 113.
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senza niun contrasts ammessa, a coafessione del Gregorovius. non

pure in tutto 1'Oocidente, ma anche in Oriente, la cui gelosia

mai non contesto che la Ghiesa Romana fosse stata fondata da

Pietro '. )) Ma, ne 1'autorita di questa tradizione del resto vene-

randa 2

;
ne il consenso di tutti i Padri e scrittori ecclesiastici,

le cui testimonialize riraontano non solo fino ad Ireneo, ma firio ad

Ignazio d'Antiochia, ed a Clemeate, contemporanei di san Pietro
;

ne gl'innumerevoli monumenti di Roma, dove ogni pietra, per dir

cosj, parla di san Pietro; ne tutti inline gli argomenti gia le cento

volte recati dai dottori cattolici
3
contro i cavilli e sofismi dei Pro

testanti, i quali farono i primi a mettere in controversia cio che

nel mondo cristiano mai non era stato controverso; tutto cio non

Lasta al Gregorovius, per ammettere come sicuro il fatto che

san Pietro ponesse mai piede in Roma. Eppero lascia ogai oosa

nelle ornbre vaporose del mito; senza punto curarsi di spiegare

altrimenti al lettore, come poi dalle fasce di questo mito uscisse

fuori ad un tratto gigante la realta del fatto, con cui tutta la Chiesa

fin dal primo secolo venero san Pietro come fondatore dell'Ephco-

pato di Roma.

In uno Storiografo di Roma papale egli e per verita un triste

principio al suo racconto, il non saperci dire preciso, chi fosse il

primo Papa, il primo Vescovo di Roma. Se non che questa igno-

ranza, vera o affettata che voglia credersi, era imposta al nostro

Autore dalla sua medesima professione protestantica. Ognun sa

infatti, che stretto vincolo passi tra la dottrina della Venuta di

san Pietro in Roma, e quella del Primato deila Chiesa Romana; e

come i Pro'estanti, ribelli per essenza alFautoritk di Roma, ap~

punto affin d'abbattere questo Primato, si afferrassero fin dal prin-

cipio e tuttora si tengano ostinatamente afferrati al disperato partito

di negare che san Pietro sia mai stato a Roma. Ora il Gregorovius,

come poteva egli accettare francamente san Pietro in Roma, se poi

J

Ivi, pag. 18.
?

Ivi.

3
Veggjisi spcrialmentc la ilotla c reccnlissiina Disserlazione De Romano

S. Pctri Episc.oimtu. del P. CARLO DE S.IIEDT, Bollandista; rhe e la prima tra Ir

sue Dissertations aclectae in primam aelatem liistoriae wdesiaslicae, stam-

pale a Gand nel 1810.
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dovea negare il Primato spirituale del Papa? E questo Primato, ei

di fatto, da quel buon Protestante che egli e, lo nega rotondamente;

rappresentando la supremazia papale, non come ima prerogativa

legittima, ma come una mera usurpazione del Vescovi, assisisi in

Roma e chiamatisi successor! del mitologico saa Pietro. Ma, per

meglio intender ci6, conviene in prima conoscere il concetto che

dell' organamento della Chiesa nei primi secoli il Gregorovius si e

foggiato in capo.

Secondo lui adunque, la Gliiesa fu da principio una democrazia

perfetta, merce 1'uguaglianza originaria che di fatto aveva esi-

stito fra tutti gli Apostoli, fra tutii i preti e fra tutte le comunita 1
.

Ne comincio a vestire forme gerarchiche, se non ai tempi di Co-

stantino Magno ;
e quelle forme medesime ella non trasse dal Van-

gelo, ma le copio dallo Stato. La novella Chiesa accolse in se

F organamento amministrativo dello Stato, dacche conform emente

alia costituzione diocesana di quell' Imperatore, distese sulle pro-

vince dell' Impero una rete amministrativa di Vescovati e di diocesi.

Dopo di Gostantino, la Coiesa imperiale si riparti nei grandi Pa-

triarcati apostolici di Roma, di Alessandria e di Aritiochia
2

.

Prima di Costantino adunque, cioe nei primi tre secoli, secoli di

perfetta uguaglianza, non v' eran ne vescovati, ne vescovi. E se

voi, erudito lettore, ne trovate per avventura nei fasti ecclesiastic!

di quel tempo nominate alcuno, vi converra quindi innanzi rilegarlo

fuor delle province dell' Impero, fuori del mondo reale, cioe in

quel mondo mitico, dove S. Pietro facea da Papa.

Con quest' organamento gerarchico, cominciato sotto Costantino,

la Chiesa, derivata dall'associazione del Cristianesimo e dello

Stato romano, tolse altresi da quest
1

ultimo il sistema del suo ac-

ceniramento'\ Ogni gerarchia infatti vuole un capo, vuole un

centro. Ma qual fu questo capo, questo centro della Chiesa? Non

fu il Papa; fu 1' Imperatore. Dopo di Costantino, 1' Imperatore

universale era anche Capo della Ghiesa imperiale universale, cat-

tolica, nella quale nessun Vescovo aoeva ancora primato sugli altri,

sd i Concilii ecumenici, congregati sotto 1'autorita degl'Imperatori,

le procacciavano unita
4

. E tale dur6 fino alia caduta deU'Impero
1 Vol. I, pag. n. 2

Ivi, pag. 13. 3
Ivi, pag. 15. 4

Ivi, pag. 14.
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occidental, cioe fin oltre il mezzo del secolo V. Che se nei Cuncilii

o nei Padri, anterior! a quest' epoca, in Agostino, in Girolamo,

Tertulliano, Gipriano, Ireneo, si trova raenzione della preminenza

o principaUta della Sede romana, della necessita di aderire al suo

raagistero supremo, delle appellazioni a lei fatte da ogni parte

come a supremo giudice delle controversie; sappiate che son tutte

roba apocrifa, oppure granciporri solenni o bugie sfacciate del

medesimi Padri e Condlii, perocche a quei di nessun Vescovo aveva

ancora prmato sugli altri.

Ma, in sul finire del V secolo, avvenne il gran fatto di traslo-

carsi il centro della Chiesa dall' Imperatore nei Papa. Allora fu,

che la Chiesa romana trasformo poco a poco il Monarcato impe-

riale, entro cui era sorta in forma d'istituto gerarchico, e lo tramuto

nei Papato
T

. Infatti, egli e innegabile che caduto 1'Impero oc-

cidentale, Roma risorse dal diluvio universale della barbarie,

Ararat della civilta umana. L'antichissima Gitta capitale del mondo

rimase o divenne centro morale dell' Occidente che si foggiava no-

vellamente 2
. Ora, come procacciossi ella si gran dignita? Dopo

che la potenza e lo splendore deH'Imperio politico erano scomparsi

di Roma, essa non avrebbe potuto piu riprendere il suo serto an-

tico, se i Vescovi che vi aveano sede, non avessero conquistato alia

Chiesa cittadina di Roma il primato sovra tutti gli altri episcopati,

il sommo sacerdozio della CristiaDita
3

. Essi adunque allora, ed

allora solo, il conquistarono. Ma come giunsero a fare si importante

conquista? Vi giunsero, valendosi accortamente del prestigio del

gran nome di Roma. Le pretese della Ghiesa romana (al Primato)

ottenevano ben presto vittoria : e quantunque sia vero che ad

ottenerla contribui non poco il fatto dell'essersi gia diffusa la

sacra tradizione che il Vescovato di Roma fosse stato costituito da

san Pietro
;
e 1' avere questo Apostolo, gia nei secolo primo

(tempo mitologico in cui le genti bevean grosso) avuto reverenza

di Capo della Ghiesa, di feudatario immediato e di Vicario di

Cristo
4

))
;
nondimeno questa tradizione stessa per ogni altra

dtta sarebbe stata infruttuosa
5
. Laonde i Vescovi romani diven-

flero (nei secolo V) Papi, non veramente in quanto successori di

1

Ivi, pag. 20. 2
Ivi, pag. 16. 3

Ivi.
4

Ivi, pag. 17.
5

Ivi, pag. 19.
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san Pietro, ma in quanto che, avendo sede in Roma, proflttarono

con buon risultamento dei diritti che 1'antica capitals del mondo

aveva alia venerazione ed all'obbedienza dei popoli '.

Egli e ben vero die ilPapatodominanteaffidale sue pretennonit

al Primato, non gia nella preminenza antica di Roma imperiale,

ma bensi nella celebre parola del Salvalore: Tu, es Petrus ecc.;

e percio oggidi ancora quel motto si vede scritto a caratteri gi-

ganteschi sulla cornice della cupola di san Pietro in Roma. Ma

il Gregorovius osserva acutamente, che questa parola del Sal-

vatore leggesi in un solo dei quattro Evangelist!
2

: insinuando

con do, non essere da fame gran caso. E se voi, in appoggio e

conferma del testo di san Matteo, gli ricordaste anche il Pasce

oves meas di san Giovanni, e il Confirma fratTes tuos di san Luca,

nei quali altresi e espresso il primato di Pietro; ei vi risponde-

rebbe per avventura che nemmeno tre Evangelist! bastano a far

fede, ma e necessario al tutto che vi sia il concorso di tutti e

quattro: nuovo canone biblico, che semplificherebbe non poco il

domma e la morale cristiana, e ohe noi raccomandiamo percio a

tutti i teologi. II certo si e, che ii Gregorovius nega ricisamente,,

che il primato de'Papi, il Sommo Sacerdozio della Gristianita

abbia verun fondamento sia nel Vangelo, sia nella Ghiesa primitiva,

La podesta supreraa alia quale (i Vescovi di Roma) pretendevano

conforme all' idea romana, non poteva raccomandarsi alia dottrina

del Sal vatore, cui non ispirava concetto politico (ne mai penso,

doveva aggiungere il Gregorovius, ad organare la sua Ghiesa cgme
societa visibije), ne posava sulla uguaglianza originaria che di fatto

aveva esistito fra tutti gli Apostoli, fra tutti i preti e fra tutte le

comunita 3
.)) Onde e forza conchiudere, cotesto Primato non altronde

essere sorto che dall'ardita eastuta usurpazione, fatta nel secolo V
dai Vescovi romani, che seppero fare cosi ben giocare ii magica

nome di Roma.

E questa usurpazione riusci loro si felicemente, che in breve

tutto 1'orbe romano e cristiano vi si piego. Imperocche in Occi-

deate i' primato si afFermo come articolo di fede, e i Vescovi di

Roma se appellarono succeditori di Pietro, vicarii di Gristo e percio

1
Ivi.

8
Ivi, pag. 11.

3
Ivi.
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capi della Chiesa cattolica
'

: senza che niun Vescovo, niun Dottore

aiun Santo, niun Concilio fiatasse mainulla contro un'usurpazione

cosi enorme di potesta, fatta a dispetto delJa Chiesa apostolica e

del Vangelo. Ed in Oriente, benche cotesta arrcganza del Vescovo

romano fosse da prima fieramente combattuta, nondimeno anche

quivi ebbe tosto pieno trionfo. La gelosia dell' Oriente non con-

lesto che la Chiesa romana fosse stata fondata da Pietro, ma com-

batte la successione della sua supremazia, che vollesi desumere

da quella fondazione
2

;
e dopoche san Leone Magno (a cui il

Oregorovius attribuisce la principal colpa di tal fatto) fondo il

priraato di Roma suH'insegnamento del supremo apostolato di

san Pietro, gli Orientali ne furono sempre oppositori
!

. j) Ma questo

sempre ebbe presto un termine; perocche dal Gregorovius medesimo

impariamo cbe nel terzo decennio del secolo VI, cio6 un sessanta

anni dopo san Leone Magno, il Vescovo di Roma gia era riverito

anche in Oriente quale primate della Cristianita 4
. Ben inteso,

che prima di quest'epoca, tutti i Concilii e i Padri della Chiesa

orientale, i Grisostomi, i Basilii, i Gregorii, i Cirilli, ignorarono

od oppugnarono la supremazia di Roma
;
onde converra, a piacere

del nostro Storico, cancellare oggimai dai loro atti e scritti tutto

cio che in favore e difesa di questa supremazia finora vi si leggeva.

Tal e in brevi tratti la storia che il Gregorovius ci da delle

origini di Roma papale, e dei modi onde sorse e si pianto nel

mondo la Potesta spirituale del Papato; vale a dire, la piu grande,

la piu salda, la piu riverita delle potesta che abbiano mai domi-

nato nel mondo. Essa ncn fu che un'usurpazione gigantesca, senza

esempio ne riscontro in tutta la storia umana: usurpazione, in cui

non sai che cosa sia piu da ammirare, se Faudacia deH'impresa,

o la felicita del riuscimento; se 1'astuzia de'Papi neH'imporre ai

popoli la loro autorita, o la balordaggine dei popoli neH'accettarla.

II Gregorovius medesimo ne rimane at(onito; e non sa spiegare lo

strano fatto altrimenti che ricorrendo al solito suo gergo, gianoto

ai nostri lettori, di forze fatate, di potenza misteriosa, di Papa

fattucchiero e simili baie. Quanto a noi, quel che ci reca piu stu-

pore si e la semplicita dello Storico che, raccogliendo dai Centu-

1

Ivi, pag. 18.
*

Ivi.
3

Ivi.
4

Ivi, pag. SCO.
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riatori di Magdeburgo e dagli odierni Razionalisti le vecchie e le

raoderne fole, dettate loro dall'odio verso la Ghiesa roraana, spera
di farle accettare in Italia, come oro schietto di verita

;
e ponendo

per base alia sua Storia di Roma un tal cumulo di assurdita e

menzogne, credette di acquistarle fin dai primi passi il desiderate

credito.

Posta intanto cosiffatta base, e dato alia supremazia papale una

origine cosi peccatrice e ribalda, egli e facile antivedere, in die

modo 1'Autore parlera del Papato e dei Papi nel corso della sua

opera. II Papato, ossia il primato cattolico di Roma
,
benche egli

riconosca e lodi qua e cola i servigi da esso resi alia civilta ed

alia religione, e conceda che nei tempi barbarici soprattutto possa

dirsi, essere stato quasi una necessita di quei secoli rozzi e sferrati

da ogni legge, ed aver conservato runita del Gristianesimo l

;

nondimeno agli occhi suoi non e mai altro in sostanza, che una

gran tirannia degli spiriti, tirannia mtistruosa
2

',
dalla quale la

Germania ebbe alfine la gloria di liberare ii mondo. Imperocche
mille anni dopo la caduta dell'antico Impero romano, toccava

ai Germani d'infrangere per la seconda volta il giogo assoluto di

Roma, e di conquistare con un grande rivolgimento (la riforma di

Lutero) la liberta del pensiero e della coscienza 3
. E quindi i

Papi, non ostante le grandi qualita da lui sovente in essi rilevate,

altro infatti non furono che una dinastia perpetua di tiranni e di

usurpatori; i quali la grande usurpazione del poter supremo nella

Chiesa, consumata nel secolo Vper opera specialmente di san Leone

Magno, continuarono e mantennero con ostinazione indomabile;

calpestando sfacciatamente il Vangelo e le leggi apostoliche; e

tutto il loro ingegno e la dottrina e il senno e 1'energia e la santita

medesima, per cui molti furono illustri, adoperando a mantenere

scbiava del loro orgoglio sacerdotale tutta la massa imbecille del

mondo cristiano.

Alia stregua poi di queste idee fondamentali sopra la Ghiesa e

il Papato, rispondono nell'Autore quelle ch'egli professa intorno a

tutte le altre parti del gran sistema cattolico, di cui il Papato e il

1

Jvi, pag. 20. - *
Vol. IV, pag. 233. - 3 Vol. I, pag. 21.



DI FRDI!VA3DO GROGOROVIUS 1 09

centro. Dorami, riti, istituti pii, pratiche religiose, ogni cosa e da

lui bistrattata con pari strazio della teologia e della storia.

Parlando dell'eresia di Eutiche, da lui chiamato Eutichio, 11

Gregorovius scrive : La nuova eresia sorta in Gostantinopoli dagli

insegnamenti di Eutichio, il quale aumentava le sottili dispute

agitantisi intorno la natura di Gristo, affermando che Cristo era di

due nature, non in due nature, trascinava il Vescovo di Roma

(san Leone Magno) a violente ed ostinate contese coll'Oriente
1

.

Qiii lasciamo stare che, tacciando di violenza ed ostinazione S. Leone

per aver difeso la fede catt'olica contro gli Eutichiani, egli prende

manifestamente le parti degli eretici. Ma il peggio si e che ei

frantende i termini stessi della questione, in cui piglia a fare si

malaccortamente da giudice; poiche ripone Teresia eutichiana nel-

1'insegnamento che Gristo fosse di due nature
;
laddove ognun sa

che ell a insegnava, essere in Gristo una sola natura, la divina, da

cui diceva essere stata assorbita 1'umana, come una stilla d'acqua

dal mare; e che da ci6 appunto i settatori di Eutiche ebbero il

nome di Monofisiti.

Altroveil Gregorovius c'insegna, il domma del Purgatorio essere

invenzione di san Gregorio Magno. Da lunghissimo tempo (scrive

egli, parlando del secolo sesto) s'era raiFermata la credenza nel-

1'Inferno, laddove da Gregorio stesso procede il domma del Pur-

gatorio, purgatorius ignis
2

. Nella qual frase si contengono due

enormi spropositi: 1'uno implicito, che attribuisce ai Papi la fa-

colta o la pretensione di crear dommi
;
mentre essi altro mai non

furono, ne pretesero di essere che i custodi e gl'interpreti del depo-

situm fidei: F altro esplicito, che nega essersi prima di san Gre-

gorio Magno professata nella Ghiesa cattolica la credenza nel Pur-

gatorio ;
laddove questa credenza, vigente gia presso gli Ebrei e

contenuta nell' antico Testamento (2 MACHAB. XII, 13), si trova

in piu luoghi del nuovo confermata (MATTH. XII, 32
;
1 COR. Ill, 15

;

APOC. V, 13), e fia dai primi tempi della Ghiesa, nell'msegaamento

dei Padri, nella pubblica liturgia, nella pratica universale delle

preghiere e de' suffragi pei morti, solennemente professata, come

i teologi nostri ampiamente dimostrano.

1 Vol. I, pag. 208. - 2 Vol. II, pag. 93.
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"u
r
a san Gregorio Magno, a parere del Gregorovius, non fu gi&

solamente inventore del Purgatorio, ma gran maestro altresi di

superstizioni, per opera sua propagates! nel mondo cattolico. Di

che il nostro Storico, accagionando la barbarie e le tenebre di quei

tempi, scusa, per sua bonta, il gran Pontefice e Dottore; e reputa

di fargli grand' onore, mettendolo a paro con Maometto. Se po-

c'anzi (egli scrive) abbiamo mirato la persona illustre di Gfegorio

rifulgere di sptendore per aouto ingegno e per operosita svariata

che non ha riscontro, qui dobbiamo vederla circuita deila tenebra

del suo secolo. L'anifno del grand' uomo era preso di superstizioni

parecchie, e chi giudica con savio avviso ha pur d' uopo di con-

fessare ch'egli con alcuni de'suoi scritti contribm a diffonderle

nel mondo e tra i popoli. Ma non per questo ci uniamo alia schiera

dei censori troppo acerbi, avvegnache soltanto chi coltiva seritenze

fuor di senno possa prefcmdere che un uomo del secolo sesto pos
-

sedesse la chiara intelligenza degli uomini (Lutero, Galvino ,

Gregorovius )
che vennero dopo

!

... Gregorio e Maometto sono-

i due sacerdoti dell'Occidente e deli'Odente, che sui ruderi del

mondo antico fondarono le due gerarchie, dal cui urto ostile ven-

nero piu tardi a costituirsi i destini di Europa e di Asia. Roma e

la Mecca, qui la basilica di san Pietro, ivi la Caaba, divennero i

templi d' alleanza simbolica della novella cultura nelle due meta

del mondo antico
2

.

Ora, in quest' opera di propagare pel mondo nuove supersti-

zioni, come Maometto in Oriente, cosi Gregorio in Occidente fu in.

mirabil guisa favorito daila condizione degli uomini imbarbariti e

dei tempi di trcmiziom, in cui si avvenae. Infatti, in una eta

simile di transizioae, sara a meravigliare che, a preferenza d' ogni

altra cosa, la fantasia s'affaticasse operosa negli argomenti di re-

ligione? Quando nell'in/er/no tutte le altre forze dell'anima posano

chete, 1' immaginazione spazia senza freno nel regno dei sogni.

Come gia era avvenuto al tempo di Costantino (tempo anch' esso

di transizione, e d' uomini sognatori, infermi, fantastici), cosi adesso

il feroore del misticismo (doe la mania di sognare) di bel nuovo

s'impadroniva degli uoraini... Roma entravaia convento; e I'animo

1 Vol. II, pag. 83. Ivi, png. 85.
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del popolo, infermo tuttavia di sofiferenze inaudite, premuto dal

terrore della morte, s'immergeva in fantasticherie profonde e

tetre
l

. Ed ima di queste fantasticherie si fu che i Romani,

nelle litanie celebrate quando infieriva la peste, prefissero a meta

dei loro pellegrinaggi la chiesa di Maria Vergine. Non dal Reden-

tore, ma dalla madre di lui imploravasi il salvamento 2
. Di che

il buon Protestante si scandalizza altamente. Ma suo danno, s' egli

non giunge a capire il latino, che e pur si chiaro, deH'Ora pro nob is,

con cui la Vergine e i Santi dai cattolici s'invocano nelle litanie,

non altrimenti che come inttrcessori di grazia presso Dio.

Singolare poi e la ragione che il nostro Autore, bench6 dubi-

tando, soggiunge di cotesta preferenza ch'ei suppone data alia

Madre, in confronto e ingiuria del Figlio. La maesta severa e

terribile
,
la figura tetra e canuta con cui era adesso effigiata

nei mosaici 1' imagine ideale del Cristo fu quella che, a parer

suo, pote contribuire in quel tempo ad allontanare per reverente

terrore 1'animo del popolo dal culto del Redentore 3
. In verita,

doveano pur essere i gran fanciulloni quei Romani del secolo

sesto, che per lo spauracchio di cotesti mosaici s'inducevano poco

men che a rinegare il culto di Cristo. Ma, che dico, s'inducevano?

Se ascoltiamo ii Gregorovius, essi 1' aveano gia da gran pezza ri-

negato di fatto. L'onoranza purissima di quella Divinita (Gesu

Cristo), cui non e possibile rimpiccolire entro i concetti umani,

era soprattutto, e gia da gran tempo fatta a brandelli in una mito-

logia nuova 4
. Perocche fin dai primi secoli del Cristianesimo,

cioe in quella che i Protestanti medesimi sogliono chiamare 1'eta

pura, i'eta d'oro della vera Chiesa; il Gregorovius gia ci ha fatto

sapere che i popoli antichi... di buon'ora disfigurarono il Cri-

stianesimo e inocularono il Paganesimo antico nella Chiesa, che di

poco tempo s'era costituita entro lo Stato
5

. E qui ci assicura,

che il popolo dei Latini, proclive al senso, punto filosofo, era

stato in tutti i tempi incapace di comprendere.il monoteismo; ed

i Rornani, fatti appena cristiani, continuavano a popolare la loro

citta, che fin dall'antichita era stata Panteon degli Dei, con novelli

Santi (ecco gli Dei della nuova mitologia) di tutte le province,
1

Ivi. 2
Ivi.

3
Ivi, pag. 86. 4

Ivi.
5 Vol. I, pag. IS.
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colle loro reliquie, colle loro chiese
l

. Ma lo sviluppo di cotesta

nuova mitologia, che avea di si buon'ora fatto a brandelli il vero

culto di Dio, ebbesi principalmente ai tempi di san Gregorio Magno,

Fu allora infatti, che il culto dei Santi, le ceremonie, il costume

de]le messe (che prima non si costumavauo), il rito ecclesiastico

celebrantesi con solennita pompose, ottenevano svolgimento, dopo-

che s' era chiusa I' eta dei Padri della Chiesa e dopoche erana

giunte a loro fine le controversie dogmatiche intorno alle dottrine

fondamentali del Gristianesimo 8
.

Tempi tristissimi (piange il Gregorovius), quando lo spirito-

che vive d'idea, che s'alza al di sopra della materia, minacciava

di scomparire; e I'operosita assopitadeiranima non sollevava piu

il volo alia spera del pensiero, ma si attaccava alia realta palpa-

bile di un culto dei morti, materials e ributtante
3

. Ed a questa

culto si associano tutte le altre credenze che quell' eta prestava ai

portenti; apparizioni di Maria e di san Pietro, risurrezioni di morti,

profumo di corpi, aureola di gloria dei Santi, comparsa di demoni;

e tali credenze s' erano gia da lungo tempo completamente affer-

mate. Puo soltanto destar maraviglia che tali superstizioni met-

tessero radice nell' animo d' un uomo qual era Gregorio
4

. Ma

egli e da compatire. Nelle sue Lettere e nei Dialoghi egli paga

il tributo al suo tempo ;
e molte delle idee che ivi compaiono, vo-

lentieri ameremmo considerare come errori dell'umana natura da

lunghissimo tempo superati, se per fortuna desiderata ce ne desse

ragione il mondo attuale in cui viviamo 5
. Ma pur troppo il mondo

attuale gli nega questa consolazione
; giacche co' suoi dugento mi-

lioni di Gattolici anch' esso, come il mondo del medio evo, come

il mondo della Chiesa primitiva, come il mondo cattolico di tutti i

tempi, professa e professera invariabilmente quelle credenze e

pratiche, le quali ei chiama errori dell' umana natura, superstizioni,

fantasticherie mistiche, nuovo paganesimo, mitologia, idolatria, ma-

terialismo ributtante. Gran fatto ! che al nostro Storico dovrebbe

pur dare qualche pensiero, se egli fosse un serio pensatore. Ma,

schiavo com' e de' suoi pregiudizii irreligiosi, egli e incapace di

1 Vol. II, pag. 87. 2
Ivi, pag. 86. 3

Ivi, pag. 87.
4

Ivi, pag. 92. 5 hx
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vedere le cose altrimenti che per le traveggole che essi gli ten-

gono fitte in sugli occhi.

Fedele pertanto a coteste sue dottrine, egli prosiegue rigettando

a priori, tutto in im fascio, e mettendo al bando della storia ogni

cosa che abbia del sovrumano e del prodigioso. I miracoli, le pro-

fezie, ogni fatto, ogni racconto, per quantunque storicamcnte au-

tentico, tanto solo che esca dai confiai del piu volgare naturalismo ?

son per lui cose assurde, invenzioni romanzesche, favole popolari.

Percio, tutto quel che ei trova negli Atti de' Martin, nelle Vite

dei Santi, nelle tradizioni piu venerande dell' antichita eccle-

siastica, pecca di soprannaturalismo ;
tutto egli confonde e con-

danna in globo, sotto norae di mill o leggende, delle quali la cri-

tica, die' egli, sdegna occuparsi: metodo lesto e comodissimo in

verita, per uno storico razionalista, di sbrigarsi nella storia da

molti impacci. Cosi abbiamo, dopo il mito romano di san Pietro,

gia sopra mentovato, la leggenda di san Pietro in Vincoli
1

;
ab-

biamo la leggenda di sant' Agnese
2

;
la leggenda di santo Stefano

e di san Lorenzo, i quali due santi Martiri, principi del Diaco-

nato, rappresentavano nella mitologia romana 1'ordine dei sacer-

doti
3

;
la leggenda di san Sebastiano e di san Giorgio, che

furono Santi prediletti della cavalleria, furono i Dioscuri guer--

rieri della mitologia cri&tiana* . E sopra la fede di queste, e

simili, leggende furono edificate tanta parte di quelle chiese e

basiliche sontuose, che tuttora si ammirano in Roma. Cosi da una

strana leggenda
5 ebbe origine la fondazione di Santa Maria Mag-

giore; a proposito della quale, il Gregorovius c'insegna che la

Vergine Maria soltanto dopo Fanno 432 ebbe in Roma onori

divini (volea dire pubblico culto); quantunque nella stessa pa-

gina
5

ci parli della basilica Liberiana, a lei eretta nel secolo in-

nanzi da Papa Liberio, e della bella basilica di Santa Maria in

Trastevere, innalzata in epoca ancor piu antica.

Leggendario e parimente il pellegrinaggio di Leone ad At-

tila 7 n
;
non gia che il Gregorovius neghi la missione del Papa al

Re unno ed il maraviglioso e felice riuscimento che ella ebbe
;

1
Vol. I, pag. 236. - 2 Vol. If, pag. 146. 3

Ivi, pag. 33. Ivi, pag. 194.
5 Vol. I, pag. 120. - 6

Ivi, pag. 121. - 7 Vol. II, pag. 271.
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anzi egli 1'amraira ed esclama: Rade volte un uorao della Ghiesa

fu eletto ad opera piu gloriosa. La figura di un ponteficc, che,

cahno e venerando, si presenta diaanzi ad uno del piu terribili

mostri dell'umanita, il quale e in procinto di dare alia distruzione

la capitale del mondo civile, torreggia sublime nella storia. E la

raissione di Leone gli assicuro 1'immortalita, e deve valergli la

gratitudine dell'uman genere '. Ma egli rilega senz'altro t?a le

favole 1'apparizione celeste, a cui la kggenda attrJbuisce lo spa-

verto e la ritirata del Flagello di Dio
; pur lodando di bella e

poetira 1'invenzione di questa celebre leggenda die onora

il gen
;

o 'cristiano
a
. E non altro che una Storia Icggendaria*,

ossia favolosa, perocche piena di rairacoli (che dinanzi alia critica

del nostro Autore son tutle favole), e la Storia di san Benedetto,

scritta da san Gregorio nel secondo libro de'suoi Dialoghi: storia

leggendaria, diciamo, quantunque lo storico e fosse xontempo-

raneo di Benedetto e fosse un Gregorio Magno. Manco male

che, come la Leggenda di Leone, cosi ancor questa di Benedetto

trova pur grazia agli occhi del Gregorovius, siccome poesia:

poiche essa orno di racconti poetici la vita mirabile del p^adre

del monachismo, di Occidente 4
;
e quelle narrazioni, pregcvoli

per leggiadria e per sobrieta d'imagini, immuni cosi dalle esoge-

razioni delle storie dei Martiri, come dalle assurdita delle leg-

gende posteriori, possono appellarsi la vera epopea santa del mo-

nacato 5
.

Per tal modo la gran fiumana delle leggende, or goffe ed assurde,

era poetiche, ma sempre sognatrici, inonda tutto ii campo della

storia religiosa di Roma e d' Italia, dai primi secoli della Ghiesa,

fino al secolo XIN, in cui son celebri le leggende di san Francesco

e di san Domenico
'',

e piu in qua fino allo spirar del medio evo.

Eppure, come osserva altrove il Gngorovius, Fingegno dei

popoli italici non e inchinevole ai racconti favolosi, perocche il

loro suolo sia straccarico di storia, e la luce chiara del loro cielo

non blandisca quella vita di sogni che e propria della leggenda
1

.

Gome dunque avviene che gl' Italiani, e con esso loro i Gattolici

' Vol. I, pag. 2ii. -

Ivi, pag. 215. 3 Vol. If, jwjg. 12. - 4

Ivi, pag. 11.

5 Ivi. 6
Vol. V, pny. 124. 7 Vol. IV, pag. 760.
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di tutto il mondo, si siano avidamente pasciuti per si lunga eta, e

si pascano anchie al presente,.di tanti sogni, quante sono le. mera-

vigtie soprannaturali che si leggono nelle Vite dei Santi ? non

potrebbe egli darsi per avventura, che il sognatore fosse il Gre-

gorovius, e che il mondo soprannaturale, da lui deriso nella sua

Storia come un sogno, fosse una grande realta ?

Ma proseguiamo a sentire com' egli or decide, or compiange le

altre follie della superstizione cattolica, di cui, con san Gregorio

Magno, tutti i Papi furono maestri al monio. Parlando del secolo IX

e del passionato fervore ossia del fanatism \ con cui allora

cercavansi, da Roma singolarmente, le reliquie dei Santi : La

brama (die' egli) di possedere cadaveri santi, in quel tempo che si

faceva sempre piu scuro di tenebre, era diventata un vero delirio.

Chi vive ai nostri giorni non puo che sentir compassions di quella

eta, in cui lo scheletro di un morto si levava sull'altare della

gente umana, donde ne accoglieva le doglianze, i voti, le estasi

che mettono ribrezzo'
2

. Ben inteso che il ribrezzo e la compas-

sione per cotesto delirio di venerazione alle ossa dei Santi, non

deve limitarsi al secolo IX, ma estendersi ai cattolici di tutte le

eta
; giacche in tutte le eta, da quella degli Apostoli e dei Martin',

fino ai nostri giorni, la Ghiesa cattolica pati di quel delirio, e non

ne guarira nemmeno al finimondo.

A questo culto dei morti (continua il Gregorovius) si asso-

ciava il grande via vai dei pellegrinaggi, che allora, come nei

secoli che vennero dopo (e anche al secol nostro veggiamo rincru-

dito questo delirio) percorrevano da un capo all' altro rOccidente. 5>

II qual moto piu tardi ottenne il suo culmine nelle Gradate,

massimo dei pellegrinaggi che abbia visto la storia del mondo...

Pellegrini andavano Flmperatore e il Principe, il Vescovo e 1'ac-

cattone; bambini, giovani, nobili, matrone, vecchi, tutti andavano

all' ingiro con in mano il cordone e a pie scalzi. . . Roma, prima

d'ogni altro paese, avea destato vaghezza a questo moto di girova-

ghi e lo aveva attirato entro le sue mura 3
. E qual fu mai la

cagione di cosi strano via vai? Che cosa die la spiata a questo

1 Vol. Ill, pag. 95. - *
Ivi, pag. 91. ~ 3

Ivi, pag. 96.
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immense vagabondaggio? e perche fu esso attirato singolarmente

a Roma? Udite la risposta del nostro Storico filosofo.

In prima, egli osscrva con acutezza profonda: e una legge di

aatura che gli uomini si muovano \ Piantata questa base si

cura, si fa quindi a spiegare perche a quei di gli uomini si moves-

sero cosi e cosi, e soggiunge: Quasi da due secoli si era ralfer-

mata la insana credcnza che una pellegrinazione a Roma, alia citta

dei Martiri e degli Apostoli, recasse al possedimento immancabile

di quelle chiavi che schiudevano le porte del paradiso. I Vescovi

alimentavano questa fede (insana), dappoiche erano essi che ban-

divano i pellegrinaggi. La credenza fanciullesca di quell' eta, in

cui non s'era per anco discoperto che le vie della espiazione sie-

dono neU'intimo cuore degli uomini (questa grande scoperta, ignota

a tutti i secoli anteriori, fu fatta nel secolo XVI da Lutero), ma si

cercavano invece nelle pratiche esteriori, con un viaggio rivolto

a qualche simbolo di salute, corporeo e remoto, bastava a renders

Leato il pellegrino . . . Ogni delitto poteva volgersi a Roma colla

speranza di esserne cancellato in quei luoghi santi o a'piedi del

Papa. L' immense valore che la fede (insana) degli uomini attribuiva

a quest' una citta, a questa Roma, non ebbe mai piu ripetizione

d' esempi e neppur Favra
2

. Salvo per avventura 1'esempio della

Mecca
;

la quale, come sopra udimmo 3
,
e dal nostro Autore messa

a paro di Roma; siccome altrove il San Pietro di Rorna e dalui

chiamato la Mecca della Cristianita
4

.

Ma, se il pellegrinare alle tombe dei Santi era, a giudizio del

Gregorovius, fanciullaggine ed insania; d'assai piu grave nota vien

da lui marchiato il culto prestato alle loro immagini, della nota

cioe d' idolatria. Nei primi secoli cristiani (scriv' egli) non s' erano

visti simulacri
5

;
e fino al quinto secolo il culto ne era stato

immune 6
: bench&, indi a poche linee, egli medesimo ricordi le

immagini effigiate del Cristo e dei Santi che ancora anticamente

erano designate nelle catacombe 7
. Pero, introdottosi quando che

sia e dilatatosi poscia enormemente cotesto abuso, 1'Imperatore

Leone Isaurico concepiva il disegno di voler purificare dalla ser-

i
jvi.

2
ivi, pag. 91. 3 Vol. II, pag. 85. 4 Vol. IV, pag. 666.

* r"' "
pag. 249. s

Ivi, pag. 250. - 7
Ivi, pag. 251.Vol. 11,
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<cilita idolatrica il culto cristiano 1

;
e nell'anno 726 promulgava

il celebre editto, in cui ordinava che dalle chiese del suo Impero si

bandissero tutte le imagini dei Santi. Un'agitazione violenta scop-

piava allora come turbine nell'Oriente e nell' Occidente. La molti-

iudine che le forme material! della figura scambiava con Dio stesso

(ecco Yidolatria, che i Protestanti con grossolana calunnia mai non

rifinano di rinfacciare ai Cattolici, mentre tra questi anco i bam-

bini sanno che la venerazione si presta non alia figura materiale,

ma al personaggio da essa rappresentato, e che il culto prestato ai

Santi come amici di Dio, e essenzialmente diverse da quel che si

ofFre a Dio stesso), quella moltitudine, dico, si commoveva ad ira

fanatica, e i preti innumerevoli comprendevano che la podesta loro

sovra il popolo in gran parte si raccomandava all'apparato del

culto che operava sui sensi
2

.

E a capo di questi preti innumerevoli, ingannatori interessati

del popolo, stava il Papa ;
il Papa, che difendeva la mitologia

cristiana, sorta dopo il tempo pagano, con fervore piu vivo ancora

di quello, con cui Simmaco aveva combattuto contro gl'Imperatori

cristiani in favore degl'idoM antichi e dell' altare della Vittoria 3
.

Anzi il Papa, ed era allora S. Gregorio II, nel calore di questa di-

fesa usciva in eresie orrende; perocche in una lettera a Leone

Isaurico parlando della statua di S. Pietro in Roma, cui 1'Impera-

tore riguardandola come 1'idolo principale dell'Occidente)), avea

minacciato di fare in pezzi: Tutti i Popoli d' Occidente, rispon-

dea, mirano con venerazione e con fede . . . a Pietro santo, che

tutti i reami occidental! onorano quale Dio in terra
4

. Di che il

nostro Storico, che in questa frase non vede la figura rettorica,

tutto scandalizzato e inorridito esclama: Dunque Pietro e dichia-

rato Dio, e tale lo proclama lo stesso Papa
5

. Acceso pertanto di

santo zelo contro cotesta idolatria cattolica, egli nella guerra de-

gF Iconoclasti piglia risolutamente le parti loro, e rimpiange ama-

ramente la loro sconfitta; lamentando che la lotta gloriosa che

F intelletto aveva combattuta contro una eta intenebrata dalla super-

sUzione
, quella cioe, con cui per ben mezzo secolo gl'Imperatori

greci aveano lottato contro la venerazione delle imagini dei Santi ,

1

Ivi, pag. 249.-
2

Ivi, pag. 256. - 3
Ivi, pag. 251. "

Ivi, pag. 264. - 5
Ivi.

Serie X, vol. Ill, fasc. 650 12 // luglio 1877
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si fosse poi a a poco a poco andata affievolendo, flnche la furberia

di una femmina spigolistra e avida di dominio (Flmperatrice Irene

che perci6 trovo un cantuccio nel calendario de'Santi
) conse-

guiva vittoria
l

ed otteneva per mezzo del seconio Goncilio ecu-

menico di Nicea che il culto delle imagini fosse con gran trionfo

riposto in seggio. Vero e che, sedi questo trionfo. per una parte

si duole il Gregorovius, come uom religioso e avente in orrore

Tidolatria, per 1'altra se ne consola, come dilettante delle arti

belle
;

e per amor di queste si riconcilia anche coi Papi. Chi

ragiona (dic'egli) con calmo intelletto si dichiara senza dubbio dalla

parte degl'Iconoclasti di Bisanzio, che intendevano a purificare il

culto della religione dello spirito da tutto quello che vi si era in-

trodotto itipagano; peraltro a piu mite sentenza induce ii pensiero,

che le arti sono pur sempre un bisogno delFuraanita ... La lotta

dei Papi contro Bisanzio salvo FArte nell'Chcidente; e Italia, che

serbo il politeismo insieme col culto delle imagini ebbe tarda, ma

splendida, scusa innanzi alia ragione offesa, allorche diede al mondo

le meraviglie del genio di Giotto, di Leonardo e di RalFaello
2

.

Quanto e benigna e compiacente questara#to?ie del Gregorovius, la

quale, in grazia dell'arte, non solo perdona le olFese a se fatte,

ma quelle altresi che son fatte alia religione, e per amore d'un bel

quadro permette il politeism.o !

Noi non terrem dietro al Gregorovius psr tutti i punti della di-

sciplina cattolica, che ad ogai tratto gli vengono alle mani nella

sua Storia, e che tutti ei manomette in pari guisa. Aggiungerem

solo, che agli occhi suoi quel sentimento di fede e di pieta cattolica

che nei popoli del medio evo era cosi profoado, e con tante mani-

festazioni espandevasi in tutta la vita sociale, non e quasi altro mai

che fanatismo e superstizione. E quest! sono i due alleati formida-

bili della potesta sacerdotale
3

,
ai quali egli principalmsnte attri-

buisce i maravigliosi tdonfi e la inesplicabile gran lezza del Papato

in quella eta. Le scomuniche, cosi temute allora da Principi e po-

poli, erano folgori battute sulla incudine della superstizione
4

;

la tremenda potenza delle quali altra cagione non avea che la

debolezza morale dei Principi e il cieco fanatismo delle moltitu-

1

Ivi, pag. 429. z
Ivi, pag. 275. - 3 Vol. IV, pag. 236. - 4 Vol. HI, pag. 200.
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dini. E quando questa pofanza parve toccare il culmine, quando

Gregorio Til Ianci6 il famoso anatema contro Enrico IV; il Grego-

rovius, dinanzi allo spettacolo orribilmente sublime ]

degli effetti da

quest' anate ma prodotti nel mondo di quel tetro medio evo, non sa

riaversi dallo stupore e dall'orrore; non sa capire come mai un

mcschinp mortale, Cglio fugace d'un'ora brevissima, s'arrogasse

usurpazione tanftfenorme della maesta divina
,
come mai

'

un

uomo, benedicendo o condannando, volesse imperare aU'eternita,

lui, 1'uomo (heil soffio d'un minuto incerto puo scliiacciare senza

etc pur traccia ne resti)); e conchiude sclamando: La e pur

mostruosa la grandezza di quel sacerdozio del tempi di mezzo,

che si elevo cosi temerariamente sopra i limiti del finite!")) Se

non che, a scemargli la maraviglia, se non 1'orrore, di questo

mostro, noi lo preghiam di riflettere, non esser egli che il parto

naturale di due altri mostri: e questi sono; la mostruosa po-

testa, data da Cristo a Pietro ed in lui a'suoi successor], delle

chiavi del regno de'cieli, potesia che varca i limiti del finite,

penetra ne'cieli e negli abissi, ed impera aU'eternita; e la mo-

struosa cecita de'CrisMani dei tempi di mezzo e ditutti i tempi,

nel prestar fede alle parole di Cristo.

Mero fanatismo e altresi agli occhi del Gregorovius il fervore

ascetico, la contemplazione, la vita penitente, a cui si dedicavano

i claustrali di quella eta, ed i laici stessi e talor anco i Prindpi.

I monaci Benedettini, benche da lui grandemente lodati per gli

egregi lor meriti verso la societa, son nondimeco pel loro asce-

tismo compatiti, siccome sognatori, le cui idee o i cui fantasti-

cari si perdevano nelle piu remote regioni del cielo
3

. Ed oggetto

pur di compassione e per lui il piissimo Imperatore Ottone III,

il quale s' immergeva tratto tratto in opere di mortificazione

monastica
;
onde invano Grecia e Roma sollevavano 1' anima

sua alle spere dell'idealita
,
mentre i frati la cingevano coi loro

lacci e la annebbiavano
; sicche, deposto il manto d'Imperatore,

si copriva di veste di cilicio, e si stava rinchiuso quattordici giorni

entro una cella di romito in san Glemente in Roma,... e poi pas-

sava a nuove mortificazioni a Subiaco nel eonvento di san Bene-

1 Vol. IV, pag. 232 - Ivi, pag. 233. 3 Vol. Ill, pug. 316.
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detto
T

))
;

e piu tardi, a Glasse presso Ravenna - si smarri per

qualche settimana in mezzo ai misteri del monacato dietro la

guida di san Romualdo che tento eziandio d' inchiodare in quel

suo convento quell' anima scrollata di speranze
2

. ))

Quello pero che al nostro Autore sembra piu strano ed incon-

cepibile, si e 1'asprezza delle macerazioni, de'flagelli, deidigiuni,

a cui si condannavano volontariamente monaci convulsamente

assorti in devozioni pie ,
chiusi entro a celle romite in mon-

tagne inaccessibili
,

vere caverne del pietismo
3

. Odasi il

giudizio ch'ei fa della riforma del monacato, intrapresa da san Pier

Damiani. Sua intima sostanza si era la penitenza, e dava origine

ad un sistema di mortificazione che oggidi parer deve puerile e

mette repugnanza. II monaco pio che si flagellava a furia di di-

sciplina, riusciva a mitigare il dolore delle percossp, poiche nel

suo vaneggiamento credeva che gli angeli plaudissero dal cielo ad

ognuno de'suoi colpi; ma le sue battiture certo non contribuivano-

alia felicita sociale, si come invece avrebbe fatto un lavoro fornito

con opera intelligente. Lo spirito umano s'era novamente abbuiato

cosi tanto, fino ad illudersi che 1'uomo si avvicinasse massima-

mente all' imagine di Dio in quella forma di dolorosa imbecillita*. 5)

Quindi al Damiani, a cui del resto per altri rispetti non e avaro

d'elogi, pur non sa perdonare il suo zelo per la sferza
5

,
e il rac-

comandare che facea la disciplina, come strumento essenziale di

santificazione 6
,
e il proporre a modello 1'energia (spaventosa

nel flagellarsi) del suo amico (san Domenico loricato) ,
e il di-

fendere fervidamente il valore della disciplina contro un altro

monaco Pietro, il quale ebbe il coraggio e T intelletto di condan-

nare lo spaventoso istituto della flagellazione
7

. ))

Laonde, pieno di profonda compassione per cotesti monaci, illusi,

va/MggiamM, imbecilli; i quali dietro 1' esempio e le esortazioni del

Damiani, che fu loro quasi maestro e padre
8

,
si menavan sulle

spalle con tanto fervore la frusta; egli conchiude: Se si guardi

al riMtante spettacolo che presentano siffatti martin di un delirio,

senza tener conto delYoscuro tempo in cui eglino vivevano, non si

1

Ivi, pagg. 519, 580. 2
Ivi, png. 593. 3 Vol. IV, pag. 120. <

Ivi, pag. 122.
5

Ivi, pag. 121. 6
Ivi, pag. 123. 7

Ivi, pag. 126. s
Ivi, pag. 123.



DI FERDIIUNDO GREGOROVIUS 181

puo che metterli in derisione, come vere figure da baia, ma se si

pongono in relazione colla loro eta, diventano anch' essi vere per-

sone di tragica natura, al pari di tutte quelle altre mttime, che

sebbene in forma difFerente, la gente umana, in ogni epoca deve

sacrificare per conseguire la sua liberta morale 1
. Chiunqueper-

tanto, con un po'di buona sferza in mano, mortifica la propria

carne, e, a senno del Gregorovius, o una tragica vittima di non si

sa quale spietata necessita, o un pazzo ridicolo da commedia. E tale

dovett'essere un san Paolo Apostolo, col suo castigo corpus meum;
tali i primi fedeli che osservavano il precetto del medesimo Apo-

stolo: Mortificate corpora vestra; tali i Santi, non pure dell'oscwo

tempo medioevale, ma d'ogni tempo, i quali tutti e in grado emi-

nente patirono di quel delirio, di quolY imbecillita che qui e com-

patita dal Gregorovius, e tutti nelle loro vite presentano quel ri-

buttante spettacok di mortificazione puerile, di flagellazioni, di

cilicii, di digiuni, di asprezze d' ogni genere, che a lui mettono

non so qual piu tra compassione o spavento o sdegno.

Con tanta tenerezza poi per la carne dei monaci penitenti si ac-

corda ottimamente lo zelo ch'egli mostra anche per quella dei

poveri preti e Vescovi concubinarii, deplorando la legge crudele

e antinaturale che li condanno inesorabilmente al celibato. La qual

legge fu, secondo il Gregorovius, tutta opera dell'oscuro mistici-

smo monacale e deH'astuzia di Gregorio VII, che riusci a confon-

dere ed involgere in una medesima condanna 1' incontinenza del

clero e la simonia. Imperocche, ai tempi di Gregorio, la Gbiesa

di Germania, come quella di tutti gli altri paesi, era bruttata di

simonia, e nella massima parte i preti vivevano accasati con

donne. Ora, quanto alia simonia, i Vescovi non raccapezzavana

ragione alcuna per iscusarla
,
essendo che 1'opinione pubblica

era costretta a condannare il commercio degli officii ecclesiastici ;.

ma ben a sufficienza ne trovavano (ossia, pareva loro trovarne)

per combattere il divieto monastico del matrimonio. Se non che

ci6 a nulla*lor valse. II decreto del celibato fu da Gregorio VII,

fin dal primo suo Concilio romano, molto abilmente associate

col salutifero divieto della simonia
;

e cosi in questa tragica

1
Ivi, pag. 126.
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lotta, la rogione di natura soccombette, e vinse Y oscuro spirito

del monachismo, a favor del quale combattevano le mistiche idee

del secolo
T

;
e cosi i poveri preti da indi in qua dovettero ri-

nunciare a vivere accasati con donne.

Ed ecco un del titoli, per cui il nostro Storico da cosi liberal-

mente del fanatico per lo capo a quel gran Pontefice
2

,
e lo chiama

tal fiata il piii uiolcnto del Papi
s

: la qual frase, riscontrata col-

1'altra in cui egli esalta il medesimo Gregorio VII, come il mas-

simo di tutti i Papi \ ci farebbe credere che, nel pensiero del

Gregorovius, la grandezza dei Papi si misuri dalla violenza
;

se

d'altronde gia non fossimo assuefatti a udire da lui intorno ai me-

desirai personaggi le piu contradittorie qualificazioni. Cosi, la gran

Gontessa Matilde, non ostante i belli elogi onde giustamente ei la

onora, qual donna di animo compiutamente regio
5

e come

Debora guerriera del Papato
6

; nondimeno, appunto per la sua

eroica devozione alia Chiesa, e da lui tacciata di fanatica
7

,
di

pinzock&ra
8

,
di caparbia

9.E fanatici
I0
parimente sono i due gran

campioni della Chiesa a Milano, sant'Arialdo e sant'Erlembaldo;

quantunque il primo zelasse unicamente per il compimento della

riformazione
11

del clero, e il secondo siasi meritato dal Grego-

rovius medesimo il titolo di eroe ]2
.

Ne altro che un fanatico era il Re Pietro d'Aragona, il quale

senza necessita alcuna
,
doe per mera devozione a san Pietro

si faceva vassallo del Papa
I3

,
ricevendo nel 1204 in Roma la

corona da Innocenzo III. E grandissimi fanatici (cioe vittime d'un

pio ma pazzo entusiasmo) furono i due famosi Dioscuri l4
, del se-

colo XIII, san Francesco
' 5

, ilpovero e malato sognatore
1J

d'Assisi,

e san Domenico i?
;
e con esso loro tutta I'immensa turba di frati

e di Santi, che abbracciando suile orme loro la dottrina fanatica

della poverta religiosa
I8

,
ebbero la follia di condannarsi alia pra-

tica dei consigli evangelici. Fanatici insomnia son chiamati dal

1

fvi, pagg. 216, 211. ~ 2
Ivi, pag. 196, ecc. - 3

Ivi, pag. 345.

4

Jvi, pagg. 282, 286.- 5
Ivi, pag. 211. 6

Ivi, pag. 212. -

7

Ivi, pagg. 211, 231 ecc. - 8
Ivi, pag. 506. 9

Ivi, pag, 319.

111
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Ivi, pag. 118. i2

Ivi, pag. 180.

13 Vol. V, pag. 81. ' 4
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Ivi, pag. 125 ecc.
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Gregorovius tutti coloro, Papi, Principi, cherici o laici, che ia

qualsiasi modo segnalaronsi nella Ghiesa pel loro zelo e fervore

cattolico. Mentre al contrario, come veri savii, veri eroi, veri cam-

pioni delH cc spirito evangelico *, vengono da lui esa'tati gli

eretici del secolo XIII, e d'altri secoli; che proclamando il prin-

cipio della liberta di pensiero e di fede
,

e della liberta di

coscienza, tesoro preziosissimo della societa umana aggentilita
2

)),

furono gli arditi precursor! della liberta e civilta, apportata al

mondo dal gran riformatore Lutero.

E qui troppo a lungo ci trarrebbe la vasta materia, se noi vo-

lessimo riferir gli elogi che 1'Autore accumula sul capo, non pur

degli eretici, ma di quanti furon ribelli ed avversatori della Chiesa

cattolica e della spirituale potesta del Papa ;
tutti da lui lodati

per do appunto che in tale ostiMta si segnalarono. Ma dalle cose

fin qui dette i nostri lettori possono fame agevolmente da se me-

desimi argomento ;
e con esse altresi crediamo d' aver abbastanza

chiarito, quali siano in generale i principii, i sentimenti, lo spirito

ond' e animato il Gregorovius in fatto di religione ;
e quindi in che

modo sia da lui trattata la parte religiosa, che e parte si vasta e

rilevante, della Storia di Roma nel medio evo. Resta ora che ve-

diamo, in che guisa egli ne tratti la parte civile; ma di cio discor-

reremo in altro articolo.

1

Ivi, pag. 122. *
Ivi, pag. 123.
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RACCONTO CONTEMPORANEO

LXVI1I.

IL SEMOUN E LA CIVILTA DEL DESERTO

Quanto erano trascorsi uguali e tranquilli i prirai giorni dopo

la partenza da Ghadames, altrettanto e piu variati e torbidi pas-

sarono gli ultimi prima di arrivare ad Insallah. Ogni di piu aspro

si faceva il cammino, piu rari i pozzi, piu cocente 1'arsura del

sole. Cominciavano le vere giornate del Deserto. Ove che si vol-

gesse lo sguardo non si affacciava altro che arene, sconQnate arene,

e spesso ammonticchiate in lunghissime dune, oltre ogni dire fa-

ticose a sormontare, a cagione dell' afftmdarvisi i piedi de'cammelli

delle guide che li addestravano alia pedona. Dopo molto arran-

care su quegli sdruccevoli pendii guadagnata alfine Faltura, non si

aveva altro conforto che di scoprire una vallonata sottoposta e di

la da questa una duna somigliante a quella teste superata. E con

questo un sentirsi bollire la persona e struggere in sudore, e ap-

piastrarsi i panni di lana alia vita con perenne formicolio della

pelle.

E il disagio di si duro travaglio si aggrava dalla solitudine e

dalla uniformita della morta natura. Non un quadrupede che sbuchi

da una forra, non un volatile che fenda 1'aere, non un ramarro

che ti attraversi la strada. Quanto parrebbe dolce allora il grondar

d' un torrente dai crepacci d' una rupe, lo stormire delle fronde

entro una foresta, lo squittire d'un reatino tra la siepe, lo strido

d'una cicala sur un palo! Che piu? parrebbe uno svago udire il

lontano ruggito d'un leone, o il sibilo d'un serpente: tanto di-

viene odioso all' immaginazione il silenzio non interrotto raai del

renaio infinite. Quivi ii viandante, uso alia vita della civile so-

cieta, sogna mormorii di moltitudini accalcate, campane che squil-

lino da lungi, vetture romoreggianti sul lastrico della citta, convogli

di carrozzoni volanti sulle ferrovie, sotto i qualitrema la terra: ma
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in breve il sogno svola, e la realta non e altro che il tonfo della

zampa del camraello che pesta con misura sempre eguale il

sabbione.

Vano era pure il cercare sollievo in un mutamento di prospetti

o di viste. T uori del muoversi della caravana, nulla accadeva di

vario o di distrattivo tutto intorno. Solo il disco solare vedevasi

girare sull'orizzonte, dardeggiando al mattino le spalle, a mezzo

di piombando sui cranio, nel giorno divampando la faccia e abba-

cinando gli ocelli, sebbene difesi da uno e piu veli. Di prossime

oasi verdeggianti niuna speranza. In vece delle quali, quasi a cre-

scere il dispetto, appariva la fata morgana, che spesso nelle piu

arse pianure lusingava la vista con scene incantevoli di laglii e di

riviere; scene che, in appressarvisi la carovana, si risolvevano

nella crudele realta di lande ferrigne sopra cui sembrava respirare

le vampe d'una fornace. Oh un bicchiere d'acqua ! sclamava al-

lora Guido; un bicchiere d'acqua fresca, zampillante sotto una

roccia ombrosa! un bicchiere d'acqua nevata che appanoasse il

vetro d'un fit to velo di vapore! Per appagare questi voti non v'era

altro che un poco d' acqua piu calda che tepida, sciaguattata per

intere giornate negli otri; ed egli ne portava una fiaschetta appesa

al porno dell'arcione, e beveane a quando a quando una sorsata,

ravvivandola di alcune stille di liquore, ovvero, per gran delizia,

raescolandola con latte di cammella.

E pure non fu questo il maggiore degli affanni. Dopo dieci giorni

passati in grande penuria d'acqua, Guido osservava che fin dal

mattino il suo per altro valoroso dromedario pareva spaventato,

diveniva restio, mandava strida acute e sbufFava; e il simile avve-

niva alle altre bestie. Che vuol essere cotesto? dimand6 egli a

Gastone.

Forse s' avvicina qualche mutamento d' atmosfera, rispose

Gastone: un temporale ci rinfrescherebbe...

- Che temporale? entro qui il finto arabo Ali ben Suchai, che

dopo la prima apertura spesso e volentieri cavalcava a fianco degli

europei. lo per me ci sento un odore maledettissimo di Semun,

cbe mi da i brividi a pensarci... Guardate la in fondo all'orizzonte

quella macchia grigia.
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vero : e cresce a occhio, osservo Guido.

E il discorso tutto si animo intorno alia terribile meteora pre-

sentita dagli animali, anzi gia quasi in vista, e sui preservativi

onde uscirne il meno peggio. Trattanto frequenti buffi d'aria cal-

dissima ventavano in viso ai vi^ndanti, e talora sferratfdosi impe-

tuose folate sulla terra, ne sollevavano nugoli di renischio oltre

raodo molesti. Gia da un pezzo era il cielo velato da un nebbione

a zone rossastre, simile ad una flammolenza sinistra die lambisse

le nubi; e terra terra vampava un'afa densa, piombosa, fetente. A

ua tratto la intera salmeria ristette, come se i cammelli che anda-

vano a due, a tre, a quattro di fronte, avessero udito il comando

di arrestarsi. I presaghi animali voltano le groppe contro il vento,

allucgano il collo, e frugano col muso entro la sabbia, tentando

di nascondere la bocca e le narici. Non sentono piu freno, n& niuna

forza varrebbe a scuoterli dalla loro posizione, sono divenuti di

marmo. I cavalcanti a questa vista abbra'cciano il collo deile loro

cavalrature, e senza aspettare che queste si accoscino, si gittano

a terra, s'involgono di panni il piu possibile, si turano gli occbi e

gli urecchi coll'haic, si empiono la bocca d'un cencio inzuppato,

e a ridosso del cammello si gittano supini, aspettando trepidamente

il passaggio della bufera.

Ga stone e Guido non erano stati lenti ad imitare i compagni di

sventura, e pure appena furono in tempo. Perche gia scoppiava la

procella, che in pieno giorno recava le tenebre della notte: tanto

era fitto il nembo di polverone battagliante nell'atmosfera! e non

di polverone solo, ma di rena grossa altresi, che menata a turbine

per 1'aria flagellava obliquamente a guisa di grandine la terra e i

viandanti. Sotto questo tormento i due cugini, sebbene coricatil'uno

accanto all'altro, non battean parola: la temperatura era salita

presso a quarantacinque gradi del centigrado, la pelle diveniva

arida, affannoso il respiro, bollivano le vene, martellavano i polsi,

rimanevano oppresse le virtu naturali e come istupidito il pen-

siero. Non restava loro quasi altro potere che quello dell'istinto

conservative, che portavali a umettarsi la fronte coll'acqua, e im-

mollare la pezza che si tenevano tra le labbra.

Imperverso una larga ora la burrasca; e parve eterna agli
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europei, breve agli arabi. Perciocche quando il semoun s' adira

in tutta la sua possanza, allora scarica le immani percosse per due

e per tre ore; ne segue lo scoppiare degli otri dell'acqua, con

rischio di perire di set 1'intera carovana; molti cammelli, sfiatati,

piu nou si rialzano dal luogo ove si fermarono; apoplessie e altri

mortali accidenti decirnano i passeggeri o gli rendono inetti a pro-

seguire il viaggio. Gasaii e villaggi, non che comitive di viandanti,

ne andarono talvolta distrutti dal semoun, e i loro abitatori si

giacquero sotto monti di rena, pria sepolti che morti. Piene di tali

catastrofi corrono le tradizioni de' novel latori arabi; e la storia

rammenta 1'esercito di Gambise, disfatto dal vento caldo nelle so

litudini dell' Alto Egitto aU'occidente di Tebe.

Gome alquaato si fu placato il cruccio del cielo, i due cugini

respirarono liberamente e si rizzarono in piedi a rimirare le tracce

della passata procella. II sceicco Messaoud gia cavalcava a galoppo

rincorando la sua gente tuttavia intronata e stupefatta, e vociando :

Allah e grande! Niun disastro! niui morto! tutto va bene !

e infine, scavalcato, piant6 la sua lancia sopra un tombolo di rena,

che era un intimare la fermata e 1' accampamento, ancora che

mancassero tre ore al cader del sole. In brev'ora la piaggia si

coperse di tende, i signori faceano sbattere dagli schiavi le loro

vesti, rifociilare le donne, rassettare le robe, disfare e rifare le

balle, che non essendo bene serrate s'erano ripiene di sabbia. I

negri non usando altro vestiraento che un guarnello alia vita e

una pelle d'agnello appesa alle spalle, la quale essi volgono da

quel lato ove saetta il sole, aveano in un batter d' occhio fatto il

proprio assetto, e mettevan mano a governare le bestie; facevanle

inginocchiarsi per iscaricarle della soma e del basto, abbeveravanle

al truogolo con parsimonia, giacche restava almeno una giornata

di cammino prima di poter far acqua; e davano loro la profenda

di alquante misure di orzo o di fave, consolate da un pugnello di

datteri, quasi acconto del pieno pasto da farsi entro ventiquattr'ore

ad lasallah; ne questa sera fu d'uopo loro mature le pastoie per

impedirli di diiungarsi dal campo.

Pochi pensavano ad abbronzare il caffe nella padella, sia per che

difettava la legna onde far fuoco, sia perche ognuno tirava a ri-
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sparmiare 1'acqua al possibile. Ma Saada, il maggiordomo degli

europei, che sapeva tuttavia abbondanti le sue provvigioni, non

voile privarli di si necessario ristoro. Aveva egli con provvido

consiglio raccattato ne'giorni innanzi quante coccole di cammello

gli venivano incontrate per via, e ripostele diligentemente in due

ceste che portava pendenti dal basto della sua cavalcatura. Pero

a grande agio con tale bruciaglia non solo fece il caffe, ma cucino

un desinare, che per cosa del Deserto riusci a grande onore del

cuoco, ed a soddisfazione dei padroni, e di Ali ben Suchai, che fu

convitato in merito dei buoni consigli dati prima della tempesta.

Tra tenda e tenda intanto si formavano brigate e capannelli,

tanto piu allegri quanto piu dura era stata la distretta del recente

pericolo. Si andava attorno esarainando il luogo flagellato dal-

1'uragano: vedevasi il suolo sconvolto e trambustato dalla rapina

del vento, a luoghi eransi scavate fosse profonde e ignudato il

sottosuolo sino alia saldezza della roccia primitiva, altrove eransi

ammonticchiate lunghissime prode di arena alte dieci e venti metri,

e altrove le colline eransi appianate o scoscese. Comparivano dis-

sepolti ossami di camraelli e resti di casse e di attrezzi, ctie ren-

devano testimonianza di carovane quivi perite o nelle vicinanza.

A pie d'un macigno bruno, che s'ergeva solitario e stagliato a

poca distanza, giacevano in gran numero scheletri umani, e non

alia rinfusa, ma distesi quasi con arte gli uni accanto agli altri.

Un branco di signori della carovana, dopo ristoratisi a loro agio,

essendosi a quella volta avviati, per esaminare la roccia singolare,

tosto si avvidero del piu singolare cimitero, e presero a contem-

plarlo lungamente. Guido e Gastone, avvisati di cotale novita, tras-

sero cola insieme col loro convitato. Non s'intenerivano gia gli

arabi a vista di tanta strage, ma vi cinguettavano intorno con

indilFerenza, appunto come se quei teschi stati fossero pietre del

Deserto. Filosofavano sulle cagioni per cui durante il recente tra-

mestio.del suolo quelli non fossero stati travolti ne'vortici e dis-

sipati ;
e convenivano in do che la roccia gli avesse difesi. Col

calcio delle lance scrutavano quelle povere ossa, le disgregavano

con atti di dispregio, e scherzando tra loro con motti e frizzi

villani.
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Di cM sono queste ossa? dimandava un giovane, nuovo del

Deserto.

D'infedeli, rispondeano gli uomini maturi, di cani infedeli,

che Dio li disperda.
- Maledetto il padre loro! aggiugnevano altri.

Gastone, frenandosi a grande stento, studio i cadaveri, e non

peno gran fatto a riconoscere che tutti quei miseri carcami erano

di gente negra, probabilmente di schiavi, che giunti qua infermi

e inabili a piu reggersi in piedi, erano s'ati abbandonati a morire

d'inedia sotto quel masso. Alcuni d'essi aveano tuttavia la pelle

intera, ma disseccata e tesa orribilmente sull'ossatura, con sul

cranio ciocche di capelli ricciuti. Tutti pareano spirati in atto di

ringhiare, o colle bocche aperte o coi denti inchiavati: molti avean

la destra o ambe le mani calcate sulla fronte. Presso alcune donne

erano piccioli scheletri di fanciulli. Di che i selvaggi maomettani

si prendeano lo spietato trastullo di gittarli a calci sulle ossa raa-

terne, dicendp: Gagna, dai la tetta al tuo lattonzo.

A questo strazio insopportabile ad uomo non del tutto imbestiato,

Gastone ebbe un rimescolo d'indegnazione irresistibile, e senti che

non era in suo potere di non iscagliarsi in atroci rimbrotti. Ma a

qual pro ? Si vinse anche un raomento, volto le spalle e ritirossi

alia sua tenda.

LXIX.

FILOSOFIA ED ARMI SULLA STRADA D'OSALLAH

All ben Suchai aveva disfavorito la promozione di Gastone a co-

mandante militare, unicamente per invidia; sembrandogli che

1'onore conferito ad un europeo non rinnegato, tornasse virtual -

mente a disdoro di lui europeo e rinnegato da molti anni. Ma non

riuscitogli il mal tiro, assai facilmente acconciavasi alia sua for-

tuna, e in fondo poi non era scontento che la sicurezza della caro-

vana affidata fosse a buone mani. A rappaciarsi cogli europei sfor-

zavalo una specie di necessita morale: perocche non poteva tanto

spogliarsi della civilta nativa, che non gli paresse dolce il barattare

qualche parola con gentiluomini colti, a petto de' quali i piu leg-
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giadri parlatori arabi gli putivano di selvatico. Na punto gli veniva

vergogna della sua pubblica professione di maomettismo: lusin-

gavasi d'essersi purgato assai, lasciandosi intendere questa essere

una semplice raostra esterna, che punto non intaccava la interna

religiosita. Ed anche riputava in cuor suo Gastone e Guido uomini

di mondo, spensierati come i piu, e cervelli leggeri alia francese;

e pero prontissirai a dare passata a sifFatti peccatuzzi da visggia-

tore, i quali in certe relazioni mod erne si passano per bravure

spiritose. A cosi ingannarsi davagli occasione anche Gastone, die

conoscendo come AH avesse gli orecchi dello sceicco Messaoud,

destramente tentava di gratuirselo con signification} di servitu e

di cortesia.

Ora A!i erasi trovato, come si disse, presente alia turpe scena

degli arabi attorno ai cadaveri negri, e troppo bene erasi addato

delto sdegnoso partirsene di Gastone. Lo raggiunse alia tenda, e

trovatolo solo soletto, poiche Guido si tratteneva con Messaoud,

proruppe: Felice voi, signore, che potete usare di vostra libertk

io per via della mas-hera assunta, devo assistere alle piu sozze

mostruosita col sorriso sulle labbra. Felice voi !

- Mi sono levato di cola, par non fare una scena ta... clii sa

dove s' andava a finire, se io cominciavo !

Che volete? aggiunse All; costoro hanno una educazione da

cannibali, sono iene, sciacalli, tigri, tutto quello che volete. Ma alia

fine il savio si fa una ragione. Per quanto il rispetto ai morti sia cosa

sacra presso noi, pure in realta non e poi altro che una convenzione,

o, se piu vi piace, una opinione pregiudicata: e questi selvaggi

guardano la materia umana come qualsiasi altra materia. Ripugna

al cuore, ripugna alia imaginazione, e pure e secondo la filosofia,

G'istone dissimu'ando il dispregio che di se ispiravagli chi pre-

tendeva in tal modo filosofare, rispose pacataraonte: Non vi

capisco, non so dove andiate a parare.

Voglio significare, disse All, che questi bruti, duce madre

natura, prevengono i nostri professori di Europa, che per virtu di

scienza, vanno ogni di piii sbattendo della stima superstiziosa del

cadavere, e gia propongono di trams proQtto, per dare ii governo

ai campi, e forzare i morti a proiurre di belle spighe ai vivi.
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E voi approvate quella scienza? dimando Gastone.

lo approve tutto e approve nulla.

Guriosa cotesta! spngatemi di grazia la teorica...

-
fi la piu semplice, rispose All, la piti applaudita, la piu

sicura delle teoriche ora in voga nelle universita diEuropa: e

consiste neH'ammettere per certo solamente cio che 1' occhio vede,

e la maco tocca, e tutto il resto lasciare nel suo dubbio naturale.

Ora la chimica dimostra che il cadavere, taitto dell'uomo, quanto

della bestia, si pu6 risolvere in element! fecondatori .del seminati:

perche privarci di questo bene vero e reale? Forse perche alcuni

superstiziosi vi sognano un'irreverenza all'anima gia informante

quel corpo, o una offesa al creatore, o che so io? Che? 1'anima e

il creatore sono invisibili ed intoccabili, e pero meno sensibili e

meno provati sono i loro diritti, che il diritto nostro a provvederci

buono e copioso pane. Dunque la scienza dee trascurare quelli, e

favorire questo.

- E non c'e male! disse Gastone. Voi in poche parole rinne-

gate da capo a fondo tutta la teologia cristiana, e tutta la metafisica

dei sapienti ab origine mundi!

Oibo, oibo ! sclamo All. lo non rinnego nulla, non sono ne

fermamente ateo, ne fermamente materialista. Tutto all'opposto, io

rispetto le opinioni, lefilosofie, le religioni; anzi reputo felicissimi

coloro che si adagiano nella persuasione di alcuna credenza sopran-

naturale. II che e tanto vero, che se mi nascesse un figlio a Tom-

boctu, lo farei allevare nella religione dei feticci, a Gostantinopoli

il manderei ad istruirsi presso i mallam o presso i dervisci, in Ger-

mania lo educherei nella universita meno razionalista, a Roma lo

vestirei chierico nel seminario del Papa: insomma vorrei di mio

figlio fprmare un credente, beato di credere. Ma serberei sempre in

cuore la speranza, che egli giunto all' eta matura riconoscesse che

le ipotesi religiose sono ipotesi belle forse, utili spesso ed onorate,

ma null'altro che ipotesi, e che nulla e provato, non Dio, non

1'anima, non la vita futura. E cosi alle gioie infantili della fede

sottentrerebbe in lui la gioia virile di non incontrare piu spau-

racchio veruno ne in cielo, ne in terra, ne nell'inferno.

Scusate, se e poco, disse Gastone. Ma siete voi ben sicuro
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di possedere cotesta gioia virile, sgombra di spauracchi ? Per pos-

sederla senza contrasto converrebbe prima che vi persuadeste bene

che gli spauracchi, cioe Dio e 1' inferno, non esistono: ma voi non

siete anche giunto a cotesto, voi dite solamente che questi spau-

racchi non sono provati, sono anzi dubbiosi, come dice ogni buon

scettico. Ora il non essere noi chiariti e certi intorno ad un possibile

pericolo, non basta a renderci pienamente tranquilli che quel pe-

ricolo non esista... E ]a gioia sfuma, si cambia ragionevolmente in

palpito, in battisoffia, in tristezza. Supponete che alcuno de' nostri

esploratori, Guido per esempio, che e ito con Messaoud a battere la

campagna, tornando qua ci dica: Dietro quella duna parmi avere

scorto un grosso stuolo di nemici in armi
; potreste voi a tale av-

viso abbandonarvi alia gioia spensierata e sicura? potreste dormire

tranquillo questa nolte? No di certo. Non e provato che il nemico

ci sia, non e certo che sia in agguato; e pure niuno, fuorche un te-

merario e pazzo, resterebbe tranquillo, attesa la possibilita e gravita

del pericolo. Se un arabo vi alFermasse che su questa via, che va

da Gbadames ad Insallah, vi e una voragine profonda in cui s'in-

ghiottono intere carovane; vi sentireste voi il fegato di cavalcare

innanzi ad occhi bendati, indifferente, con gioia virile, pensando

che la voragine non e dimostrata, e non e certa? Ma che? Voi ed

io ugualmente, prima di muovere un passo piu oltre, vorremmo

vedere il fondo della diceria, e sincerarci del fafto. Ora per simile

e piu forte ragione il scettico non pu6 tranquillarsi e goder pace,

solo in virtu del dubbio ch'egli nutre sull'esistenza della Divinita

e dei castighi dell'altra vita. II dubbio, quando versa intorno a

cose da poco, agevolmente si dispregia ;
ma quando riguarda un

destino eterno di felicita o di sciagura inenarrabile, non puo

1'uomo razionale prendere altro partito, che di studiare il dubbio,

discuterlo e risolverlo, e solo allora otterra il riposo dello spirito.

Come? Tannuczio probabile d'un accidente sventurato mi toglie la

quiete, mi sforza a provvedervi, e poi la probabile minaccia d'un

Dio che mi attende di la dalla tomba per giudicarmi, e per tra-

boccarmi in un abisso di fuoco eterDO, mi lascera imferturbabile

e sereno? Amico, queste le sono cose che si dicono, ma dal detto

al fatto corre un gran tratto. E voi per dimorare nella vostra pace
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stoica, dovreste prima avere distrutto il dubbio, e dimostrato a

voi stesso in modo perentorio che la probabile minaccia d'un Dio,

6 una fiaba di vecchierella, che 1' inferno e una favola. Ma allora

non sareste piu un seraplice scettico, sareste un ateo convinto,

sareste un materialista consumato.

All, stretto da questo discorso, voile uscirne con una celia:

Non credevo che un soldato francese mi dovesse rifare il latino a

questo modo: voi mi avete ripetuto un discorso ch'io mi feci mille

volte da me stesso, quando ero professore...

- Yoi professore? e di che? e dove? e il vostro nome europeo?

Via, parfiamoci con ischiettezza di amici
;
disse Gastone.

Quando saremo di ritorno a Tripoli, saprete tutto: nel De-

serto non voglio essere altro che Ali ben Suchai. Del resto tutto

ci6 poco monta. Ero professore di... non importa: i dubbii mi as-

salivano, scardinavano la mia teologia, crollavano a pietra a pietra

il santuario della mia fede. Mi risolvetti di studiare in quelle opere

che piu libere e indipendenti trattavano la filosofia, e in breve i

fantasmi di un Dio fuori del mondo, d' una provvidenza, d' un'anima,

d'una eternita, d'una Ghiesa, si dileguarono da me, per sempre.

Con voi e con tutti dico che dubito, e do per non rompere in viso

colle convenienze della civile conversazione : ma se volete saperlo,

no, non dufeito, non sono scettico: chi si arresta nel dubbio reli-

gioso e un pazzo in filosofia e uno scimunito nella vita sociale. lo,

no; io nego assolutamente tutto cio che non veggo e non tocco:

ecco la mia religione.

- Almeno, professor mio, voi siete sincero, disse Gastone che

per niuna cosa al mondo non avrebbe voluto guastarsi con Ali
;
e la

sincerita e il principale cemento dell'amicizia. Ditemi solo, siete

voi ben fermo in cotesta religione che nega Dio e 1'anima? Noa

parlo delle ragioni che dovete averne, parlo dello stato mentale

vostro: vi sentite sicuro in affermare che Dio non e, che tutto e

materia?

In quella che queste ultime parole erano proferite, uno strepite

grande si udi a occidente del campo, ed era di voci confuse e nu-

merose, e s'avanzava verso la tenda. Facea gia notte buia, e Guida

non era an che ritornato. Gaston-e temette che alcun sinistro fosse

aerie X, vol. Ill, faac. 660 18 13 luglio 1877
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seguito. Balza in piedi, abbranca la carabina, e va incontro al tu-

multo. Guido veniva tra un branco d' arabi armati, a fianco del

sceicco Messaoud, e tutti cercavano di Gastone.

Che c'e di nuovo? dimando Gastone al sceicco.

Prendi i tuoi avvisi, rispose il sceicco, e fa da buon ferik

(comandante) : i tuaricchi Ahaggar ci tendono certamente un laccio

in quella parte (e accenno la via d'Insallah). Ne abbiamo veduti i

fuochi. Gia mi pareva impossibile che potessimo traversare il loro

territorio, senza cbe quei ladroni ci molestassero.,. Che Allah li

colmi di maledizione!

Guido aggiunse che cavalcando a fianco di Messaoud aveva in

realta prima di notte riconosciuta la pesta di numerosi cammelli,

e un terreno scalpicciato con vestigi di un focolare: ma quanto ai

fuochi scorti in lontananza dopo il cader del giorno, egli non por-

tando seco Focchiale male saprebbe accertare che non fossero stelle

dell'estremo orizzonte; ad ogni modo parergli da prendere alcun

provvedimento, dove altro motivo non fosse, per contentare le fan-

tasie accese degli arabi, che stavano in sospetto grandissimo del

nemico, e sollevati nella espettazione delle mirabilia die saprebbe

operare il ferik franco.

Gastone c0mprese che, vera o falsa la comparsa del nemico,

egli era da ciuffare la fortuna pei capegli, e far sentire ch' egli

intendeva comandare daddovero. Fece venire a se cinque o sei

degli uomini che aveva gia prima scelto e istruiti, per servirsene

di aiutanti di campo e come di ufficiali in caso di guerra; e li alia

presenza dello sceicco e dei capi della carovana accorsi, diede

gravemente gli ordini da recarsi pel campo e da eseguirsi imme-

diastamente : si spegnessero i fuochi della carovana, se alcuno

ardesse tuttavia dinanzi alle tende; si mettessero le pastoie ai

cammelli, affinch^ in caso cfi assalimento, non avesse il nemico

facilita di cacciarli in fuga e predarli ;
i capi di ciascuna comitiva

tenessero pronti i loro uomini d'arme, e a cio basterebbe che dor-

missero colle carabine e colle munizioni alia mano
;
caso che si

gridasse- all'arme, non altro facessero che accoccolarsi dietro i

bagagli e difendere a pie fermo le loro brigate, le bestie, le robe;

eotesto per la notte, a luce chiara egli vedrebbe se fosse da dare



LXIX. FILOSOFIA ED ARMI SULLA STRADA D'lNSALLAH 195

addosso al nemico; intanto non dubitassero, che egli farebbe si

buona guardia, che niuna sorpresa sarebbe possibile.

Quest' ordine di difesa dato brevemente e con piglio militare

piacque ai capi. Mentre si cominciava ad effettuarlo in alto silenzio,

Gastone ebbe a se una mano d'uomini eletti ed esercitati gia piu

volte nelle fermate delle sere precedenti, in tutto sei soldati a

cammello e una trentina a piedi. Dei pedoni fece tre punte, con

proprii sergenti, e li spedi in pattuglia a battere i dintorni in

direzione assegnata. Se incontrassero nemici, sparassero cinque

colpi di fucile, e tornassero di corsa al campo, e direttamente alia

sua tenda, dov'egli fermava fin d'allora il quartier generale; ma
badassero a non dare retta a dubbie apparenze, ne sparassero se

non dopo ravvisato certamente il nemico, affine di non mettere

senza necessita a rumore il campo, bisognoso in estremo di riposo

per le traversie patite in giornata, e per le probabili fazioni del

dimani.

Messaoud e altri arabi, sempre presenti, approvarono di molto

le risoluzioni del ferik. Per se Gastone riserbo la parte piu peri-

colosa. Fece in un batter d'oochio formare attorno alia sua tenda

un bastione volante, ammonticcliiandovi i suoi bagagli in giro, vi

lascio Guido, i servi suoi armati e alcuni soldati di rinforzo, con

ordine di battersi in caso estremo sempre dietro il riparo : ed egli

si mosse coi sei cammelli a carriera sulla strada d'Insallab. Le

pattuglie a piedi, per quanto braccbeggiassero per la buia solitu-

dine, mai non si avvennero in anima viva, non che in bande di

masnadieri. Ritornarono al quartiere generale a tardissima notte.

Gastone era pur egli di ritorno innanzi a loro. Ne era riuscito piu

felicemente che quelli nello scoprire tracce d' insidie, sebbene si

fosse avanzato cinque o sei miglia verso il luogo piu sospetto. Bene

aveva egli scoperto che da questo lato, appunto sulla strada d'In-

sallah, cominciava un terreno ronchioso, tutto rocce e dune sabbio-

nose, acconcio soprammodo a celarvisi le masnade nemiche. Per5

fece egli smontare due coppie de' suoi compagni, e le coHoco in

vedetta sulle alture, nascosti e legati i cammelli nel basso; e per

istruzione loro ingiunse che visto muover gente, fa?cessero fuoco

cinque volte e anche piu, se il nemico fosse lontano, e poi a galoppo
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di cammello si ritirassero al campo; ove novita non accadesse,

aspettassero sino al mattino F arrive della carovana, che quindi

dovea passare.

Attese invano Gastone sin oltre la mezza notte gli avvisi di

queste sentinelle avanzate, ne ricevendone, si conforto di non avere

briga coi ladroni almeno per quella notte, spedi de' suoi piu bravi

soldati quattro o cinque per mantenere viva la ronda, e gittossi

finalmente a corre un po'di riposo. A Guido, che peritavasi di co-

ricarsi: Va'la, disse egli sorridendo, buttati sul materasso e

schiaccia il piu tranquillo sonno che puoi : prima virtu militare e

dormire a tempo, per vegliare a tempo. Se nella tua esplorazione

hai veduto i fuochi nemici, dimani F almanacco segna fucilate, se

hai vedute le stelle, segna caldura e nulla piu. Ad ogni modo

domani a sera smonteremo ad Insallah, a mezza strada, intendi, a

mezza strada di Tomboctu : buone camere, buona cena. acqua fresca,

un visibilio di viaggiatori di tutte le parti del Deserto, forse, chi

sa? caravane di Tomboctu e con esse qualche notizia... Se Ik sono

capitate le fanciulle, tieni per certo che niun viaggiatore verra di

colk che non discorra di si straordinario avvenimento... Via, dormi,

riposa, sogna sogni ridenti. Com'ebbe cio detto, cosi com' era ve-

stito, si giacque sul letto, ove la stanchezza F ebbe in sull' istante

inchiodato in altissimo sonno.

Fino alFalba fu quiete profonda: ma il gibrno all'alba non cor-

rispose. Niuna giornata del Deserto corse piu intrecciata di acci-

denti inaspettati e rilevanti.



RIVISTA

DELLA STAMPA ITALIANA

I.

Belle principali quistioni politiche-religiose per GIACOMO CASSAIYL

Tre volurai in grande ottavo. Bologna 1876.

II sig. Cassani, a quanto ci dicono, e un prete sospeso ;
e di piii

favorito dal Governo italiano con una cattedra nell' Universita di

Bologna. Cio, dove tutt'altro mancasse, mette in grave sospetto

circa la qualita dell'Opera, annunziata di sopra, anche prima di

esaminarla. Ma 1'Autore si prende la cura di mutare il sospetto in

certezza, facendoci sapere nella prefazione che essa consta di

articoli, gia prima pubblicati nel Risorgimento cattoUco, giornale

di tendenze apertamente scismatiche, da lui diretto e in gran

parte composto. La lettura poi degli anzidetti volumi non fa che

confermare sperimentalmente questa certezza.

Noi non noieremo i lettori col fare una minuta descrizione di

tutte le erronee dottrine, che essi contengono ;
solo per darne loro

un saggio, staremo contenti ad accennare quello, chevi si dice in-

torno al Goncilio Vaticano, e segnatamente alia Costituzione ri-

guardante il Romano Pontefice.

Non ci ha spregio, che il Cassani non accumuli sopra quella

veneranda Assemblea. Egli comincia dal riprendere la sua convo-

cazione in Roma sotto rimmediata presidenza del Papa. Bisogna

dirlo schiettamente: a Roma fece difetto assoluto la sapienza le-

gislativa, quando nella seconda meta del secolo XIX, di fronte alle

tendenze dell' eta nostra e al diritto pubblico delle nazioni. incivi-

lite, si scelse Roma per sede del Concilio e lo si adun6 sotto rim-

mediata presidenza del Pontefice, che poi lo ridurrebbe a suo

Consiglio, come gl'imperatori fecero coll'antico Senato di Roma l
.

.

* Vol. 2, pag. 283. Ed a pagina 288 aggiunge : II contegno di chi preparo,

diresse e influi si leggermente sul Concilio, non poteva essere piu insipieate.
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Vedete che testa! Appunta d'insipienza ci6, che ad ogni uomo di

mente sana apparisce sapientissimamente fatto
; giacche niun luogo

dovea sembrare piu acconcio a raccogliere la rappresentanza della

Chiesa universal^ che la metropoli di essa Ghiesa, posta fuori la

dominazione del singoli Potentati laid
;
e un Goncilio raccolto sotto

gli occhi del Papa, non poteva non avere per presidente imraediato

lo stesso Papa. Quanto poi alle tendenze dell' eta nostra (crediarao

che intenda dire dello spirito democratico che la predomina), que-

sta anzi era una ragione di piu per fare che il Concilio si tenesse

visibilmente in istretta dipendenza dal Pontefice; acdocche desse

immagine vera della Ghiesa, da Gristo istituita in forma monar-

chica : Tibi dabo claves regni coelorum. In niun tempo, come nel

nostro, dovea seguirsi il precetto dell'ApostoIo. Nolite conformari

huic saeculo
l
.

Sozza poi e la calunnia deli' essersi il Goncilio convertito, ri-

spetto al Pontefice, in do che*era 1'antico Senato romano, rispetto

agl'Imperatori; ed a smentirla basti ricordare la solenne prote-

stazione fatta dai Padri stessi del Goncilio intorno alia pienissima

liberta da loro goduta
2

.

Ma per il prete sospeso Gassanipoca forza ha 1'attestazione de'

Padri, contro de'quali altresi aguzza Faudace lingua. Egli riprende

].'ordine e la materia delle loro deliberazioni. Non si poteva cadere

in errore piu grande, quanto si fu lo spendere quasi otto mesi per
raandar fuori unicamente delle definizioni dommatiche. Peggio poi

quando le sentenze pronunziate nel Sinodo non dovevano essere

che la ripetizione delle condanne pubblicate cinque o sei anni

prima nel Sillabo
3

. Ogni uomo d'intelletto Ticonobbe anzi nelle

definizioni del Goncilio una singolar disposizione di Dio in fare che

* AD ROHAKOS, XII, 2.

2
L' impudenza del Cassani nel calunniare sopra questo punlo lo trasporta lino

a ilngere.nel Pontefice 1'uso della forza materiale per violentare i Padri del Con-

cilio. Egli dice : a II potere temporale unito allo spirituale avea prestato mezzo

per vincere anche materialmente alcune resislenze
;
vi erano slati momenli nei

iiali alcuni Vescovi stranieri non si erano creduti sicuri, se non invocando ki

protezione dei diplomatic! accredilati in Roma dalle grandi Polenze europee.
Vuol dire che 51 Papa minaeciava del carcere o anche peggio i Vescovi renitenli

ai suoi voleri ! Un uomo, che giunge a scrivere simili cose, merita qual nome ?

3
Pag. 285.
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esso colle due costituzioni dommatiche, che soltanto ebbe tempo

di promulgare, provvedesse appunto ai due piu capital! bisogni

del tempo, rintuzzando colla prima le superbe pretension! del ra-

zionalismo ed alForzando colla seconda 1' autorita della Chiesa nel

suo Capo supremo.

Omettiamo per non istomacare i nostri lettori le stolte critiche,

degne di penna ereticale, che 1' Autore fa dell'una e dell'altra Co?

stituzione, riputando se piu sapiente, che non 1'accolta dei Padri

e Dottori del Gristianesimo, confortati dall'assistenza dello Spirito

Santo : Visum est Spiritui Sancto et noUs. Egli non fa che meschina-

mente copiare le false allegazioni e i sofismi del famigerato lanus,

fino a non vergognarsi di ripetere la sciocca accusa di adulterazione,

che costui attribuisce ai cattolici romani del celebre decreto del

Concilio Fiorentino
T

; quando, se non fosse altro, !1 primissimo testo

original e firmato dairimperatore Paleologo e dai Vescovi greci,

intervenuti al Concilio, e contrassegnato colla bolla d' oro di esso

Imperatore, si trova in Firenze, esposto alia vista di tutti, e con-

tiene per disteso il quemadmodum etiam, ed ha una sola volta la

pffeposizione sv dopo il xa. Egli, senza curarsi di cio, afFerma con

incredibile temerita: II romanismo, che non avea lasciato mezzo

intentato per costituire del Papa un vero dominante sulla Chiesa

con ispecie di dittatura spirituale, si adopero a tutt'uomo perche

la formola da esso adulterata corrispondesse allo spirito delle

decretal! mercatoriane ed altre pie frodi, come si sogliono dire,

e poneva studio a definire la estensione della podesta primaziale

colla immensa latitudine, che da questi apocrifi documenti era

capace di ricevere
?

.

L' autorita pontificia e 1'oggetto principale dell'odio del nostro

1
Gl' istancabili ricercatori di (jueste materie hanno constatato che la con-

giunzione et doppiaraenle ripetuta si trova indubbiamente nei testi primitivi, e

che 1'altra formola quemadmodum etiam e un' adulterazione, che essi laboriosi

indagatori rinfacciano ai romanisti. Pag. 331.

Consult! il lettore cio che scrivemmo sopra questo punto, quando col ri-

scontro appunto dei lesti primitivi mostrammo contro il DiJllinger 1'esistenza di

quella formola : Quemadmodum etiam. che recammo dilucidata. CiviUd,
Cattolica^

Serie VII, vol. IX, pag. 391.
2
Pag. 331.
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prete sospeso Cassani. Contro di essa torna il piu sovente nella sua

opera; ed a menomarla rivolge tutta Farte della sua sofistica. E

poiche capisce che contro il suo mal talento sta F irrevocable sen-

tenza del Concilio Vaticano nella solenne promulgazione della Co-

stituzione Pastor aeternus, si sforza con ogni studio d' offuscarne

la luce e guastarne il senso. Soprattutto gli e spina al cuore il

capitolo IV di quella Costituzione, in cui e definita YinfallibilUa del

Pontefice parlante ex cathedra, e F irreformabilita de'suoi decreti

ex sese et non ex consensu Ecclesiae. Quindi che fa? Dopo aver inso-

lentemente censurato gli estensori della Costituzione (in sostanza

i Vescovi e il Papa
]

) dice che quella prerogativa deve intendersi

del Papa, non in quanto e maestro, ma in quanto e giudice, e giu-

dice in ultimo appello. Per esser poi ultimo F appello, convien

che sieno precedute sentenze d'inferiori tribunali. Ecco come egli

dice che deve procedersi : Allo spuntare di un errore vi si op-

porra il Vescovo diocesano o solo o convocando la Sinodo (se ha

liberta di farlo) ; egli chiarira F errore e lo condannera. Ma la sen-

tenza sua non e inappellabile; ne quindi irreformabile. La causa

passera al metropolita, e questi o solo o colla Sinodo (se ha liberta

di farlo) rifara il giudizio, e F errore sara condannato. Ma nem-

meno il suo e tribunale inappellabile, ne la sentenza irreformabile.

Piu in alto adunque. Se vi sia Primate nazionale, si pbrtera la

causa a lui, e da questo al Patriarca : tutti sentenzieranno
;
ma

niuno e tribunale supremo. Piu in alto dunque, e s' invochi il Con-

cilio come tribunale supremo. E se il Concilio non si possa con-

vocare? Legittimamente deve convocarlo ilPapa; epercio la causa

legittimamente sara deferita a lui, con preghiera, in ipotesi, di

1 a Se i redallori della Costituzione fossero stati altri uomini, adalti all'arduo

ufiicio, si sarebbero accorti che essi medesimi avevano accennato a migliore

strada...Se non avessero tanto leggermente dimenticato che nel precedente capo terzo

si era detto che il Pontefice e giudice supremo del fedeli e che in tutle le cause

spettanti alVesame ecclesiastico si pub ricorrere al GICDIZIO di lui, e da pre-

sumersi che avessero (volea dire avrebbero) saputo usare un linguaggio maggior-

mente proprio e atto a prevenire qualunque non retta interpretazione. Era igno-

ranza, o leggerezza, o spirito di partito, concitato da fini estranei alia fede cattolica,

che operava in loro ? A Dio il giudicarne. a Dio cerlamente giudicliera P arro-

ganza di un prete sospeso, die cosi parla d' una Costituzione dommatica. Pag. 391.
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;onvocare il Concilio. E se egli sia costretto dire : lo lo farei
;
ma

la forza, la violenza me lo impedisce, voi lo vedete
;
allora come

sara provveduto? Una societa istituita immediatamente da Dio,

somma sapienza, manchera del mezzi necessarii per provvedere

alia propria incolumita? Ripugna alia ragione e ripugna a Dio

stesso. E dunque? Dunque sara necessario che il Primate sia giu-

dice in ultimo appello.
l

Quindi si fa 1'obbiezione: Voi supponete una serie di giudizii

gia premessi all'Apostolico del Primate (del Papa cioe, che FAutore

diiama quasi sempre Primate); e coi giudizii venite a dirci che

gia prima 1'unanime consenso della Ghiesa sparsa nel mondo aveva

giudicato 1'errore. Ci dite percio che il Primate non fa che legit
-

timare quanto gia era acoertato assai prima
2

. Alia quale obbie-

zione risponde : fe quello appunto che noi diciamo 3
.

In tal modo Fautorita del Romano Pontefice nelle definizioni di

fede si riduce a porre il punto sull'i, presso a poco come suol

dirsi dei Re nei Governi rappresentativi moderni, quanto alle leggi.

Egli ha bisogno del consenso previo della Ghiesa, e non fa altro

se non che porre a tal consenso 1' ultimo suggello. Che vi pare, o

lettore, di questa gherminella per eludere e render vano il domma

sancito dal Concilio Vaticano : Romani Pontificis definitiones ex sese

non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse
4
? Ma ogni uomo

di buon senso capisce che questo e un totale pervertimento della

definizione del Concilio, nella quale e detto che il Romano Ponte-

fice quando parla ex cathedra, cioe quando adempiendo F ufficio di

Pastore e Dottore di tutti i cristiani definisce una dottrina intorno

alia fede o ai costumi e infallibile; e pero (vale a dire in virtu di

questa sua infallibilita) siffatte definizioni sono irreformabili di per

se, e nori pel consenso della Ghiesa, come volevano i Gallicani.

Ecco le parole del Sacrosanto Goncilio: Docemus et divinitus reve-

latum dogma esse definimus, Romanum Pontificem, cum ex Cathedra

loquitur, idest, cum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris

munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam

de fide vel moribus ab unwersa Ecdesia tenendam definit, per as-

1
Pag. 399. 2

Pag. 400. 3
Ivi.

4 Constitulio dogmatica prima De Ecclesia Cliristi, capul IV.
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sistentiam divinam, ipsi in beato Petro proinissam, ea infallibilitate

pollere, qua divinus Redemptor Eccksiam suam in definienda do-

drina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque eiusmodi

Romani Pontificis definitions ex sese, non autem ex consensu EC-

clesiae, irreformabiles esse. Qui 1' intrinseca irreformabilita e attri-

buita alle defmizioni pontificie, come conseguenza ftdeoquej della

loro infallibilita, e questa infallibilita e attribuita alle predette

definizioni per 1' assistenza divina, quando il Papa parla come Pa-

store e Maestro universal della Chiesa (omnium cJiristianorum Pa-

storis et Doctoris munere fungens} non gia come semplice giudice

di appello, a cui di necessita sieno preceduti altri giudizii, ed ai

quali per soprassello debba conformarsi, come arbitrarianiente e

stoltamente dice il Cassani.

E tanto basti di questa insulsa Opera, zeppa di errori e intesa

a guastare e corrompere la mente dei fedeli.

II.

Vita di santa Teresa del P. FRANCESCO RIBERA d. C. d. G. tradotta

dallo Spagnuolo, illustrata e compiuta dal P. CAMIUO MELLA

d. m. C. Un vol. in S" di pagg. XLVII, 836. Modena, tip. ponti-

ficia ed arcivescovile dell' Imma'colata Goncezione, 1876.

Per quello che ne abbiam detto altra volta in addietro l

,
e pel

varii annunzii fattine, i nostri lettori gia debbon conoscere la nuova

collezione italiana di tutte le opere di santa Teresa, giusta i ma-

noscritti originali, illustrate con vario commento dal cbiarissimo

P. Camillo Mella, che da qualche anno si e cominciata a pubblicare,

con molta nobilta ed eleganza di tipi, dalla benemerita stamperia

dell' Immacolata Concezione di Modena. Secondo 1'ordine inteso

dal Mella, primo dei parecchi volumi, formanti la intera collezione,

doveva essere il sopra citato del Ribera, quale preliminare di essa.

Ma per varie ragioni, il chiaro editore penso meglio di premettere

quello della vita della Santa, scritta da s6 medesima, e 1'altro delle

fondazioni, cbe sono riusciti veramente splendidi e ricchi di quanto

1 V. CiviUd, Catt. Serie VIII, vol. VI, pagg. 44 c 164.
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pu6 sodisfare i piu larghi desiderii della pieta e della erudizione.

E cosi egli ha serbato per terzo questo bellissimo volume, il quale

merita, sotto ogni rispetto, di essere conosciuto in Italia e racco-

mandate ai cultori dell' agiografia in genere, ed agli ammiratori in

ispecie della prodigiosa riformatrice del Carmelo.

Dopo la vita della Santa scritta da se, questa del Ribera e la

piu classica, la piu edificante e la piu compiuta di tutte le altre

vite di lei che abbian veduto la luce. E per verita era difficile

trovare un uomo, che in se medesimo unisse le condizioni richieste

a comporla perfettamente, meglio di lui. II Mella, per introduzione

a tutto il volume, da una succosa notizia del P. Francesco Ribera,

tratta dalle piu autorevoli ed autentiche fonti che si abbiano: e

tal e T alto concetto il quale, a leggerla, se ne acquista, che tosto

1' animo s' invaghisce di gustare 1' opera di personaggio si esimio

per santita e per dottrina.

Per darne ai lettori nostri un' idea, ci converrebbe trascrivere

quasi tutta intera la detta introduzione. Non potendo ci6 fare sta-

rem paghi ad alcuni brevi cenni, che basteranno ad invogliare del

libro i piu intelligenti.

II P. Ribera non solo fu contemporaneo della Santa, ma confes-

sore suo ed intimo conoscitore del suo spirito e per di piu disce-

polo ancor egli, nel suo noviziato, del celebre P, Baldassarre Al-

varez, a cui Teresa chiamavasi debitrice d' innumerevoli beni, per

la paterna direzione che prese deiranima sua, in tempi nei quaii

era bisognosissima di guida sperimentata nelle vie dell'ascetica

piu sublime. La sua storia venne a luce solo otto anni dopo che

la serafica vergine fu volata al cielo; ma, diffusasi appena, levo

tale grido di plauso in tutta la Spagna, ed ebbe cosi caldi encomii

da' piu eminenti dottori della cristianita, che ad essa e in gran

parte dovuto 1' acceleramento della causa di beatificazione, che

porto la eccelsa donna alle glorie del culto. E che sommo fosse

il merito di questa sua storia lo hanno provato i Bollandisti, i quali,

fra tutte le altre, le diedero nel nostro secolo la preferenza e la

inscrissero tradotta negli atti, che compongono il magnifico volume

consecrato da essi alle glorie della eroina del Garmelo.

Quanto alia versione fattane dal P. Mella, cosi egli stesso ne
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parla. Recammo in lingua nostra il pregiato lavoro del Ribera

con tutta quella maggior fedelta che ci venne fatto, e che ci per-

mise anche la tanta somiglianza della lingua spagnuola colla ita~

liana. Gi siamo serviti in particolar modo, per farlo, della edizione

recente, uscita in Madrid dai tipi di M. Minuesa, 1'anno 1863,

giusta le migliori e piu corrette stampe. Ma noi soggiungeremo

che e versione propriamente lodevole, per la gravita insieme e la

semplicita dello stile, per la chiarezza e 1'ordine delle cose e per

una certa eleganza nelle forme, che si adatta ad ogni piu comune

capacita.

Oltre do il P. Mella si e dato cura d'illustrare e di compiere

]' opera del Ribera. Quanto alia illustrazione, cosi egli, non &

chi non ne vegga la necessita. Imperocche scrivendo il Ribera solo

otto anni dopo la morte della Santa, di molti fatti e persone non

pote o non voile, com'e chiaro, parlar pienamente. Or quei fatti

son oggi famosi, esordii che furono gloriosissimi del restaurato

Carmelo: quelle persone si son rese poi non meno celebri, e varie

furono elevate all'onor degli altari. Gredemmo adunque che fosse

nostro dovere 1'illustrare e quelli e queste, e cio massimamente

per quel che riguarda 1' Italia, parte non ancora intrapresa da

alcuno. Per questo effetto egli ha posto a calce dei capitoli, come

tante monografie di quei tali fatti e di quelle tali persone. Mede-

simamente essendo omai corsi tre secoli da che il libro del Ribera

fu compilato, e in questo mezzo tempo essendosi tanto trovato e

scritto intorno alia Santa, voleva la convenienza che molte materie

si terminassero, o si proseguissero dal moderno suo traduttore

italiano. noi, soggiunge qui il Mella, per amore della benedetta

Madre e del suo degnissimo storico, ci sobbarcammo volenterosi a

questa seconda fatica, compiendola, per le stesse ragioni, nello

stesso modo che la prima. Dove altresi abbiamo avuto singolar-

mente di mira la parte che concerne la religiosa nostra patria.

II P. Mella dunque non ha solamente arricchita 1' Italia di una

semplice versione di quest' ammirabile storia, il che sarebbe gia

molto; ma di un corredo di svariata erudizione, che fa deir opera

di lui un lavoro, sotto un certo riguardo, originale. Abbiam detto

che sarebbe gia molto 1'averci data anche una semplice versione
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del libro del Ribera : imperocche, da quanto si ricava dalle notizie

bibliografiche aggiunte dal Mella alia sua introduzione, il libro

della vita di santa Teresa del P. Ribera e stato voltato nella

lingua nostra e stampato una sola volta in Milano, del 1615: 1'altra

versione fattane dal P. Francesco di Patern6 in Madrid, essendo

rimasta manoscritta, sino alia fine del secolo scorso, nel collegio

della Gompagniadi Gesu di Palermo, non si sa ora ove sia. Ond'era

libro oggimai sconosciuto quasi fra noi.

Finalmente, per viemeglio ornare questa sua edizione, il Pa-

dre Mella ha voluto decorarla con I'effigie autentica di santa Te-

resa, che sta in fronte al volume. Essa & in litoleografia e riproduce

il ritratto originale che si conserva in Avila.

Questa breve esposizione di cose pare a noi che basti ad enco

mio di tutta 1'Opera. Chi vuol formarsi un'idea di santa Teresa,

del suo carattere, della sua santita, del suo spirito e della eccelsa

raissione che ella ebbe da Dio nell'eta moderna, non si contenti

di leggere la vita scritta da se medesima, che per molti capi e

incompiuta, e troppo tace
;
ma alia lettura di essa, aggiunga quella

del Ribera. Noi che, con infinita nostra sodisfazione, ne abbiam

fatta la prova, gli diarao parola che benedira sempre, insin che

viva, questa cara coppia di volumi; e non tardera molto a sentire

non sappiamo se la vogiia o il bisogno di ricominciarne la lettura.

E questo consiglio noi diamo non pure agli ecclesiastic! ed alle

persone a Dio consecrate
;
ma. a quelle ancora che vivono nel mondo

e col mondo hanno vincoli che possono santificare, non pero spez-

zare. Lo diamo quindi a molte donne e adulte e giovani, che desi-

derano leggere qualche libro che le consoli, che le illumini, che

le faccia buone o migliori. Ne facciano lo sperimento, si mettano

a svolgere, con un po' di quiete e per ordine, prima la vita di

Teresa di Gesu scritta dal Ribera e poi, dopo questa, quella che

ha scritta di se Teresa stessa. Se nel corso di questa lezione non
'

si sentono, nel fondo del cuore, piu attratte verso Dio, piu eccitate

alia virtu, piu schiarite a conoscere la verita dell' amore celeste e

la vanita del terreno, e rapite di tenera ammirazione per Teresa

di Gesu e per Gesu di Teresa, dican pure che abbiamo mentito,

e le abbiamo ingannate.



ARCHEOLOGIA
1. Iscrizione greca arcaica di Crissa 2. Campanelli inscritti 3. Nuova tessera

gladiatoria collo spectavit 4. Citazione bugiarda.

1. Le notizie di scoperte archeologiche che si leggono nei perio-

dici che ci sono pervenuti in questo intervallo di tempo non essendo

ancora ben mature, noi intanto che si andranno assodando daremo

qui luogo all'esame di una epigrnfe greca arcaica, la prima che

figuri nel Corpus Inscriptionum Graecarum coi commentarii di uno

dei piu dotti ellenisti che in questi ultimi tempi possa vantare la

Germania, il professore Augusto Boeck ed accademico di Berlino.

Fu Crissa una citta assai splendida e tale da dare il nome a

quel golfo che si disse anche golfo di Crissa. Era il porto dell' an-

tica Delfo che ne distava un otto o dieci miglia. Fra Crissa e Delfo

eravi un campo, dove si celebravano i giuochi detti Pitici dalla citta

di Delfo che si chiam6 ancora Pito (PAUSAN. Phoc. cap. 6): questo

campo ebbe nome di campo di Crissa, ipm*" veSioy (SOPHOCL. El 133:

CALLIM. Hymn, in Delum, 118). Ma Crissa ai tempi di Solone (ol. 46

e circa il 160 di Roma) fu distrutta e il suo territorio consecrate

all'Apollo di Delfo.

Or in questo luogo fu scoperta Tunica epigrafe superstite del-

1'antica fiorente citta, e pero meritamente apprezzata, perche non solo

antichissima, ma di certo anteriore alia olimpiade 46. Ai nostri let-

tori perche la novita della scrittura non rechi imbarazzo crediamo

opportune dar qualche cenno della maniera di scrivere adoperata

negli esordii della loro letteratura dai Greci Dori di Europa. Questi

come ebbero la scrittura alfabetica dai Fenicii, che al modo mede-

simo dei semiti scrivevano da destra a sinistra, cosi dovettero da

principio scrivere ancor essi: poscia cominciandosi a scrivere da

sinistra a destra, non abbandonarono subito il costume antico, ma

per non breve tempo, dove piu dove meno, adoperarono le due ma-

niere. Stando alia origine orientale, quelli che scrivevano da destra

a sinistra oltre ad un sol verso avrebbero dovuto cominciare sempre
da destra nei versi seguenti: ma vi fu anche un altro modo di scri-

vere che i grammatici chiamano fiovrrpowMf, cioe a modo dell'arare

coi buoi. Perocche siccome fattoil primo solco il contadino volge ivi

1' aratro in contrario e comincia il secondo solco, senza che sospeso

il lavoro alia fine del primo solco cominci da capo da quel luogo

medesimo, donde commcio il primo, a fare il secondo solco; cosi del

uari colui che scriveva giunto alia fine del primo verso non comin-

ciava il secondo donde aveva cominciato il primo, ma volgendo ivi il

secondo proseguiva, tornando addietro. Avevasi quindi in tal genere
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di scrittura un non interrotto serpeggiare del versi o in un modo o

in un altro :S ^ f cE
*

dal principio a al fine 6 come
. -----------> ff If^.-zn>

qui esprimo.
I Greci, come gli Etrusci e i Latini, accomodarono al loro bisogno

Falfabeto fenicio aggiugnendo, ritenendo, oincttendo, come pareva
loro di mestieri per esprimere i suoni dei loro dialetti diver si. L'al-

fabeto che adopero lo scrittore della lapida di Crissa e generalmente

quello dei Dori, ma noi non potremo qui noverare le lettere che si

trovano nella iscrizione se non dopo averla illustrata pienamente.
Pero comiaciamo a trattarne, ponendo innanzi tutto la breve istoria

biografica di essa pietra. La prima volta che si tento I'interpreta-

zione di questa nobile epigrafe il dottissimo Boeck. che nel Corpus

Inscriptionum Graeearum la mise in primo luogo, si dovette servire

di.un apografo, che gli parve imperfettissimo, com' era, ma inoltre

anche mancante.

Qui non e di mestieri che io esponga le ragioni cntiche che

guidarono il dottissimo interprete a stabilire la lezione che dovesse

seguirsi, a supplire la parte che secondo lui era mancante, a cavarne

il senso, che e noto ai dotti: ma per ben comprendere quanta sa-

gacita e dottrina egli vi adoperasse, non posso fare meglio che tra-

scrivere il testo da lui supplito ed emendato e quanto a giustifica-

zione sua vi ha aggiunto nel commentario sottoposto.

scriptura vulgari:
Alj/TOU? U/g3 flV CttyStTOf OLttl /

'Af/Vna;' <r Z$vte nat TZ Rota x.^/

KilcL X.rt,

. Ecco il commentario col quale tenta giustificare la lezione:

v. 1 : AMTOU,-] recfe id suppletwin esse nemo peritior dubitabit. AWTOU?

y
c

/o? est Apollo... T/s] Erravit in transcribendo Gropius, primo loco a

pro B spirilus nota: mox in of 33 fuit B, quod videtur paulo
diductius scriptum fuisse. Idem recurrit in **<$%ITO$ pro quo est

ATrSirof... Nota est dictio at^n^ oaz\... A/g/jAiE potest esse */ vel

a.'ii-3 sed quum constet v etiam simpliei E scriptum esse, praefero

n'i&ij nee obest sequens Ii3 quum verisiniile sit in voce It diphton-

gum prius scriptam esse quam in ceteris vocabulis.... 'Apia-reay'}

ex nomine quod assumpsi, quae prima superest littera non potest

esse N3 debebat enim iv exarari, non ^5 et si N statues, non potest

inde yraecum ullutn fonnari vocabulum. lyitur M est, . hoc est 2,
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quod in huiusmodi nominibus duplication reperitur hand raro

In voce IS-MM littera aliam formam habet ac v. 1
; utraque forma

cernitur v. 3; quadratario ne an transcribenti tribuendum? PAI

mutavi in KAL, quod certum est, ex Pausan. **/ rs... BO/OJ- nomen
satis notum, a quo Be/-*Ayw/d-] supplevi primam litteram, et

T mutavi in T In voce Su-ya,Tpss haereas: mihi certa est. Nam
secundum elemcntum N omnino corruptum esse ipsa forma docet:

si Nw esset, debebat scribi ^ 5 apposito uno apice prodit Svya, : su-

perest H 3 ex quo ^T: reliquum dementwn forma est quae nihil

plane siynificet; in promplu est 3. Swperesl A forma recewii: cor-

ri^o M3 suhlato angulo super imposito
* e^ <p/Ao/] 33 coniun-

yendum in g P s ^ ^ q^od esf [/, nihil esse vel scripturae ratio

docet: si N essef, debebat scribi "\. Immo, est paullo ante ^v coa-

luit in V, ita hie M dirimendum in VI, /*. e. VI, sive Ai. De

KctAA/si^s/at nM addo: /ioc enim no??ien nownsi exempli causa a

riie illatwn esse, supra moniti: nisi quod certum est et mulieris

nomen et a littera K incipiens desiderari.

II severe flagello levato dal Boeck sulla copia del Gropio e le

molte correzioni e aggiunte da lui fatte, se dimostravano un uomo
di vasta dottrina, non potevano appagare in guisa che non si desi-

derasse qualche copia migliore, la quale togliesse i dubbii per quanto
era possibile in una iscrizione che si supponeva abbastanza logora

e frammentata, e giustificasse 1'interprete. Trovossi il sig. Ulrichs

che, preso per se questo nobile lavoro di revisione novella, riusci

a ritrovare la pietra e ad accuratamente trascriverla. Ma questa tra-

scrizions costo, come narra egli stesso, la vita al monumento ori-

ginale. Da poi che il proprietario di esso, infastidito dalle frequenti

visite dell' Ulrichs che non pago di se tornava piu e piu volte ad

esaminare e studiare quelle lettere, un bel giorno glielo fece trovare

scarpellato e martellato tutto. Pertanto ecco la copia deir Ulrichs

quale si ha nella tavola A degli Annali deWInstituto anno 1848.
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La lapida e quadrata e la leggenda gira anche sul lato sinistro.

Sul piano si vedono due scavi rotondi messi 1'uno accanto all'altro,

e senza esitare si capisce che vi dovevano essere collocate due statue,

il che vedremo pienamente confermato dalla iscrizione. Fin da ora

possiamp dunque dire, che il Boeck volendo questa base consecrata

al figliuol di Latona dalle tre matrone Bea, Calliclea e Agasitea, per

propria difesa dovrebbe ricorrere al ripiego, di che oggi siamo certi,

essersi ad un mime consecrate Itf statue di altri numi. Ma di cio

come apparira non vi e bisogno.

Intanto il Franz stampando gli Elementa Epiyraphices Graecae non
ha niente notato sul testo rifatto dal Boeck, se non soltanto che du-

bitava questa epigrafe dovesse essere in versi: pag. 6: Titulus Cris-

saeus C. Inscr. n. 1 an non metricus sit equidem me fateor dubitare.

Egli aveva ragione, ma faceva di mestieri per averne interi e perfetti

due belli esametri leggere al rovescio I'epigramma, come vedremo.

Or gli Annali dell' Institute ci istruiranno di ci6 che FUlrichs

seppe cavare dalla migliore trascrizione, della quale gli andiamo

(iebitori. Primieramente egli comincia col Boeck dalla prima linea

e legge, omesso il digamma:

lot I'fcoi Hhiof aufitnw ettet

passa quindi alia seconda e non facendo caso del posto che occupa
la lettera E 1'unisce alia linea terza, leggendo in questa:

"Hpa, rs Qaf n.aCi K

e nella seguente:

'

'atpct la,

dove ciascun vede che 2*. ha cambiato in A, e *ify* in "*/> e ^^
in Fl*. Del metro poi sospettato dal Franz ei non parla. Ma qual e

il concetto che egli cava dalla sua lettura? Vuole che Aristo dica

di aver posti su questa base quei buoi ( certamente in bronzo o

in marmo) che ha sacrificato a Giunone e a Minerva Ctesia. Son

dunque due buoi e non due statue delle dee che questo Aristo ha
fatto fondere o scolpire? ma se cio fosse, a che gli scavi circolari?

Noi non vediamo che la base circolare possa ad altre statue acco-

modarsi che alle umane stanti in piedi: ma egli dice che ha dedicato

i buoi, 23-x,g j3fa che ha offerti in sacrifizio, e volendo porre sulla

pietra statue di buoi occorreva almeno che gli scavi fossero ret-

tangoli, ovvero ovali, non gia rotondi. Comunque sia, questa novella

lezione delFUlrichs non sembra che abbia sodisfatto PAhrens, il quale

parlandone nel trattato del dialetto dorico (Gottinga 1843, pag. 10)
Serie X, vol. Ill, fast. 650 14 13 luglio 1S7?
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scrive, parergli che di tutta F epigrafe si abbiano un po'piu certe

soltanto quattro parole: Ad Graeciain extra Isthmum sitam titulus

pertinet Crisaeus antiquissimus C. I. nr. I, quem multo accuratius

descripsit Ulrichs in Itinere graeco 1, p. 31, quamquam etiani

nunc paulo certioranon sunt nisi haec, IK I xAg'Fo? UTT^ITOV a.tF<t, e

a pagina 43 ripete quasi le medesime cose, dicendo di piu che dubita

molto dell'sFof letto al principio, l&$ e che il Fg* doveva essere PA:

In antiquissimo titulo Crisaeo C'l. nr. / quem aliquanto emenda-

tiorein exhibuit Ulriehsius certa videntur xAgFo<r et a,'tfzt. Ulriehsius

praeterea <&<><; quod ab initio habet legit las (sw} de quo valde

dubilamus;deinde Fg* quod F* esse debebat. Del resto anche FAhrens,

come il Boeck, il Franz e F Ulrichs, non muove dubbio intorno al

verso donde comincia la lettura, e tutti parimente son d'accordo a

supporre che F epigrafe comincia da sFo? s^01 - Eppure e indubitato

che questa linea contiene la seconda parte di un esametro lxot

XAS'O? ATrSirov A/5/3 il che avrebbe dovuto almeno raettere sospetto

che queste non fossero le prime parole, ma piuttosto le ultime

della epigrafe. Alia quale considerazione avrebbe potuto dar un

valore decisive T andarnento del favrTpowM* che a occhio si vede

serpeggiare dal basso all' alto nel qual senso soltanto si spiegaFE
della sinistra e ii K della destra che manifestamente sono rivolte e

tendono a congiungersi coi versi superiori, e andrebbero retrograde

se invece si dovesse cominciare a leggere dali'alto. Per le quali

osservazioni e molto piu ancora per F esperienza, da poi che solo in

questo modo si ha un senso della epigrafe perfetta senza cambiar

forse neanche una sola lettera, e di piu perche ne risulta un compiuto

epigramma di due buoni versi esametri noi possiamo con tutto il

diritto proporre la nostra lettura che e questa, cominciando dalla

destra della terza linea in basso.

TO,
f/

Hcat/T a>t IA} Jiw/;^ l^ot Khiot ATT^ITOV ct'tsi.

Sicche alia fin dei conti F epigramma favrTpowtty dovea comin-

ciarsi a leggere da basso in alto, il.che facendo non si sarebbe

urtato in tanti scogli, ne dovuto cambiare tante lettere. Ma cio che

piu monta si e, che questo modo di leggere non e senza esempio,

il che suol essere talvolta un ostacolo insormontabiie, o che sgo-

menta. Tera, quelFisola dai monumenti epigrafici arcaicissimi, ci ha

precorso, e il Boeck, che ha supplito quella frammentata leggenda
n. $ ap. FRAWZ $1. ep. gr. pagg. S3 seg. colla solita sua dottrina ha reso

credibile che trattisi veramente di una memoria posta dai fratello

di Arione figlio di Gucleo. II Franz (El epigr. gr. pag. 53), che ne
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loda 1'ingegnoso metodo, niente ha opposto all'andamento dell'epi-

gramma dal basso in alto. Sara quindi il nostro un secondo esempio
di questa maniera di scrivere adoperata dai Greci i piu antichi.

Or conviene dir qualche cosa intorno alia nuova lezione ed in-

terpretazione dello scoperto epigramma. In prima da cio che ho notato

chiaro si e potato dedurre, che la letteratura di questa epigrafe

antecede 1'introduzione della paleografia gionica; non vi e quindi in

uso ne Fw ne Fa>; la forma delle lettere e quale si vede adoperata

dai Dori piu antichi, il B,il ,ii M (sigma), il F (digamma, il >

(lambda), il D (delta), il P (rho), il <X> (phi), il y (chi).

Premesse queste avvertenze sara facile dare ragione delle lettere

da noi compite, perche dall' Ulrichs imperfettamente trascritte dal

logoro sasso. Queste non sono piu di due, a dir vefo: la prima e v,

che io ho stimato un ? .$; la seconda e un 3, che mi e sembrata

non ben trascritta in vece di x della forma usata in Tera. Pure

essa potrebbe stare, se il Boek non ha tutto il torto di supporla

(C. I. n. 15) in IW&a, in luogo di 4<TwJWj di che del resto 1'Ahrens

non si mostra sodisfatto (De dial. dor. pag. 41) dichiarando che ap-

pena si puo difendere: vix recte.

Fatta dunque la sostituzione di un x, ad un F ne risulta chiara

e lampante quantunque nuova, la voce ^A-MO^AM, o sia O

appellative poetico che caratterizza cosi bene la dea

i della quale son proprie le XAP07ra-"t faeptu-ttro

come sta bene a Giunone il suo caratteristico epiteto di

che gli danno i poeti greci. II vocabolo ^AX-SOO-QAM e composto
di J)aJiof occhio, e di QAM forma piu antica di pV, e per6 equi-

valente a J)>*x.go$a>^ il a- e del dialetto poetico come in SgoVJWo*.

Essendo questo epiteto di Minerva in dativo dovrebbe interamente

trovarsi scritto pAMo?ya$*~i, ma nella copia dell' Ulrichs non si vede

alcuna traccia dell'i, il quale del resto puo essersi omesso, come
derivante dalla contrazione, per quanto puo giudicarsi da simili

esempii ex paucis quae supersunt fraymentis (FRANZ, EL ep. (jr. p. 50),

fra i quali si novera EnoiE nella sesta epigrafe di Tera. Inoltre F /

soggiuntivo nel dittongo si puo sopprimere davanti alia vocale della

voce seguente.

La prima voce per me adunque e TA 0-$i . I Dori non fanno uso

dei duali, ond' e che quantunque non fosse questa una poesia, pure
si sarebbe potuto vedere adoperato il plurale a fin d'indicare le due

statue.

I Dori anche hanno di proprio di omettere il T nei casi derivati

dal neutro in A? (GREG. CORINTH, pag. 311), onde da TO eqihAt deriva

il genitive <r$iKAo$ e per crasi o-^of e perd il nominative neutro

plurale TA <rq>{\A} la cui ultima vocale e qui omessa.
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Aristo dice il perche ha dedicate le due statue nel verso secontio,

dove il &us dell' Ulrichs non e giustificato neanche dalla sua let-

tura, che non ci da UQ B ma un' aspirata davanti ad OM: e quindi

a* particella e non $w3 ed w jut"/ l^01 s^a benissimo con xAla$

A7r$iTo *//. Solo rimane un vocabolo che si puo leggere doppia-

mente a.JW e wpog. Se si prende per D la terza lettera, si avra il

senso: a/finche anche la sua parentela si abbia gloria iminortaU; se

si prende per P, se ne potra cavare ancora un significato animettendo

che Aristo brami per questo suo dono una morte gloriosa. L' epigrafe
di Crissa cosi interpretata non ha nulla che non si possa provare di

dialetto comune all'antico dorismo, come abbiamo veduto e possiamo

quindi attestare che sentenzio bene T Ahrens (De dial. dor. pag. 409).

Solo pero potrebbe fare qualche dilTicolta la voce auiJW, se si dovesse

ammettere; perocche gli esempii che se ne hanno nel dialetto dorico

dimostrano che i Dori in essa cambiavano l' in A, scrivendo **JW,
il che non e si costante in */>, trovandosi in Pindaro Kyips; (Fragm. 245).

Nella scrittura di questi due versi il poeta si e servito in prima
della omissione sopprimendo F* in *$&&, di poi della synaloephe
in due luoghi, il primo in fpa,*&Q0-$ctFt

*

Apia-rot, il secondo in
f

'Hpctm

o dove Felisione non si e fatta, e pero il T davanti allo spirito

non si e cambiato in aspirata; sebbene, quantunque si fosso fatto,

avremmo pure potuto trovare intatto il T, sapendosi dal grammatico

Apollonio, che i Dori spesso non cambiarono la tenue in aspirata

davanti alio spirito (De synt. 335, 6). Agli esempii del digamma am-

inessi dall'Ahrens e dal Boeck nelle due voci xAg'Fo*- ed aiFu, la

novella letiura e rettificazione delFepigramma ci olFre 1'aggiunta di

fy**&Qff$dii. II digamma fu in uso dei Dori e degli Eoli, ma non

bisogna credere che il mettessero costantemente per tutto davanti

o framezzo alle vocali: qui dove il poeta voleva elidere Vs. nella voce

predetta non ha posto il digamma davanti ad "Apt<rro$i 1'ha invece

messo fra I'a, e Ys 3 dove 1'avrebbe anche potuto trascurare, come
1'ha trascurato fra Y$ e To della voce medesima, che pero non elide,

il che dimostra che ve 1'avrebbe potuto mettere, se gli piaceva.

Dalla lezione oramai assicurata e certa di tutta questa notabile

epigrafe possiamo ricavarne ancora un altro frutto: questo e di avere

esatta notizia delF alfabeto di questa regione in eta si remota. E prima
di tutto cominceremo daU'eliminarne le lettere malamente inserite

dal Lenormant (Revue Archeol. 1868, pi. VI) fra le crissee, non es-

sendo qui alcun gamma, ma si il lamda dei Dori di Tera (Ross,

Inscr. gr. 1842, n. 2016) dei tempi di Solone.

Non abbiamo e vero il M5 ma possiamo esser certi, che il M (san)

dei Dori di Crissa non si confondeva con questo elemento come
avviene di vedere in quei vasi che diconsi scritti con dorico alfabeto
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di Corinto, non pochi del quali ho in alfcri tempi con diligenza tra-

scritti a dilucido. II B ancora non vi si trova, ma certamente se vi

fosse non sarebbe i'E dell'alfabeto di Corinto, poiche qui questo

elemento e sempre scritto al modo comune. Tolto adunque questo B

ammesso nell'alfabeto di Crissa per la lezione BOM dell' Ulrichs,

che ho dimostrato non potersi approvare, noi invece aggiungeremo
il ? che all'alfabeto edito dal ch. Lenormant manca del tutto, quan-

tunque si leggesse sulla pietra fino dalla prima edizione. II D e il P

sono di perfetta forma lunata, e non angolosa. Finalmente il % ha

la piu rara forma iy, della epigrafe tebana (RANGABE, Ant. Hellen. 321),

che in altre epigrafi e presa per T, e non la piu volgare qual e il 4,

nel bronzo dorico di Petelia, delle monete di Metaponto e dei Calci-

desi di Cuma. Restiamo incerti se i Crissei avessero di si buona ora

gia mandato in disuso il 9 cosi proprio delFaifabeto dorico; e questa

incertezza non deriva in noi dal vedere qui il R in vece del 9 nella

voce E$EKE, ma perche leggiamo MO33DI in luogo di MO33'?.
Questa osservazione e nuova e pero fa di mestieri che sia dichiarata.

I rari esempii dell'uso di questo elemento hanno fatto credere ai dotti

che il 9 si uso soltanto davanti alle consonanti P e T e a tal uopo ci-

tano il OPO delle monete di Crotone, e 1' 3E9TOP che si e letto sopra

i vasi (Cf. C. I. gr. 7374, 7379) : ma niuno, a quanto vedo, ha iinora sa-

puto che il 9 si trova eziandio davanti alia liquida A. Io ne ho due

esempii ambedue da me letti sopra vasi ceretani; il primo e K<CTv"9
e il secondo MO 1 8^V "p?9 31. Stante dunque questi esempi ho io ra-

gione di supporre che forse il p era gia uscito d'uso in Crissa. Qual-

cuno probabilmente dimandera perche non ho ancora confermato il

mio sospetto coll' esempio del K in vece del 9 nella voce predetta. A
cui io rispondo, che non vi sono esempii certi del 9 davanti ad altra

vocale che I'o, i quali si leggono raccolti dalPAhrens (De dial cior.88),

ma pel 9 davanti ad citasi una iscrizione su di un vaso di bronzo,
la quale e stata finora mal interpretata come dimostrero in altro

articolo; ora pero importa il sapere che in essa non si legge per
nulla il 9, ma ve 1' hanno voluto introdurre gF interpreti.

2. Dal Bullettino dell' Institute pubblicato il di 31 maggio di que-
st

7 anno tolgo la notizia dell'aggiunta che il ch. P. Bruzza ha fatta

al discorso letto nell'adunanza solenne del 1775. Questa consiste

nell'accrescere il numero dei campanelli antichi inscritti, dei quali

egli dice di non aver citato che il gia noto del Museo Rircheriano.

Ora fa osservare (pag. 84) che vi era da citare un terzo di tali cam-

panelli pubblicato nel secolo scorso dagli Accademici di Cortona.

Ai quali ei ne aggiugne un quarto di rame come i due precedent],

comuaicatogli dal signor Henzen, che Paveva da parecchi anni.

Esposte quindi alcune osservazioni intorno a questa quarta epi-
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grafe opino che 1'uso di questi campanelli inscritti, dei quali fmora

non si conoscono che quattro, fosse di origine alessandrina e non
s'introducesse in Roma che nel terzo o quarto secolo.

A profitto dei nostri lettori metteremo qui le quattro epigrafi
come sono trascritte e ammesse dal ch. Bruzza.

lo TOIC OMMACIN F VlIO TETAFMAI f in due linee.

Campanello d'oro trovato sull' Esquilino.

2 Campanello di bronzo del Museo Rircheriano. II P. Bruzza

crede che sia scorrettamente pubblicato dal Bonanni e dal Mont-

faucon e con diligenza dal Brunati (Mus. Kircher. Inscript. pag. 6)

che vi ha letto i nomi di Atene, di Tyche, di Artemis e di Efestione.

Ma fa di mestieri avvertire che anche il Brunati ha letto male ABnn

Tvxov; apre/Mf w-rr'av (non gps^r/aw)* perooche la vera lezione e

questa: APTGMIC <E$eCIQN AeiOL\eTTTXOTC : doVe
da notare che le linee traverse dei T si confondono colla superior
linea continua che circoscrive la leggenda.

3 GTTTXHC O $OICDN (Diss. degli Accad. di Corto-

na 7, 3, tav, XI): ma il P. Bruzza osserva che questo arnese non

fu riconosciuto per cio che era e non ne fu letta 1'iscrizione, che

fu creduta troppo difficile ad intendere. II parer suo e che si debba

leggere: MTV^M o qopav.

40 'f; QCAneCDN NeO$IT NGIKA in due linee.

Campanello di bronzo presso il sig. Henzen.

Questo elenco tuttavia si sarebbe potuto ampliare se si fosse

tenuto piu esatto conto di quanto era gia noto per le stampe, e che

ora io qui soggiungo.

5 f eiCAnecoi'i npCDTorewn I'JiKA^in due

linee. Campanello di bronzo nel Museo Kircheriano. Fu pubblicato

inciso in legno nei Graffiti de Pompei (Paris 1856, pag. 41) a motivo

della lettera N, che ivi si compone di tre linee parallele. Ma era gia

noto per la stampa delFAb. Gian Ant. Riccy (Memorie storiche di Alba

Longa, Roma 1187, pag. 110), dal quale sappiamo che fu trovato nelle

vicinanze di Frascati. e Fha pure il Brunati, pag. 48, numero 100.

6 GYTPOniGDN. Campanello di bronzo di figura conica.

Trovato non lungi dal castro pretorio di Alba e dato alia luce dal

predetto Ab. Riccy (op. cit., pag. 109) il quale nota che colla epigrafe

vi si vedeva incisa un'aquila con corona di lauro nel rostro, e che

egli ne fece dono al Museo Borgia in Velletri.

1 FIRMI BALNEATORIS. Campanello di bronzo posssduto dal

Pitisco che ne fa menzione nel suo lessico s. v. tinlinnabulum (p. 605)

dove dice che fu trovato air Esquilino nelle terme di Diocleziano

1'anno 1548.
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Altri potra forse fare a questo elenco nuove aggiunte cercando

pel libri e pel musei: a noi basta averne dato avviso.

Attendendo adunque che nuove scoperte aumentino il numero di

queste ancor troppo scarse leggende, possiamo per ora esser certi

degli usi a cui furono destinati molti di quei campanelli che sono

anepigra.fi, tra i quali oltre ai due di Tarso citati dal P. Bruzza (Di-

scorso, pag. 4), un quarto di oro finissimo e munito del suo bat-

taglio parimente in oro fu da me coraprato in Palestrina, ed ora e

nel Museo Vaticano. Le epigrali inscritte dimostrano almeno tre

degli usi di questi campanelli. Perocche il primo sembra aver servito

a magica superstizione contro il fascino, siccome ha ben dimostrato

interpretandolo il lodato P. Bruzza; il secondo portando il nome di

Diana Efesia col nome del possessore sembra essere stato posto sotto

la protezione di quella Dea forse allo sccpo medesimo del primo a

fin di tener lontani i morti, i demonii, ecc., sapendosi il conto e T uso

che facevano i pagani degl' incantesimi di Efeso, chiamati percio per

proverbio y^i^a^cL fyinai, di che vedi lo Schleusner (Leoc. n. Test.

art. "E<ps<r<j*). II terzo, il sesto e il settimo sembrano riferire il nome

del possessore, come anche il secondo dopo 1' irivocazione della dea,

ina non e chiaro qual fosse nel terzo la leggenda che il P. Bruzza ha

emendato 5 <p0/>y; ne saprei come supplire il nome del secondo se

non e 'AST* cosl scritto per A/0w. Dal settimo noi apprendiamo

1'uso dei campanelli nei bagni, che pero dobbiamo distinguere dai

dischi di bronzo sospesi a catenelle e percossi con un battaglio che

generalmente si chiamava col nome di aes thermarum. Finalmente

il quarto e il quinto che recano 1' acclamazione solita usarsi coi vin-

citori dei giuochi dimostrano chiaramente che hanno servito a co-

storo. II nome di Isapeone si legge anche per singolare intidenza

su di un anello di bronzo del Museo Campana (Catalogue des bijoux

du Masee Napol III, n. 670). L' iscrizione e in lettere d' argento

alquanto rilevate, e le parole sono disposte in guisa, che la prima
ISAPOEO giri circolarmente all' orlo della pala, dove anche in due

righe si legge

AVGVRI

NIKA

Di queste particolarita debbo grazie all' egregio Direttore del Gabi-

netto delle Medaglie sig. Chabouillet, che richiestone cortesemente

me ne ha ragguagliato, dopo aver veduto Foriginale nel Louvre dove

e riposto. Quivi 1' avversario si chiama Augurio, come nel quarto e

un Protogene e nel quinto e un Neoiito. E non e meno singolare

che il nome di Eutiche si trovi congiunto con quello della Diana di

Efeso in una lucerna di bronzo, la quale fu da Luca Holstenio veduta
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presso Pietro Bellori (De la Causse in Graevii Rom. Ant. torn. XII,

tab. XIII, OUELII, 443): APTGMIC G^GGICON GYTrOYC
AAGSANAPOY MGIAHTOIIOAITCDN

; ed e la stessa, che

coll'aggiunta di Oil CTpornryov davanti GTTTXOTC, si legge
sulle monete di Miletopoli della Misia ai tempi di M. Aurelio e L.

Commodo (ECKIIEL, D. n. vet. II, 458), il che proverebbe una prove-
nienza piuttosto asiatica.

3. la questo nostro periodico (20 maggio 1876, pagg. 470-471) fu-

rono noverate tutte le tessere gladiatorie, che portano intera la voce

SPECTAVIT, delle quali non si era veduto coi proprii occhi dai mo-

derni critici ancora nessuna, allorche condannavano come false le

due edite una dal Pignorio, 1'altra dal Guasco. Alle sei gia note pel

citato mio articolo viene oggi ad aggiungersi una settima che dicesi

trovata alle Curti presso Santa Maria di Capua (HEKZEN, Bull. Instit

1877, aprile 13), la cui lezione mi e finora ignota.

II senso di questa voce, vogliasi o no, sara quello da me stabilito.

E la tessera una testimonianza d'onore che si da al gladiatore am-

messo allo spettacolo, al quale per la condizion sua servile non era

permesso per legge d' intervenire coi liberi cittadini.

4. Alia pag. 104 del precitato Bullettino del 31 maggio, a pro-

posito di certe larghe fasce che talvolta cingono le cosce dei guer-

rieri e che si credono dallo scrittore di quest' articolo destinate

certamente per tutelar viepiu questa parte del corpo, si leggono le

parole: Dal confronto della nostra pittura risulta che tali fasce non

abbiano che fare come pretende il P. Garrucci, Ann. delVlnst. 1865,

pag. 160, con quelle tenie o bende talvolta composte di perle che

spesso ajiornano il petto e le cosce di figura e di significato diverse,

non che di cavalli su vasi della Magna Grecia. Noi siamo andati

subito a cercare il luogo indicato dove il P. Garrucci avrebbe pre-

teso cio che lo scrittore dell' articolo condanna, ed ecco le parole

che vi abbiamo trovate. In questo Achille vediamo un novello esem-

pio della fascia di che cingono la coscia a nudo alcuni eroi, della

quale gia scrisse il ch. lahn, Ann. delVlnst. 1858, pag. 244, non sa-

persi che dire, ne io sono in miglior condizione di lui. Quindi noi

abbiamo ragione di fare una cortese dimanda a questo scrittore del-

1' articolo, dov'e che il P. Garmwi pretende? Perocche certamente

nelle parole: non sapersi il lahn che dire, ne io sono in miglior

condizione di lui; noi non possiamo riconoscere che cosa pretenda.

Fra noi italiani pretendere significa voler avere ragione e chiederlo,

e chi dice non sapersi che dire, davvero parci che non pretenda

nulla.
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APICELLA STEFANO La santificazione della festa. Pel sacerdote

Apicella. Scafati, tip. e lib. Pompeiana, 1871. In 8. di pagg. 202.

Prezzo L. 1, per posta L. 1, 10. A chi ne prende 10 copie si da

1'undecima gratis.

Dovunque si e riuscito a stabilire dote Apicella, con un seguito di let-

la pia Unione per la santificazione delle tere, viene illustrando 1'argomento della

feste, si e veduto a poco a poco ces- santificazione delle feste, si per la parte

sare lo scandalo delle opere servili e positiva come per la negativa, e nota i

il rifiorire delle pratiche cattoliche in vaniaggi che ne derivano si nell'or-

osservanza de'precelti di Dio e della dine morale come nel sociale, e quanto
Chiesa. A sostenere e coadiuvare lo giovi quest' osservanza a mantenere e

zelo de' benemeriti associati, e pro- fomentare lo spirilo ddla famiglia, e a

muovere, dove ancora non sia, una conservare la sanita.

opera si vantaggiosa, il chiaro sacer-

APOLLONIO FERDINANDO Vedi BONAVENTURA (S.).
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BALAN PIETRO Storia d' Italia del professore D. Pietro Balan.

fascc. 27, 28
?
29 e 30. Modena. tipografia di Paolo Toschi e C. 1877.

In 8. gr. di pagg. 64 Funo.

De'quaranta fascicoli, ne'quali sara

compresa lutta la Storia d'ltalia, nar-

rata dal chiaro professore D. Pietro Ba-

lan, e gia pubblicato il 30, col quale si

giunge alia meta circa del secolo XIV.

II servigio, clie con quesla pubbllca-

zione rende all'Ilalia questo dottissimo

c infaticabile scriltore, puo solo apprez-

zarlo chi conosce a pruova lo strazio

che della nostra storia ban fatto, per

odio principalmenle contro la Chiesa e

il Papato, non solo slranieri autori ma

anche italiani
;

e quello che v' e di

buono, il trovarsi sparso in mille libri,

o cerlamente non disposto a maniera

di un corso opporluno a tutti. Per 1'uno

e per 1'altro rispetto la Sloria del Balan

e di un pregio incomparabile. Egli, si

puo dire, rifa da capo la Sloria d'ltalia,

ricostruendo i fatli o falsi o svisati, con

cerlissimi document i,
alc:;ni de' qnali da

lui scoperli, e lutto disponendo con si

bell'ordine, con tanla luce di verita e

insieme cosi compendiosamente, chefra

breve potra dirsi compiulo il desiderio

universale degli italiani, di avere una

Storia d'ltalia, che sia veramente tale e

per la sostanza e per la forma.

BENVENUTI MATTED -*- Da Milano a Venezia in ferrovia. Lavoro

premiato dalla societa pedagogica italiana. Mllano. tip. Reale, 1877.

la 16. di pagg. 120.

Ouesta rapida corsa da. Milano a

Venezia e come una serie continuata

di ricordi storici e di cenni artistici,

riguardanti i luoghi e le citta, che du-

rante il tragitlo s'incontrano. Perci6

gli avvenimenti, anziche narrati, vi sono

leggermente toccati; e le opere d'arte,

piuttosto che descritle, sono date come

a vagheggiare in una fuggevole oc-

chiata. Ma in cio stesso il chiaro Au-

tore ha dato pruova di gran maestria,

facendo servire la brevita a due fini di

molta utilila; il primo, di dare una suf-

grande e notabile la storia e le arli di

ciascuna di quelle cilia; ed il secondo, .

di solleticare cosi la onesta curiosita

di procurarsene una pi a p
:

ena contezza.

Oltre a questo pregio soslanziale del

libro, non gli fanno difetto neppure

quelli della lingua e dello stile, cor-

retta 1'una, e 1'altro franco e spigliato.

Ci e piaciuto ancora che il chiaro Au-

tore, salvo una sola volta alia sfuggila,

ha procurato di evitare ogni accenno

che potesse sapere di politica parte-

giana. II che e rnollo desiderabile, mas-

sirne ne' libri di pedagogia.ficiente idea di cio che offrono di piu

BERENGO GIOVANNI Enchiridion Parochorura, seu Institutiones

Theologiae Pastoralis, auctore lohanne Berengo sacr. Th. et I. C.

Doctore, Patriarchalis Venet. Capituli Canonico Theologo. Venetiis,

ex typographia fratrum Sacchetti, 1877. In 8. di pagg. 596, CLIV.

Prezzo L. 3. 25.

Un' opera come questa, la quale

tratli ex professo ed esclusivamenle dl

tutto cio che possa concernere la isti-

tuzione e I'ufiicio de'Parrochi, era pro-

prio un bisogno pel giovane clero e

pe' Parrochi stessi. Poiche sebbene gli

scrillori di Dritto canonico e di teo-

logia morale ne abbiario traltato spar-

samente
;
cio nondimeno, a raccogliere

tulto il neeessario a sapere sopra tale

argomento, facea mestieri di lurighe

ricerche, di molti libri, e di non poca
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dbilita per coordinare insieme le di- pienezza di cose, ampiezza di erudi-

sputate nozioni e mettere in accordo le zione e solidita di dottrina, che non ci

vane sentenze degli autori. Or questo e sembra siavi altro a desiderare per una

cio, che -ilchiaro teologo,MgrBerengo, compiuta istituzione.

ha fatto in servigio di tutti, e con tale

BERNAB6 SILORATA PIETRO La Sacra Bibbia, tradotta in versi

italiani dal commendatore Pietro Bernabo Silorata, cavaliere del-

F ordine del SS. Maurizio e Lazzaro ecc. Roma, tip. dzlY Opinione,

dispense 39 e 40. In 4. di pagg. 32.

BIANCHI FRANCESCO SAVERIO Ma
. Breve vita del servo di Dio
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Barnabiti, scritta dal padre Francesco Saverio Ma
. Bianchi della

stessa Congregazione. Bologna, tip. Guidotti, 1871. In 16. di

pagg. 1 02. Prezzo cent. 80.

Uno de'luminari dell'illustre Or- della sua diocesi. Gli uomini piu in-

dine de'PP. Barnabiti fu Mons. Giusto signi del suo tempo lo ebbero in gran-

Guerin, "Vescovo di Ginevra. Egli venne dissima stima, e fra questi lo stesso

deputato, in tempi difficilissimi, al go- san Francesco di Sales e la santa Ma-

verno di quella Chiesa, la quale fmo a dre di Chantal. Ed il Signore i degn6

pochi anni -innanzi era stata retta da dopo la sua morte, di autenlicare 1' alto

san Francesco di Sales, e vi fu deputato posto di gloria che gli tocc6 in cielo,

unieamente a titolo della sua insigne con molli e strepitosi prodigi operati

santita. Argomento di questa e la intera per sua intercessione. Tutto cio si rileva

sua vita, condotta con singolare inno- dal breve compendio della vita, scrittone

cenza.nel secolo, nello studio della piu con molto garbo dal chiaro P. Fran-

alta perfezione evangelica nel chiostro, cesco Saverio Bianchi; al quale, per

e nell' esercizio continuato di eroiche una piu piena contezza di questo gran

opere di zelo e di carita nel governo Servo di Dio rimettiamo il lettore.

B1BLIOTECA del Sacerdote cattolico. Fascicolo 28, anno II, n. 16.

Serie I. Dottrina. Vol. 2, Disp. Il
a

. Sancti Thomae Aquinatis in

quatuor Evangelia continua expositio, quae aurea catena nuncu-

pate. Vol. I, Expositio in Evangelium Sancti Matthaei. Torino, 1817.

Pietro De-Maria, editore Pontif. ed Arciv., Curso Siccardi, 7.

In 8. di pagg. 48.

BOERO GIUSEPPE -Vita del servo di Dio P. Pascasio Broet d. C. d. G.,

uno dei primi compagni di sant' Ignazio di Loiola, scritta dal P. Giu-

seppe Boero della medesima Compagnia. Libri due. Firenze, tip.

della SS.Concezione di Raffaello Ricci, 1877, In 16. di pagg. 132.

Oltre a ci6 che nella storia gene- ne scrisse in particolare una vita il

rale della Compagnia di Gesu si trova P.Bonucci,raccogliendo insieme quanto

otato delle opere apostoliche e delle di lui era sparsamente scritto in quelle
*

..cgnalate virtu del P. Pascasio Broet, memorie. Ma questo non era tutto ne

uno de' primi compagni di sanl' Ignazio, per venlura il meglio. II chiaro P. Boero,



riale egli ha creduto clover rilesser da

capo la storia di quest* uomo apostolico;

e n'e riuscito un ritratto veramenteam-

mirabile di santila per 1'esercizio delle

piii eroiehe virtu, e soprattutto di una

invilla pazienza nelle avversita e per-

secuzioni da cui fu provato.
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ricercando gli archivii, rinvenne gran

numero di sue letlere autografe, le quali

r-ontengono relazioni circoslanziate di

varie opere da lui intraprese a gloria

di Dio e per la salu-le delle anime, spe-

cialmenle in Francia negli ultimi dieci

anni della sua vita. Con questo male-

BOLLETT1NO del Contenzioso Cattolico Italiano. Periodico mensile di

legislazione e giurisprudenza. Anno I. dispensa n. 1. Firenze,

\ giugno 1877, G. B. Giachetti, Via della Spada 13, 2 p. In 8. gr. a

due colonne di pagg. 16. II prezzo d'associazione e di lire 4 al-

1'anno anticipate. I vaglia postali debbono essere intestati a

G. B. Giachetti.

Un' opera veramente degna della

cantii catlolica e slata 1'associazione che

ha preso il titolo di Contenzioso Cat-

tolico. Essa e composta di Giurecon-

sulti, i quali assumono 1' impegno di

prestarsi alia difesa e atluazione de'Di-

rilti della* Chiesa ne' rapport! degl'indi-

vidui e degli enli morali; di studiare

lo stato della legislazione in tutlo cio

che si attiene alFesistenza, modo di

azione ed esercizio di diritli delle isti-

tuzioni e fundazioni pie ed ecclesiasli-

che
;

di diffondere la cognizione delle

dottrine e della Giurisprudenza relative,

e di cooperare con istudii di massima alia

formazione di una scienza giuridica, teo-

rica e pratica, ispirata ai principii e alle

tradizioni del diritto cristiano, pubblico

e private. Sin qui non pochi servigi

ha reso questa benemerita associazione

agl'inleressi cattolici, o sia col la difesa

delle cause, o sia co' pareri emessi nelle

ora, per rendere piu estesa e pK;

piula la sua azione, ha fondato un Bol-

lettino, il cui scopo principale e la

ordinata cognizione delle leggi e della

loro inlerpretazione, non che la dif-

fusione degli sludii che vengano falli

specialmente dai membri dell'Opera su

quella importanle materia.- Di questo

Bollettino si pubblica ogni mese un

fascicolo di 32 colonne in 8 grande,

ed oltre alle dirette trattazioni vi si ren-

dono anche le risposte (e se occorra,

con foglietti altresi di supplemento) ai

quesili che sieno fatti dagli associali. 11

primo numero comparso il di primo di

giugno corrisponde esattissimamenle

alle date promesse. Importa molto leg-

gere il programma agli associali e let-

tori che v'e stampato in principio, per-

che per esso si potra assai meglio

conoscere Timporlanza dell'Opera e del

suo Bollettino.

quistioni sotloposte al suo esame. Ma

BONAVENTURA (S.) Specchio di Maria. Opuscolo tra le opere di

san Bonaventura, volgarizzato da D. Ferdinando Apollonio, Pievano

ai SS. Ermagora e Fortunato. Venezia, tip. L. Merlo fu G. B.

MDCCCLXXVU. In 8. di pagg. 186. Prezzo L. 1.

I critici, siccome anche avverte il secondo la opinione piu probabile ne fu

chiaro traduttore, dubitano assai se,

qwesfopuscolo, il quale fu per si gran

lempo fra le opere di san Bonavenlura,

sia veramenle da altribuire a lui; ed anzi

autore un tal Corrado di Sassonia, re-

ligioso anch'esso dell' ordine di S. Fran-

cesco, e anch' esso celebre per fama <? ^

dotlrina e di santita nel secolo XIlK"v
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omunque sia, F operetta, avvegnache gora e Fortunato, a volgerlo, siccome

affalto disadorna de'pregi dello slile, ha falto con molta accuratezza, nelto

sali in grande riputazione pe' tesori di nostra lingua. E certo gliene sapranno

sci'enza e di soave amore che conliene, grado tutt'i divoti di Maria, perche dalla

e ne fecero gran capitale quanli ap- lettura di questo libro senliranno cre-

presso scrissero di Maria. Da cio fu seer non poco la loro stima e il loro

mosso il chiaro Pievano de'SS. Erma- amore verso 1'augusta Regina.

BONCOMPAGNI B. Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze

matematiche e fisiche, pubblicato da B. Boncompagni, socio ordi-

nario dell
fAccademia Pontificia de'Nuovi Lincei ecc. Tomo X. gen-

naio 1877, febbraio 1877. Roma. tip. delle scienze matematiche e

fisiche, Via Lata n. 211-A. 1877. Dae fascc. in 4. di pagg. 74, 54.

BONOMELLI GEREMIA Summa totius theologiae dogmaticae, au-

ctore D. D. leremia Bonomelli Episcopo Cremonensi et coadiu-

vante D. Eugenio Garuba Doct. S. Theol. et Profess. Hermeneut.

Sacrae et Philosophiae in Seminario Cremonensi. (Anno secondo.

Fascic. settimo.) Mediolani, apud SeraphinumMaiocchibibliopolam,
Via Bocchetto, n<> 3, 1877. In 8. di pagg. 112.

De'pregi di questo corso dell'il- .presente fascicolo contiene i trattati de

Sustrissimo e chiarissimo MODS. Bono- Deo Creatore. de Angelis. de Hominv.

nielli, abbiamo toccato altre volte. II

BRUNENGO GIUSEPPE I destini di Roma, del P. Giuseppe Bru-

nengo della C. d. G. Torino, 1874-77, Collegio degli Artigianelli,

tip. e lib. san Giuseppe, Corso Palestro, n 14. Vol. 4 in 8. pice, di

pagg. 252, 360, 264, 366.

In questi 4 volumi, formanti parle forma natural seguito e compimento
della Collana Storica per la giGventit alle altre due gia pubblicate dal me-

iloliana, che si pubblica a Torino dal pio desimo Autore col titolo: Le origini

Istituto degli Artigianelli, 1' Autore ha delta Sovranita temporale dei Papi:

raceolto intiera la serie degli articoli, ed I primi Papi Re eV ultimo dei Re

che egli gia pubblico, sotto il mede- Longobardi. In queste si narrano di-

simo tilolo, nella Civiltd, Caltolica. Nel stesamente gl' inizii e le prime vicende

soddisfare con cio al desiderio di molti, della Sovranita de'Papi nelsecolo VIII;

che bramavano d'avere sottocchio in un mentre nei Deslini, dopo ricordati bre-

so! corpo quegli articoli, sparsi per pa- vemente cote"sti primordii, si continua

recchi volumi delle Serie VIII e IX della ^ storia della Sovranita medesima, per

Civilta ; egli ha atteso altresi a miglio-
o' tl%e a dieci secoli, fino alia Ristora-

rare e perfezionar 1* Opera, soprattutto zione di Pio VII nel 1814; storia che

corredando il testo di opportune an- abbraccia al tempo stesso con quella

notazioni e citazioni a pie di pagina;' di Roma dello Stato papale, gran parle

le quali nei quaderni della Civilta, per e nobilissima della storia italiana, della

isludio massimamente di brevita, si storia della Chiesa, soprattutto per cio

erano omesse. che riguarda le grandi lotte deirim-

L' Opera dei Destini di Roma pero col Papato, durante il rnedio evo.



222 BIBLIOGRAFIA

Col luminoso e fedel quadro che ivi 1' induzione storica del passato si porge

si presenta delle battaglie e peripezie, buon fondamento a congetturare, quali

a cui la sovranita romana dei Pontefici sian per essere anco per 1' avvenire le

and6 soggetla, e delle vittorie ond' essa sorti di Roma,e quale la soluzione della

perpetuamente di tutti i nemici trionf6
; gran Questione Romana, che oggidi tien

vien recala in pieno lume la realta e sospeso il mondo : sicch6 all' importanza

la saldezza invincibile di quel decreto intrinseca dell' Opera si aggiunge anche

provvidenziale, che Roma destinb per il prcgio di essere opporlunissima ai

sede e capo del regno de' Papi ;
e col- tempi presenti.

BULLETT1NO meteorologico dell'Osservatorio del Collegio Romano,
con corrispondenza e bibliografia per 1' avanzamento della fisica

terrestre. Roma, 30 aprile 1811, n. 4 vol. XVI. In 4. di pagg. 8.

CAMPOLI AGOSTINO Dialoghi apologetic!, o Conferenze scientifiche

e letterarie intorno ad errori antichi e moderni. Per Agostino

Campoli. Roma, tip. dei fratelli Monaldi, Via delle tre Pile, 5,

1811. In 16. di pagg. 188. Prezzo L. 1, 50.

In questi Dialoghi si dispula intorno chi pregiudizii, i gravissimi errori, le

ai punti piu controversi fra i cattolici e storte opinioni di che la familiarila con

i protestanti, e si trattano quistioni vi- uomini empii. e la lettura di pessimi

talissime ne'tempi correnti. II chiaro Au- libri gli aveano riempito il cervello
;
ed

tore, il quale sostiene le parti del Cre- egli lo fa con buoni argomenti, con

dente procura di cavar di capo al suo chiara esposizione, e con islile abba-

interlocutore, il miscredente, gli scioc- stanza colto.

CAPRI FILIPPO Una quistione di liberta circa 1' insegnamento

privato. Ragionamenti del prof. Filippo Capri. Reggio Calabria,

tip. Siclari, 1811. In 16. di pagg. 148. Prezzo L. 1.

CARDONA ENRICO Cicerone e la sua filosofia dei diritto, per Enrico

Cardona. Palermo, stabilimento tipografico di B. Virzi, Via Cinto-

rini, n. 62, 1811. In 8. di pagg. 46.

E un'accurata ricerca delle opere mano dai testi che cita; Pordine, nella

filosofiche di Cicerone, per rilevarne i connessione che fa notare fra le sue

suoi concetti e le sue doltrine intorno 'dottrine; e finalmente il criterio nelle

ai principal! obbietti della Filosofia
;
e savie osservazioni che aggiunge di suo

li divide ne'seguenti: la filosofia della di tratto in tratto intorno alle materie

natura; la filosofia etica e morale; la che espone. Soltanto vogliam notare

giuridica ;
la politica. In questa esposi- che alcuni giudizii di lui si vogliono

zione abbiamo trovato esattezza, ordine intendere non gia nel senso assoluto,

e giusto criterio. L' esattezza si scorge ma solo nel relative; come, ad esempio,

nel raccogliere che fa il chiaro Autore allorche loda alcune massime di Cice-

fedelmente i pensieri del filosofo ro- rone intorno alia religionealloravigente.

CHECCUCCI BERNARDINO II S. Cuore di Gesu rilevato dal S. Van-

gelo, per divozione del mese di Giugno. Del canonico Bernardino

Checcucci. Ha
edizione ampliata dall'autore. Firenze, tip. della

SS. Cone, di Raffaele Ricci, 1811. In 16. di pagg. 68. Prezzo cent.20.
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CHECCUCC1 BERNARDINO Meditazioni per ogni giorno dell' anno

sulla vita di Gesu Cristo, estratte dal suo Vangelo, con raodo

d'ascoltare la S. Messa e altri esercizi di Bernardino Checcucci

canonico fiorentino. Siena, tip. all'insegna di S. Bernardino, 1817.

In 16. di pagg. 635. Prezzo lire 2.

Fra tanti libri di meditazioni sopra Cristo e venufo a redimere tutti, e tutti

invita alia perfezione evangelica secondo

le condizioni del proprio stato. Ognuno

dunque puo fare tesoro di queste me-

ditazioni, perche ognuno vi trovera mezzi

opporluni ed efficaci conforti per avan-

zare nella cognizione ,e nell'amore di

Gesu Cristo.

la vila di Gesu Cristo, anche queslo del

chiaro Canonico Checcucci ha pregi

non volgari: chiarezza, semplicita, appli-

cazioni pratiche opportunissime, ed una

soave unzione di spirito. L'egregio Au-

tore 1'ha composto per ogni classe di

persone, anche di quelle che sono oc-

cupate ne'negozii secolari
; giacche Gesu

CHITIGNANO (DA) F. ERMENEGILDO Gesu Cristo nelF opera della

umana Redenzione, per F. Ermenegildo da Chitignano M. B. In

Prato per Ranieri Guasti editore-libraio, 1871. Un vol. in 16. di

pagg. 366. Prezzo L. 2, 50 franco di porto.

Lo scopo di quest' Opera e di far Gesu Crislo, vien descrivendo la via

conoscere Gesu Crislo e farlo amare. II

bravo Padre Ermenegildo, conosciutis-

simo per altri scrilti religiosi ed asce-

tici, si adopera di asseguire il doppio

intento con lutli que'rnezzi che gli for-

niscono la s-ua dottrina, 1'abilila di scrit-

tore e la pieta di figliuolo osservantis-

simo di san Francesco. Ne'primi capi,

colla guida de' piu solenni maestri in

divinita e speeialmente dell'Angelo delle

scuole dichiara, in quanto e possibile,

1'ineffabile mistero della incarnazione

del Verbo eterno, e le divine eccellenze

dell' Uoino-Dio nelle doe nature, la di-

vina e 1' umana, sussistenti neir unica

Persona del Verbo; e quindi, lenendosi

alia scorta fedele degli Evangel!, nella

vita, nella predicazione e nella morte di

lenula da Lui nella redenzione del ge-

nere umano, ed insegna cio che sia da

operare per ottenere-il frutto di essa.

Questa e in brevissimo sunto la parte

dottrinale del Libro; ma non v'e per

cosi dire, un periodo, dal quale o di-

re!tamente o indirettamente non ispiri

quel santo aftetto di carita verso il di-

vino Soggetto, che e il fine adeguato

dell' Opera e di ciascuna sua parte. I

pregi stessi dello stile, che si riassu-

mono in una schietta semplicita con-

giunta ad aurea eleganza, conferiscono

mirabilmente a quel fine. Noi speriamo

che molti saranno tra i flgliuoli della

Chiesa che vorranno procurarsi un libro

si utile per essere meglio illuminati e

infervorati nella virtu cristiana.

CHIUSO TOMASO Istorla del venerabile Alessandro Ceva, fonda-

tore dell'Eremo di Torino, narrata dal sacerdote torinese Tomaso
Chiuso. Torino, Collegio degli Artigianelli, tip. lit. e libr. S. Giu-

seppe, Corso Palestro, n 14. In 8. di pagg. 37.

Al P. Alessandro Ceva, splendore PEremo di Torino, sopperendo alle spese
dell'ordine camaldolese per le sue re- il pio e generoso Duca di Savoia Carlo

ligiose virtu, si deve la fondazione del- Emmanuele I. II ch. canon, raccolse con
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diligenza e buona maniera da memorie delle vicende dell'Eremo e de'suoi abi-

edite ed inedite preziose notizie cosi tatori piu ragguardevoli dal tempo della

della vita di quel sanlo religiose, come fendazione insino ai nostri giorni.

CIMATTI EUGENIO Otto giorni di ritiro negli esercizi spiritual!,

secondo il metodo di sant'Ignazio fondatore della Compagnia di

Gesu, proposti dal P. Eugenio Cimatti della medesima Compagnia.

Napoli, tip. eccl. di Stanislao De Leila, Strada fuori Porta-medina

n 21, 28, 1817. In 16. di pagg. 253. Prezzo L. 1.

I pregi principal! di queslo libretto, la brevita sta riposta nel ridurre in po-
che si offre a far da guida a coloro i chi e succosi concetti le malerie da

quali amano di attendere per otto giorni medilare. Anche qtiesta e mollo incul-

agli esercizii spiritual! di sant'Ignazio, cata dal Santo ai diretlori, poiche vuole

consistono nella esattezza e nella bre- che gli esercitanti abbiano soltanlo una

vita. L'esaltezza riguarda la esposizione guida per la meditazione, la quale vuole

del metodo prescritto dal Santo e delle che sia elaborata dal loro spirito e non

norme da lui suggerite per ricavarne gia da altri ammannita.

pienamente il frutto che si desidera
;
e

COMBA VIATORE II Cristo dimostrato ai credenti e difeso dai

miscredenti per Padre Viatore Coinba, da Villafranca Piemonte

Cappuccino. Torino, tip. Giulio Speirani e figli, 1811. In 8. di

pagg. 124. Prezzo L, 1,

E una breve e sostanziosa dimo- rafforzata dalla confutazione de'contrarii

strazione della Divinita di Gesu Cristo, errori, antichi e moderni.

CORRAD1NI FRANCESCO Lexicon totius latinitatis J. Facciolati,

vEg. Forcellini et J. Furlanetti, seminarii patavini alumnorum,

cura, opera et studio lucubratum, nunc demum juxta opera
R. Rlotz, G. Freund, L. Doderlein, aliorumque recentiorum auctius,

emendatius melioremque in formam redactum, curante Doct. Fran-

cisco Corradini ejusdem seminarii alumno, torn. Ill, fasc. VII, che

va fino alia parola PALA.

CROLLALAN/A (DI) GOFFREDO II blasone della schiatta de'Ca-

petingi e delle sue alleanze. Studii genealogico-araldici di Goffredo

di Crollalanza, Segretario-Archivista delFAccademia Araldica Ge-

nealogica Italiana. Pisa, 1816, presso la direzione del giornale

araldico, Via Fibonacci n. 6. In 4. di pagg. 68.

Enciclopedia araldico-cavalleresca. Prontuario nobiliare. Dispensa

seconda, maggio 1811. Pisa, 1811, presso la direzione del Giornale

araldico, Via Fibonacci, n. 6. In 8. grande, di pagg. 128. Va dalla

parola CASA alia parola FENICE.

CUORE A CUORE con Gesu, ossia pii affetti di un'anima che si

pone in tutta intimita con Bio. Con aggiunta della novena d'ap-

parecchio al 1 Venerdi del mese. Bologna, Ufficio del Messaggere
del S. Cuore, 1811. In 16. di pagg. 140. Prezzo cent, 25.



CRONAGA CONTEMPORANEA

Firenze, 13 luylio- 1877.

I.

ROMA (Nostra corrispondenza). Si dichiara che tra gli scopi della venuta ir>

Roma del Cagliostro vi fu quello di propagare la luce massonica: Sua mor-
tificazione per essersi lasciato cogliere dai preli : Vero luogo della sua careers
in 'Gastel Sant'Angelo non nelle segrete che mostrano gli ignoranli Ciceroni,
ma nel maschio verso i prali: Poscritta sopra le due Omeopatie.

Tre, come gia si accenno, furono gli scopi per i quali Giuseppe
Balsamo da Palermo, che da molti anni birboneggiava massonesca-

mente pel mondo sotto il mentito nome di Conte di Cagliostro, venne,
benche volpe vecchia, ad introdursi da se, in Roma, nella tagliuola

alia fine del maggio del 1189, nel quarantesimo sesto anno della sua

vita, nel fiore cioe delle sue forze e quando la rivoluzione francese

gia ben alta sull'orizzonte si preparava a cambiare tutti questi ciarla-

tani e mariuoli in grandi uomini, eroi dei grandi principii, acccnditori

generali dei lumi nei due mondi e, quello che piu monta, rastrella-

tori generali delle ricchezze dei privati e del comune. Delia quale sua

disgrazia, e specialmente dell'esser venuto egli stesso a farsi cogliere.,

com' egli diceva, dai preti, il Cagliostro non si sapeva dar pace nella

sua carcere di san Leo, secondo che si legge in un curioso Manifesto
di Giuseppe BaUamo denominate il Conte Cagliostro, o sue difese con-

fro il di lui processo formato dalla Santa Inquisizione in Roma : Tra-

duzione dai francese, a cui si appongono alcune note ecc. II qual ma-

nifesto, fatto correre prima per la Francia e tradotto poi ed annotate-

in Roma, non si sa di certo se sia scrittura del Cagliostro, riuscitor

dalla sua carcere, a divulgarla, ovvero di qualche suo fratello ed

aderente che la scrivesse a suo nome. Or checche sia di questo, leggesi
a pagina 31 del detto manifesto che delitto di morte fu per me,

dopo aver soccorso il mondo, venir in Roma e lasciarmi incappare
u nelle mani dei Preti! A questo delitto non ho scusa. Confesso

il mio errore. Per questo solo sarei indegno di vivere. lo soffro la

mia condanna ed attendo pazientemente la rnorte Ma, Nazioni ?

rallegratevi. lo saro 1' ultima vittima del fanatismo e dell'ingiu-

stizia... Sara segnato il decreto di un nuovo ordine di cose. Oh se

io potessi allora ritornare ! Eppure, a udir lui, egli era gia tor-

nato tante volte da morte a vita: e in Parigi gli si era creduto.

Or dunque dei tre motivi che T indussero a venirsi a porre da se

nelle mani deirinquisizione, il primo si fu il bisogno in cui egli si

Serie X, vol. Ill, fuse. 50 -15 14 Ivglio 1*77
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trovava di un sicuro e tranquillo rifugio, almeno fino a tanto che i

suoi fratelli di Francia, gia riusciti a farvi raccogliere il parlamento

degli stati generali, non fossero ancora pervenuti a riaprirgli le porte

del regno dond'era stato sbandito per la truffa della collana di dia-

manti. Ne questo rifugio poteva il Cagliostro trovare allora in altre

regioni o capitali, tutte da lui gia recentemente sfruttate, e percio

abbandonate piu o meno in fretta per diverse cagioni, quali pubbliche

e quali private, ma tutte dipendenti dai suoi intrighi e dalle sue

truffle, di cui te raeva giustamente o il castigo o la vendetta. Poco poi

gli piaceva il soggiorno di Trento, dove trovava chiuse del tutto le

menti alle sue illumimizioni massoniche e poehissimo ziperte le borse

alle sue ciarlatanerie mediche, cabalisticlie ed alchimistiche
; per le

quali anche gli occorreva una citta piu grande e capitale e, sopra-

tutto, ricca dove potesse ben nascondersi nella folia ne fosse costretto

a vivervi, come si dice, sotto una campana di vetro. secondo che suole

accadere nelle citta minori, dove in pochi giorni ognuno sa ogni
cosa dei fatti altrui, specialmente se scandalosi. Or, tolto il pericolo

dei sospetti del Governo e dell'Inquisizicne, qual citta piu acconcia

al Cagliostro che Roma, dove egli credeva di essere sconosciuto o

men conosciuto che altrove? Vero e che anche in Roma egli aveva,

nella sua gioventu, fatte le sue prodezze insieme con due altri im-

postori pure siciliani, il cosi detto Conte Agliata ed Ottavio Nicastro

che fini la vita sul patibolo come reo di omicidio proditorio. Ma elle

erano cose vecchie, e,forse, dimenticate, e per fermo non processabili

dopo tanto tempo, se non altro per mancanza di certissime pruove, ed

in ogni caso leggiere a paragone di quelle per cui poteva essere con-

dannato per tutto altrove. E quanto ai pericoli ed a' sospetti del

Governo e dell' Inquisizione, non veniva egli a Roma per convertirsi

e per rientrare nel grembo della santa madre Chiesa ? Yi veniva anche

inunito di buone lettere commendatizie dello stesso Vescovo di Trento

a personaggi di rilievo e pieni di carita pei peccatori ravveduti. Per

maggior sicurezza non aveva, come vedemmo, dubitato di cominciare

in Trento la sua fmta conversione. Infine, non volendo trascurare

nulla a ebbe 1' impertinenza (come si legge a pagina 16 degli Aned-
a doti ddla vita di Giuseppe Balsamo: Berna (cioe Roma) 1791) di

scrivere da Trento a due personaggi in Roma, chiedendo loro, se,

venendo a Roma, vi avrebbe trovata sicurezza e protezione. Fama
e che gli si rispondesse come meritava; cioe che, se veniva come

a galantuomo e intendeva di vivere come tale, il governo di Roma
a riceveva e proteggeva tutti i galantuomini. Se Cagliostro si fosse

conosciuto, avrebbe capito il senso di tali risposte. Ma o non le

capi o non le voile capire. v His fretvs, come Don Ferrante, cite

su questi bei fondamenti, il Cagliostro dalle Piramidi di Meufi si avvi6
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verso quella di Caio Cestio facendo a fidanza colla su:i stella, come

altri eroi vivi e morti che tutti aveano ed hanno, in mancanza d'altro,

la stella: Taleti di poco talento che, a forza di guardar la stella, pre-

cipitano nell' ignoranza di quella verita nota perfmo agl'ignoranii,

cioe che nel luogo santo da Dio stabilito per la sede del Maggior Piero

ci si viene bensi, ma, non ostanti ed anzi grazie alle stelle, anche ci

si resta. E non bisogna mica credere che i present! guardatori di

stelle siano ora in Roma cosi certi di restarvi, come dicono secondo

la loro intelligenza della parola. So in fatti di buon luogo che, in certi

contratti di locazione. non gia i cattolici, ma i liberalissimi, posero in

Roma la condizione di rottura di contratto nel caso in cui la capitale

dovesse trasoiigrare la terza volta. Modicae fidei quare dubitatlis?

E cert?, del resto, che in sulle prime II Cagliostro visse in Roma

guardingo: Roma (dicono a pag. 16 i citati Aneddoti) vide arrivare

a il Cagliostro non con quel treno magnifico da lui tenuto per tan to

tempo ed in tanti luoghi, ma in un equipaggio ristretto e modesto.

( Vero e che il Cagliostro era allora senza danari.) Le ciarle pero
che si fecero al suo arrivo furono immense. Ognuno era curioso

di vederlo e di parlargli. Ma egli si protest6 che non riceveva

visite e che non dava udienza a chicchessia. Specialmente in Piazza

di Spagna, dove soggiorno per alcuni mesi, visse senza grande
u apparenza, senza strepito ed in figura propria affatto di chi vuol

vivere tranquillaraente. E se avesse continuato cosi, probabil-

mente egli sarebbe presto potuto ritornare sano e salvo in Parigi a

dividere coi suoi fratelli Timpero e le spoghe della Francia illuminata.

Ma, disgraziatamente, il Cagliostro aveva anche da proseguire in

Roma due altri scopi alquanto ripugnanti alia continuazione della

sua vita innocua e tranquilla. Ridotto infatti quasi all'inopia, ne ri-

cevendo dai fratelli i soccorsi che ne aveva sperati, anche perche la

sua corrispondenza coi frammassoni forastieri era sorvegiiata dal

Governo che voleva sapere con chi aveva da fare, ne avendo mai

saputo vivere che di ciurmerie, comiucio colle piu innocenti della

medicina ed a poco a poco si lascio an dare allo piu ree della mas-

soneria, sempre per6 coll'iiitento di far danari. che era il secondo

dei fini per i quali era venuto a Roma come in paese ancora da lui

non isfruttato. Peggio fa quando, dopo presa scioccarnente qualche

maggior fiducia nella propria astuzia e nella creduta bonarieta del

governo, che non gli dava apparentemente nessuna cagione di sospetto,

prese ad occuparsi del terzo scopo, chiaramente rivoluzionario secondo

che si legge nei citati Aneldoti: Li serpe (dicono essi a pag. 19)

a stava nascosta tra 1' erba, ed il fuoco covava sotto la cenere. Ga-

it gliostro a Roma non era piu un ciarlatano: ma era un segreto

a cornmissurio e ministro di quclle certe test? fdoso^cfiQ che si soao
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prese 1'impcgno di voler riformare o, per meglio dire, sconvolgere
le societn uraane. II governo se ne avvide: e forse lo sapeva primi
ancora cho il Cagliostro avesse posto piede in Roma. Quindi non
fa mai perduto di vista ne lui, ne il Padre Cappuccino che fin dai

primi giorni aveva subito cominciato a frequentare la casa di Ca-

gliostro e passava per il suo segretario. Ed a pagina 30 del gia

citato Manifesto, nella nota che si trova a pie di pagina, si legge al

m-?desimo proposito che: non e meno certo il governo di Roma
dei maneggi di Cagliostro per sollevare il popolo; tanto che aveva

<( gia cominciato a riuscirvi con li Trasteverini. Egli aveva degli

assecli che sono tatti a notizia del governo. Le lettere trovate e

quelle che sopraggiunsero alia cattura del Cagliostro mostrano

infallibile la sua missione. n Era dunque il Cagliostro un vero e

pretto emissario politico della Massoneria di allora, la quale ora ha un

bel rinnegarlo, scomunicarlo, abbandonarlo, cacciarlo da se prote-

stando che egli non fa mai frammassone ne agente politico della rivo-

luzione, ma un ciarlatano. Che egli fosse ciarlatano non si nega: come
non si nega il medesimo dei moderni eroi dei due mondi, tutti piu o

meno titolati, pensionati, docorati, impiegati e monumentati, benche

in fondo non altro che ciirlatani. Ma la ciarlataneria non nocque

mai, che anzi fu sempre di sommo aiuto ai grandi uomini della rivo-

luzione, della massoneria e della politica presente. Del resto chi ha

creduto ai Mille, non ha verun diritto di stupirsi che altri abbia po-
tuto credere al Cagliostro.

Or dunque il 27 dicembre del 1789, appunfco nel giorno di san Gio-

vanni Apostolo ed Evangelista (che i Massoni sogliono ogni anno

profanare con un loro banchetto) sette mesi dopo che il Cagliostro

ra venuto a Roma, verso le ore quattro di notte secondo Forologio

italiano, ossia, secondo il francese, verso le nove della sera, un Luo-

gotenente del Governo con alcuni soldati di Castel Sant'Angelo fu-

rono alia porta della casa del signor Conte in Piazza Farnese. Rimasi

alcuni alia custodia dell'ingresso, gli altri col Luogotenente vi en-

trarono ricmpiendo di maraviglia il grande uomo che, benche fosse

stato avvisato da un suo fido ed avesse egli stesso scritto in Francia

<lei pericolo in cui si trovava in Roma, non aveva trafugata nessuna

delle sue carte ne degli altri arnesi di Massoneria. 11 Luogotenente

(narrano gli Aneddoti, a pagina 20) colla maggior civilta del mondo

lo richiese delle sue carte e scritture, non tacendo 1'ordine so-

vrano che TautorizzLiva a fame ricerca. Cagliostro ne indico alcune

di poco conto, e lascio che 1'attenzione dell'oculatissimo ufflciale

<( di giustizia si esercitasse nel fame un'esatta perquisizione e ri-

cerca. Si trovo tutto quello e piu ancora di quello che si voleva

s ed a tutto fu posto il sigillo. Cagliostro, ad onta di tutta la sua
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t temerita e frarichezza, non potc a mono che mostrare agitazione e

turbamento... Egli si sarebbe forse contentato dell'assiourazione

delle sue carte: ma il Ministro della giustizia gli intimo gentil-

mente di montar seco in carrozza. Questo fmi di sconcertare F ap-

parente fermezza d'animo del signor Conte. Convenne ubbidire;
e la sera stessa fu trasporlato in una sicura carcere della fortezza

a di Castel Sant'Angelo, dove, auinche non fosse soverchiamente di-

stratto dal pensare ai casi suoi e per impedire ogni disordine che

potesse nascere da qualche importune colloquio da quella parte
a che riguarda fuori le mura e volgarmente dicesi de'prati, si cre-

e dette a proposito di munire la finestra della prigione, che si apre
-;i appunto verso quella parte, con un' alta bussola di ferro la quale

produsse tutto quel buon effetto che non aveva potuto produrre
a Parigi la Bustiglia colle impenetrabili sue mura. Si sa infatti

che dalle fmestre della Bastigiia pote allora il Cagliostro concer-

tare le sue difese nel processo della collana di diamanti, da cui

usci assolto, benche dal processo che poi gli si fece in Roma sia

venuta in chiaro fra le altre anche la sua reita in quella celebre

trufla. Giova intanto osservare qui di passaggio che la carcere del

Cagliostro in Castel Sant'Angiolo era wlta verso i prati ed aveva una

finastra, che doveva essere yrande poiche convenne apporvi un'alta

bussola di feiro (simile a quelle che si vedono anche adesso alle

Careen nuove ed a quelle di San Michde) per impedire le comu-

nicazioni coll' esterno. Donde appare qual fede meritino i cosi detti

ciceroni, ossia guide dei forastieri in Castel Sant'Angelo, le quali

mostrano loro la priyione del Cayliostro in certi sotterranei i quali

poterono, al piu, se pure il poterono, servire per poco tempo di cella

di punizione a qualche piu intrattabile prigioniero: quale non fu il

Cagliostro, che in tutto il tempo del suo processo fu anzi sempre pron-
tissimo a confessare e chiacchierare senza fine quanto e piu che non
era necessario. Ed e anche da notare che gli Aneddoti qui citati furono

stampati in Roma nel 1791, quando era ancor vivo il Cagliostro nel

forte di San Leo dove poi mori neiraprile del 1795. Ne e possibile

il supporre che si volesse o si potesse inentire in Roma, in pubblico,

in cosa si fresca e si nota a tante persone ed anche si indifferente.

Giacche, se 1'uso fosse stato allora di chiudere i prigionieri in quelle

segrete che mostrano ora, piu per ignoranza, forse, che per malizia,

i guardian! del Castello Sant'Angelo, qual motivo vi poteva essere

di inentire allora si sfacciatamente e si inutilmente in cosa notoria

e che non doveva poi in quei tempi meno tolleranti ed umanitarii

dei presenti eccitare cotanto le fantasie? Dvil resto qual difTeronza

pass! tra Y umanitarismo liberate e la carita cattolica, anche nolle

-carceri e nelle segrete, possono ora dirlo coloro che provarono le>
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career! del Papa e quclle dell7 Italia. Per fermo e noto che nell'Ospizio

di Termini si grido e rigrido non ha molto viva il Papa e vivano

i Frati, a proposito appunto del pane cotidiano peggiorato a forza di

progresso. Or che vorra essere nelle carceri? Qaanto al Cagliostro

trovo anche nella nota a pie delia pagina 5 del citato Manifesto che

a egli fu mantenuto lautamente nel Castello Sant'Angiolo prima della

a sua condanna; ed indi, con suo magyior comodo, nella fortezza di

San Leo.

Puo recare, e reca di fatto ad ogni savio grande maraviglia, che

il Cagliostro, benche prevenuto da' suoi fidi e temente egli stesso;

di dover essere carcerato, secondo che egli stesso ne aveva scritto-

in Francia, si sia nondimeno lasciato cogliere con tutte le sue carte

anche le piu pericolose. Vi era stato (dice il Compendia della

a Vita e del Processo a pagina 73) chi si era preso il pensiero sin

da molti giorni innanzi di renderlo avvertito della procedura che

forse si sarebbe intrapresa contro di lui. In appresso gli rinnovo

a anche piu seriamente 1'avviso. Costui agi per mere spirito di leg-

a gerezza e colla sola mercede di potersi gloriare di aver fatta la

u spia ad uno scellerato. Cio nonostante Cagliostro non si muove^
a non fugge, non disperde, non occulta le sue carte e i molti mo-

u numenti che hanno servito poi per rendere innegabili e dimostrati

i suoi misfatti. E gli Aneddoti a pagina 21 dicono allo stesso

proposito: u II Cagliostro non e quelFuomo di spirito e di talento

che si e creduto e dipinto specialmerite in Francia. Egli e sciocco,

balordo, bestia, che era stato avvertito e che doveva prevedere il

u colpo che gli era per succedere
;
e con tutto questo non ha avuta

la menoma avvertenza e precauzione di nascondere o di traspor-

tare le prove dei suoi delitti: ma le ritenne e le lascio cogliere

alia giustizia con maggior facilita di quella con cui il piu scimu-

nito facchino si lascerebbe cogliere in casa col fascio di legne a

a il canestro di frutti da lui rubati. Le quali cose lette o dal Ca-

gliostro o da quel chicchessiasi che scrisse il Manifesto in sua difesa r

lo mosse a dire a pagina 30: E dunque un delitto di inorte 1'avermi

trovato, quando vennero a sorprendermi, con tutte le mie carte,

con tutti i libri e gli stromenti deila M tssoneria? Da cio appunta
dovevano apprendere i giudici a giudicare della rettitudine delle

u mie intenzioni. lo fui avvisato che dovevo essere sorpreso. In mezzo

a tanti scellerati si trovo quest" aniiiM buona. Ma io non fuggii, io

u non bruciai le mie lettere, le mie carte; i miei libri
;
io non na-

scosi gli istromenti massonici. Credew che non potevano darsi

a uomini cosi ingiusti che avessero con cio potuto attentare alia mia

liberta e farmi un delitto deila mia tranquillita, o tutt'al piu

(qui il Cayliostro tocca il vero punto della questione) della mia
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a dabbenaggine. j> Alia quale confessicne e difcsa del Cagliostro ri-

sponde la ncta cosi: II Tribunale del Sanf UlTizio non ha condan-

nato il Cagliostro perche si Iasci6 sorprendere coi suoi libri, carte

ed istromentj: ma in fcrza di quei libri, carte ed istromenti. La

sua indifferenza a ncn fuggire e lasciarsi sorprendere, invece di

attribuirsi alia sua costanza e tranquillita d'animo, dee attribuirsi

a alia volonta del cielo che. toglie i lumi della ragione perche si

veda trionfare la religione e la giustizia. In questo modo ti.nti

<c delinquent!, che potrebbero fuggire, vanno senza saperlo a met-

a tersi nelle mani della giustizia. E non e forse accaduto lo stesso

a Ntspoleone I che ;md6 da se a porsi nelle mani degli Inglesi sui

Bellorofonte, ed a Njpoleone III che and6 da se a farsi cogliere a

Se'dan, per tacere di tanti altri che vengono da se dove essi stessi

dicono che debbono rest are?

Del resto si puo anche dire clie il Cagliostro era, come tutti i

Frammassoni, pieno di boria e di fiducia nei suoi lumi e persuaso

sempre di camminare nella vera luce seguendo la sua Stella. Era

inoltre, come tutti i Frammassoni, pieno di disprezzo per i preti e

per i clericali che egli credeva incapaci di arrivare mai alia subli-

nrita del suo illuminate intelletto. Ora si sa che non vi e nulla che

imbecillisca cotanto un indrviduo quanto la superbia e specialmente

la superbia massonica che e della natura medesjma di quella di Lu-

cifero caduto anche lui da se, uon ostanti i suoi lumi, in forza ap-

punto della sua superbis, nelle mani del Sommo Capo del partito

clericale. Non si dee poi dimenticare che il Cagliostro non fu cosi

semplice ne sicuro di se come egli pretende nel suo manifesto. Co-

stui (dice del Cagliostro il Compendia del processo a pagina 143)

entro in qualche agitazione e timore che alcuno Favesse de-

ft nunziato: onde, come asseri egli stesso in un suo costituto, prese

il partito di gettarsi ai piedi di un confessore e svelargli il suo

K fallo r : col che, per la sua superbia e pel convincimento in cui egli

era dell' imbecillismo del genere umano a suo riguardo e special-

mente poi del Governo pontificio (giacche chi aveva corbellati tanti

Governi molto piu confidava di corbellare il papale) egli credeva di

aver rimediato a tutto. Richiamando qui alia memoria (segue il

Compendia) la confessione di Trento, convien sapere di questa di

Eoma che egli medesimo in appresso manifesto (come gia si disse)

a due persone di sua conoscenza che in tal guisa egli aveva

(( canzonato il Santo Uffizio. Indizio chiaro che il Cagliostro aveva

creduto, nelFaltezza del suo senno e della sua vera luce, che ben

poco ci voleva in Roma per un Frammassone illuminato pari suo a

rimuovere tutti i pericoli di processi. Fidato sopra la sua astuzia,

la sua stella e la sua confessione al prete, egli si teneva sicuro; e



232 CROTUCA

percio non prese quei volgari ed ordinarii provvedimenti che ogni
ladro volgare, per quanto sciocco, sa pigliare per non farsi trovare-

colle mani nel sacco.

Prese nondimeno, come gia si disse, provvedimenti remoti nei

caso secondo iui disperato ed improbabile in cui, nonostante il pa-

rafulmine delia sua confessione, si fosse trovato in pericolo. Corona

(segue infatti il Compendio) le sue geste massoniche con una sua

lettera circolare scritta pochi giorni prima della sua carcerazione

a tutte le Loggie della Massoneria comune e della sua propria, in

(i seguito dell'avviso avuto che realmente egli era stato denunziato.

Se crediamo a Iui, in questa circolare preg6 tutti i membri mas-

sonici ad aiutarlo nel caso che fosse carcerato. Se crediamo a due

persone, le quali egli pose a parte di questa sua previdcnza, as-

serisce Tuna che ramrnento ai Massoni che sapevano gia qudlo
(( che dovevano fare verificandosi il suo arresto. Depone 1' altra che

li eccitd a far di tutto per liberarlo e ad attaccar fuoco, bisognando,

o a Castel S. Angelo o al Palazzo del Sant'Uiticio, quando fosse

a stato nell'uno o nell'altro luogo ritenuto. Aveva dunque il Ca-

gliostro presi i suoi provvedimenti, benchc inelficaci ed insullicienti,

contro il pericolo del suo arresto. E questi bastano per dimostrare

che egli si conosceva reo, mentre insieme si dimostrava imprudente
e sciocco. Voile infatti, ma non seppe, salvarsi.

Insieme col signor Conte, scopertosi poi per Giuseppe Balsamo

da Palermo, fu carcerata la signora Contessa, scopertasi poi per Lo-

renzina Feliciani romana, la quale fu chiusa, per allora, nel mona-

stero di Sant'Appollonia in Trastevere e fini poi, a quello che lasciano

intendere gli Aneddoti a pagina 24, convertita e ravveduta in qualche
altro monastero, come in luogo di carcere perpetua, piu mite pero
che quella del marito molto piu reo di lei e sempre mantenutosi. non

ostanti molte finte conversioni ed abiure nel tempo del processo, nella

sua perfidia ed incredulita fino alia morte. a Quanto al religiose, stato

a arrestato contemporaneamente al Cagliostro, e per quanto si disse

a suo confidente e segretario, non ve ne posso dir altro (dicono gli

a Aneddoli a pag. 26) se non che e verissimo che in quest' aflare \i

<t e mescolato un religioso: il quale appena arrestato venne traspor-

tato al convento detto dell'Araceli dei Minori Osservanti. II Com-

a pendio della vita del Cagliostro non parla di questo sventurato

religioso; ma e comune opinione che nella perquisizione fatta delle

sue carte e scritture siansi trovati dei documenti che abbiano

servito di prove dimostranti la sua reita e complicita coll'impo-

u store. Questa reita pero convien dire che non siasi valutata di

tanto peso per condannarlo ad una pena uguale a quella del Ca-

giiostro: imperocche si da per cosa certa che sia stato condannato
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e alia pena del carcere per anni dieci in un ergastolo. Egli avra,

da consolarsi colla speranza di tornare in liberta dopo spfrati

questi dieci anni. Ma per Cagliostro egli pu6 mettere il suo cuore

in pace. Egli non uscira piu dal tristo soggiorno a cui pochi

giorni dopo la sua sentenza venne condotto. Infatti vi mori im-

ponitcnte, come, in generate, accade pur troppo ai settarii frammas-

soni colpevoli del p^ccato che comtnettono contro lo Spirito Santo

combattendo 2a verita da loro ben conosciuta (come la conosce pari-

raeate Lucifero), della Chiesa cattolica. Ed ora e da narrare in sue-

cinto la vita del Cagliostro spscialmente nella sua parte massonica

ed illurainata, secondo che risulta dalle sue confession! e dal pro-

<-esso. II che far6, a Dio piacendo, nel prossimo quaderno.

PoscriUa. Ebbi le lettere ed i libretti inviativi a Firenze sopra

<ci6 che nella precedente corrispondenza, a pagina 723 del volume 2

di questa Serie, vi scrissi dell'Omeopatia, dicendo che: la scienza

non e, neanche adesso, ben riuscita a distinguere sempre il me-

<t dico dal ciarlatano: secondo che c'insegnano i medesimi medici

a piu accreditati che tengono r omeopatia ed il magnetismo per pura
e pretta ciarlataneria, benche ora il mondo. non meno che ai tempi
del Cagliostro, sia pieno di omeopatici e di magnetizzatori. Sopra
il che non e mia intenzione che di accennare ad un fatto notorio ;

a senza volere per ora dedurne quello che trovo pero accennato da

(( altri, cioe che 1' omeopatia, il magnetismo, il mesmerismo, il son-

nambulismo ed altre simili medicine moderne non siano in so-

stanza che roba m issonica e di scienza occulta, secondo che lascia

intendere lo stesso Itagon nel suo libro dell'Ortodossia masso-

nica. Or nientre nulla vieta di credere (e sarebbe certamente

ingiusto il non crederlo di moltissimi) che i dottori omeopatici siano

ottimi cattolici ed alienissimi da quanto sa di massonico e di super-

stizioso, non si puo d'altra parte negare ne che il Rayon lasciin-

tendere ne che io tibbia trovato accennato da altri quello che vi

scrissi. E quanto al Ragon egli sostiene a lungo nel libro citato

(pag. 513) che un buono e perfetto iniziato massone dee cono-

scere a fondo 1'arte del magnetizzatore. La qual arte io trovo indi-

cata come rimedio omeopatico a pagina 659 della Medicina donie-

siica omeopatica del dottore Giovanni Ettore Mengozzi (uno dei due

Mengozzi di Piazza del Popolo). II quale aggiunge a pagina 665 che

il grande Hannemann (il fondatore dell' Omeopatia) trionfava spesse

volte in alcune profuse emorragie e calmava per incanto alcuni

a dolori per lo mezzo della sola imposizione della mano sulla parte

ammalata, o nelle parti circonvicine. E quanto alFavere altri

accennata giii quesf accusa contro 1' Omeopatia mi basti citare la Dis-
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sertazinne edita nei 1816 in Roma col titolo: L' O.neipatia e un' arle

su
t
.'erstiziosa: dove nori tutto e cosi disprezzabiie come lo preten-

dono certe rispostc anche esse del resto, rispett ibili: giacche non

e mia intenzione, ne. per fernu, e quasto il luogo d'istituire una

polemica sopra 1'Omeopatia; bastandomi di avere dimostrata 1'esat-

tezza delle parole usate nella precedente corrispondenza. Sirebbe

del resto, credo io, utilissimo che qnei valenti dottori, che al culto

delF ouieopatia uniscono quello del cattolicismo, separassero sempre

meglio nei loro giornali e bollettini la causa di un'oimopafia di-

chiarante (secondo loro) che la dinamfzzazione e le dosi infinitesi-

mali non rappresentano il priiicipio e lo spirito dell'oaieop-itia r

che a in omeopatia non tutte le medicine si portano .alle altissirne

attenuazioni ma ciascuna a quel grado che e relative alia loro

forza primitiva ed ai bisogni del malato che a la scienza ha re-

gole fisse per la scelta dei medicament* e lascia al criterio di

ogni medico il determinarne la dose e Tattenuazione che ( anche

gli allopatici usano granuli p^.ccolissimi contenenti pochissitna

quantita di materie medicinali
, separassero, dico, quest' omeopatia

non irragionevole e facilmente confondibile con altri metodi di cura,

da quell' altra ciarlatanesca e facilmente confondibile colla super
-

stizione e colla vana osservanza che professa come articolo di fede,

che <( la triturazione, la succussioae e gli altri procedimenti che

a hanno per iscopo di disgregare sempre piii le molecole della ma-
a teria, sviluppano le proprieta dinimiche delle sostanze natural!

anche di quelle che si riguardano come piu inerti: imiucendo

cosi la gente riflessiva a seriamente dubitare dell' atti vita di agenti
che si pretendono tanto piu. attivi par se medesimi quanto sei/iprr

piu si scuotono e si triturano per darne al malato la minima dose

possibile; tanto minima che si fiaisce poi coH'a'nmettere la possi-

bilifci che il grande Hannemann guarisse a le profuse emorragie >,

anche senza globuli infmitesimali, col solo contatto, anzi colla sola

imposizione delle mani, anzi di una mano, e non gia sulla parte lesa.

a ma sulle parti circonvicine. E quando si veJono i libri di dottori

accreditati in omeopatia riboccanti di assurdita e di ciarlatanerie

o", forse, di stregherie di questo calibro, si rende molto desiderabile

che i dottori omeopatici serii e cattolici combattano essi medesimi
nei loro bollettini questi loro pericolosi colleghi, appunto come
fanno i dotti e cattolici allopatici che confutano le teorie raateria-

lisiiche dei loro colleghi. II siniilia simitibus infatti puo benissimo

essei'e tanto sapiente quanto il conlraria contrariis, purche ai due

primi aggettivi si sappongano, come ai due secondi, i loro sostantivi

in qualche modo intelligibile dal senso comune, riluttante fmora ad

ammettere effetti senza cagioni proporzionate. li quale assurdo non
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si trova in quelle teorie omeopatiche molto modificate le quali am-

mottono che: la scienza omeopatica che nel suo principio e quella
di Hannemann ma che nelle sue modalita si e molto modifies ta in

questi ultimi anni ha regola fissa per la scelta dei medicament! e

a lascia al criterio di ogni medico il determinare la dose e I'atte-

m nuazione. Tutte le scoperte di questo secolo sono ora nello stesso

!( grado di loro invenzione? No per fermo. Ma chi inclinn a cre-

dere che 1'omeopatia sia superstiziosa intende parlare appunto di

quell* imenzione, che oltre al principio tollerabile, benche non modi-

jicato, del simil/ia similibus ammette anche Fintollerabile e non mo-

di(icata modalita di lasciare, come si disse, gli aggettivi senza sostan-

iivi intelligibili.

II.

COSE ROMANS

1. Pellegrini di
yarie

nazioni al Valicano, il 1 giugno 2. Discorso del S. Padre

a' Vescovi ilaliani 3. Esortazione di Sua Santita ai giornalisli callolici

4. Udienza a pellegrini spagnuoli 5. Anniversario dell'incoronazione del

Santo Padre; sue parole al Palriziato romano 6. Provvista di chiese alii

25 giugno 1. Udienza agli ufflciali del disciolto esercilo ponlificio.

1. Ha del portentoso quella vigoria di mente limpida e serena,

o quella inesauribile fecondita di sempre nuovi e sempre magiiifici

concetti, onde il Santo Padre, nelle quotidiane udienze a' pellegrini

cattolici d'ogni nazione, continue per tutto il giugno ad esercitare

il sublime suo ministero di capo visibile della Chiesa, maestro di

verita e Pastore dei Pastori. II solo elenco delle diverse deput?.zioni

e rappresentanze che ogni giorno aifollavansi nelle sale del Yaticano

per offerire a Sua Santita i loro voti ed i loro presenti, basto spesso

a colmare lunghe colonne nell' Ossarvatore Romano e nella Voce della

Verita. Pertanto a noi torna impossible il dar conto di tutte codeste

udienze, e ci limitiamo a dare un cenno d'alcune di esse, in cui il

S into Padre coi santi suoi ammaestramenti ha tracciato la via che

vuolsi tenere, in determinate congiunture, da chiunque vuol essere

vero cattolico e figlio devoto di Santa Chiesa.

Cosi alii 1 giugno, dopo accoite e benedette oltre a dodici di-

verse deputazioni di diocesi italiane e di nazioni straniere, il Santo

Padre passo nella sala del Concistoro, dove erano stipati i pellegrini

d'Irlanda, di Dalmazia, del Tirolo tedesco e delle isole di Malta e

Gozzo. Udito un indirizzo letto dall'Emo Cardinale Cullen e graditi

quelli che, con isplendidissimi doni, furono presentati dai presidi

delle varie nazioni, il Santo Padre, prima di benedire codesti devoti

suoi figliuoli, volgeva loro un discorso di cui recitiamo il sun to re-

cato nella Voce della Verita n. 129.
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Considerando Sua Santita questo succedersi cosi animato c fn

<]i pellegrinaggi cattolici nel presente secolo di indifferentismo, si-

rallegrava con- i pellegrini che aveva a se dinanzi pel loro buon

volere nell'aver saputo vincere il rispetto umano; congratularsi con

i cattolici che lo hanno combattuto e lo hanno vinto; dopo la vit-

toria aver essi potuto accorgersi che questo rispetto umano e poi

una bolla di sapone; il rispetto umano fondarsi soprattutto in un

afFettato disprezzo pel clero e pei fedeli a Dio, alia Chiesa, alle sue

sante pratiche; cosa tanto deplorevole quanto antica. E qui ricordo

opportunamente la storia della unzione di Jeu a Re d' Israele e il di-

sprezzo vigliacco dimostrato da un manipolo di giovanastri compagni
di Jeu per quel pazzo di Profeta, che venne a chiamare, per

ungerlo Re, quel principe ebreo; il quale stolto disprezzo si muto

poi, come per jncanto, in piu stolta cortigianeria, quando quei gio-

vani sconsigliati e leggeri seppero della regale dignita conferita a

Jeu. Torno quindi a encomiare tutti quelli che oggi non han piu

paura di dire in faccia al mondo scredente : io sono cristiano. Poi

sorto in piedi il Santo Padre con afTettuose parole, e ripetendo cio

che avea detto ai pellegrini italiani, disse volerli benedire con la

benedizione di Giacobbe morente ai suoi figli: e come il Santo Pa-

triarca prego da Dio che si accrescessero i suoi discendenti, il Santa

Padre disse pregare la Vergine Immacolata, perche si accrescano e

si moliiplichino in falangi robuste questi coraggiosi fedeli, che si

propongono di combattere e vincere i molti e fieri nemici del Cristo.

2. Un numero considerevole di Vescovi italiani, e specialmente

degli Stati Pontificii, erano ammessi a udienza speciale del Papa la

mattina del 9 giugno; ed a nome di tutti 1'Emo Card. Pecci Vescovo

di Perugia leggeva un eloquentissimo discorso latino.

II Santo Padre, sul cominciare della sua risposta, manifesto quanto
fosse lieto e contento 1'animo suo nel trovare riuniti innanzi a se

tanti Pastori di province in cui anch'egli, in altri tempi, era stato

Pastore, mentre non uno sopravvive di quelli che vi dividevano con

lui le pastorali cure. Noto la provvidenziale unione presente del-

1' Episcopate cattolico, e la fede risvegliata nei popoli per lo zelo

concorde dei Vescovi. Encomio lo spirito religiose del Piceno, del-

1' Emilia e massime dell'Umbria, regione cosi ricca di Santi; aver

Egli vedute in queste due ultime province parecchie rivoluzioni, ep-

pure a traverse degli orrori e dei mali, onde la rivoluzione opprimo
le popolazioni, esser cola restata sempre viva la fede di Cristo; aves-

sero dunque coraggio i Vescovi per procedere innanzi animosi; ob-

bedissero precipuamente alia voce ispirata di san Paolo che inculca

la pazienza; questa virtu e lo zelo nelFevangelizzare i popoli alle

loro cure affldate Egli caldamente raccomandare; buono essere il
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fondo Jei popoli, rim doversene alimentare la fede con la parola,

coir insegnamento delF esempio, con una operosita perseverante

nel'beno, con la pazienza; pregare Egli il Signore che dia queste

virtu e la foi za di praticarle e il coraggio ai Vescovi present! e ai

loro fratelli assenti. E con questi sentiment! invocava fervidamente su

di essi la benedizione di Dio.

3. Accogliendo con molto favore la proposta di Monsignor Tri-

pepi, i compilatori d'un grandissimo numero di giornali cattoliei,

il cui elenco fa recato nella Voce ddla Verita, n. 133, deputarono
loro rappresentanti ad ossequiare il Santo Padre nella congiuntura
del suo giubbileo episcopale. La mattina del 10 giugno erano percio

riuniti nella sala del Concistoro pressoche seicento di codesti strenui

campioni della verita e della dottrina cattolica, e vi si noveravano

pubblicisti di gran rinomanza, benemeriti per la sapienza delle pub-
blicate scritture e per la intrepida loro polemica contro i, nemici

della buona morale e della religione. A nome di tutti par!6 con molta

eloquenza S. E. 1' Arcivescovo di Bologna, ora Cardinale di S. C., il

quale allora dirigeva quel fortissimo e dotto periodico che e la Scuvla,

Catlolica. Dopo di che parecchi altri indirizzi con oflerte e doni,

furono dcposti ai piedi di Sua Santita; che, rispondendo, li ricambio

con un tesoretto di opportunissimi e santi ammaestramenti sopra i

doveri d' un giornalista cattolico.

Dapprima ricordo come a Lui 29 anni addietro in Gaeta venisse

in pensiero di opporre al veleno della corruzione, sparso a largu
mano da una stampa libertina ed empia, un antidoto col giornali-

smo sano e istrutfcivo, e come egregi uomini da Lui incoraggiati ri-

sposero ampiamente a questa sua sollecitudine, e come, dopo questi,.

altri cattolici, in Italia e fuori, con uno slancio, del quale fece 1'en-

comio, siansi dedicati alia difesa dei conculcati diritti della Chiesa,

e alia difesa degli eterni principii di verita e giustizia. Ma, come
suole avvenire delle cose di quaggiu, dove anche le ottime tal fiata de

humano pulvcre sordcscunt, essere a deplorarsi che pur nel cattolico

giornalismo siasi introdotta in alcuna partc qualche cosa, che Egli

accennerebbe affinche sia eliminata; questo difetto essere la poca

concordia, la poca carita. Ripete dall' unione sorger la forza, e il

soldato che abbandona la disciplina innanzi al nemico esser cagione

spesso di disfdtta
; consigliare Egli pertanto, e vivamente prima di

tutto Yunione, poi l-dcarila: doversi attaccure e percuotere, anche

a costo della propria vita, Ferrore e il vizio; ma doversi risparmiare
le persone, secondo la cristiana carita; il serpe piu acrcmente punto
rivoltarsi piu velenosamente inflerito.

Poi torno nuovamente il Santo Padre a raccomandare V unione.

Ricordo come, additandone la necessita 1'anno passato in un discorso
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ai pellegrini spagauoli, trasse Egli occasione a parlurne, dalle loro

cacce dei tori; questa idea tornargli ora in mente per raccoman-

dare I'unione alia stampa cattolica; il toro assalito da an uomo
solo sapersi ottimamente difen-lere, schiacciare spesso anche il suo

assalitore : spaventarsi invece e dare indietro e fuggire quando una

compatta coorte di toreadorcs gli oppone una fitta linea di picche

incrociate, unite; questa tattica disse doversi adoperare dal giorna-

lismo cattolico per combattere i tori della Rivoluzione. E finalmente,

perche questo spirito di unione scenda negli animi degli scrittori

cattolici, disse invocare Egli piu specialmente su di essi la benedi-

zione di Dio; invocare per essi una parte della sua forza dal Padre,

una parte della sua sapienza dal Figlio, una parte del suo amqre
dallo Spirito Santo. E sorto in piedi con soave e affettuoso slancio

di carita il Santo Padre alzate le braccia al cielo li bencdiceva.

4. otto la presidenzi degli Emi Cardinal! Benavides, Patriarca

delle Indie, e Paya y Rico Arcivescovo di Compostella, e di parecchi

altri Vescovi, erano riuniti, la mattina del 12 giugno, nella grande

sala Ducale al Vaticano piu di mille pellegdni spagnuoli. Dopo letto

dal Cardinale Arcivescovo di Compostella un fervido e commovente

indinzzo, e presentati i doni dei pellegrini, il Santo Padre si degno

rivolgere a quella adunanza un magnifico discorso, di cui la Voc6

ddla Verita n 133 pubblico il sunto seguente.

Nel vedersi circondato da quella nobile corona di prelati e fedeli

della cattolica Spagna, nell'accogliere la manifestazione della loro

carita in cotante oblazioni, disse Sua Santita ripensare alia storia

della vita di un laico cappuccino, ora innalzato per la sua santita e le

virtu eroiche alFonor degli altari; il quale, trovata un giorno pesan-

tissiraa la sporta, nella quale raccoglieva le offerte, soprattutto in

comraestibili, dei fedeli, e depostala e visitatala vi trovd una moneta

d'oro. Gettatala, ne fu la sporta subitamente alleggerita. Osservo aver

Egli ricevuto tant'oro dai pellegrini spagnuoli da teinere di averne

sopraccarichi gli omeri
;

la carita essere industriosa nel dare
;
vo-

lerla Egli industriosa nel distribute. La carita degli spagnuoli essersi

nuovamente manifestata in questo seeondo pellogrinaggio succeduto

al grande dell' anno scorso, perche ispirato daU'araore di rivedere

i'oggetto amato
;
solenne essere questa loro espressione di amore

anche perche capitanata da buon numero dei loro Pastori: capissero

gli uomini della Rivoluzione che v'han certe grandezze, che la pri-

gione e le persecuzioni non impiccioliscono ! Di che doversi lode a

Dio che ne conserva e ne da forza a combattere questa Rivoluzione.

Ricordava il Santo Padre a questo proposito la storia di Giacobbe

che, in viaggio, con la sua faraiglia, i suoi servi, gli armenti, le mas-

serizie, assalito da Esau si volse a Dio prima di tuito con la pre-
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ghiera, una preghiera fervente e sublime che i santi libri ci ban

conservato; ma non avere anche trascurate le piu opportune urnane

provvidenze, Tinvio di messi coa doni, e le disposizioni intanto de'suoi

servi armati per la difesa.

Vogliamo \incere, soggiungeva Saa Santita, vogliamo vincere gli

Esau della presente Rivoluzione? Preghiamo; e facciamo campi or-

dinati in Spagna, in Francia, in Germania, dappertutto ; preghiamo e

ordiniamoci in falangi unite e concordi nella Religione e per la Re-

liglone ne' santi suoi fmi. E disse lodare Iddio nuovamente che negli

spagnuoli ha conservate vigorose le sante tradizioni de'padri loro;

per conservarle ancora richiedersi coraggio, senza gelosie, senza

quegli urti che fanno inciampo alia spedikzza del cammino. Pregare

Egli per questo da Dio che li benedica e li mantenga valorosi sol-

dati sotto la stessa bandiera, sotto lo stesso capitano, perche sotto lo

stesso unico Dio; esortarli ancora una volta a pregare e combattere

concordi.

Benedisse infine con sante ed allettuose parole i presenti e le

loro famiglie e i fratelli assenti : benedisse i Vescovi, le loro Diocesi,

la Spagna cattolica, che per 1'unita della fede fu meraviglia del mondo.

5. La mattina del 21 giugno, trentesimo seconlo anniversario

dell'incoronazione di Papa Pio IX, le sale del Vaticano erano afFol-

latissime d'illustri personaggi, riuniti da un solo pensiero e da uno

stesso affetto di ossequio e di congratuluzione coll'A u gusto Pontefice

Sovrano.

Tutti gli Emi Cardinali di Santa Chiesa presenti in Roma, com-

preso il Cardinale Guibert Arcivescovo di Parigi ed arrivato nella

metropoli del mondo cattolico il di precedente, erano adunati in una

sala. In altre sale erano Vescovi d'ogni parte d'Europa e Prelati e

cospicui personaggi di nazioni straniere
;
e nella sala del Concistoro

il Patriziato e la Nobiita Romana che quasi tutta si mantenne fed^le

al Sovrano Pontefice. Ivi, con le loro famiglie erano gli Altieri, gli

AMobrandini, gli Antici-Mattei, i Burberiai, i Borghesi, i Cavallfiti, i.

Chigi, i Carpegna, i Casali, i Clarelli, i De Witten, i Giustiniani-Ban-

diai, i Lancellotti, i Massimo, i Macchi, i Mereghi, i Moroni, i Patrizi-

Montoro,i Pellegrini, i Kicci-Paracciani. i Ruspoli, i Sacchetti, i Serlupi,

i Torlonii di Ceri, i Vespigami, i Vitelleschi, ed altri di gran Casato.

Dopo che il Blarchese Francesco Cavalletti ebbe letto Tindirizzo

pubblicato nella Voce delki Verita n 141, il Santo Padre, con la con-

sueta sua maesta e nobilt\ di concetti e facondia da vero oratore,

rispondsva, notando prima di tutto la bella coincidenza che gli fa-

ceva ricevere questo devoto atto di ornaggio del patriziato e della

nobilta romana nel giorno che la Chiesa consacra alia memoria di

san Luigi Gonzaga,, uscito anch'esso dalla piu ragguardevole nobilta
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<FIta!ia;e prendendone ammirabilmente 1' opportunity da un avver-

timen fo data dal giovane Gonzaga a un Principe di Spagna, del quale

era paggio, raccomando alia nobilta doversi sprezzare da essa prin-

cipalmente i rispetti umani. Alcuni episodii della storia del tempi nei

quali visse san Luigi, e dei posteriori, suggerirono a Sua Santita

1' argomento di ripetere, come altra volta i Re regnavano e gover-

oavano, oggi essi soltanto regnare, non governare. Esservi stati tut-

tavia inali anche allora nella societa e persecuzioni alia Chiesa;

persecution! che furono vinte sempre, perche divina e immortale*e

la Chiesa come il suo Fondatore
;
scosso di presente trovarsi ogni

ordine sociale : ma viva e fervente essere tuttavia la fedc nei popoli

cristiani: doversene augurare un altro trionfo della Chiesa: e una

parte di questo trionfo esserscne veduta di questi giorni, in mirabili

atti di fedo dei popoli e in questi maravigliosi pellegrinaggi a Roma,
dtta consucrata dal sangue di tanti martiri, illustrata dai prodigi di

tanti santi, destin ita da Dio a centro e sede del cattolicismo.

Poi sorto in piedi e inalzate le braccia a Dio prego il Santo Padre

con eloquent! ed affettuose parole su questi signori che gli faceano

si nobile corona una benedizione dal Cielo che li mantenesse sempre
fedeli negli ottirni sentimenti che gli erano stati espressi.

6. La mattina del 23 giugno nei palazzo apostolico Vaticano si

adunarono gli Eminentissimi Cardinal* presenti in Ivoma, ed ebbe

iuogo, colle prescritte formalita, 1'atto solenne con cui il Santo Padre

diede il cappcllo rosso a nove Cardinal! che non 1'avevano ancora

risevuto. Qaindi Sua Santita, chiusa la bocca ai Cardinali creati il

22 giugno, si degn6 provvedere quanto appresso.

Chiesa caltedrale di Weszprimia (Ungheria), per monsignor Si-

gisinondo Kovacs, traslato da Cinque Chiese.

Chiesa catledrale di Cinque Chiese (Ungheria), per monsignor

Ferdiaando Dulaszky, traslato da Alba Reale.

Chiesa catlelralz di Marianna (Brasile) per monsignor Aatonio

Maria Correa di Sa e Bonevides, Vescovo eletto di Goyaz.

Chiesa catledrale di Ghioyjia, per monsignor Sigismondo de'Conti

Brandolini Rota, sacerdote diocesano di Ceneda.

Chiesa cattedrale di Cassovia (Uaghcria), pel R. 1). Costantino

Schuster, sacerdote arcidiocesano di Strigonia.

Chiesa c&ttedrale di Blois. pel R. D. Carlo Oaorato Laborde, sa-

cerdote diocesano di Nantes, Parroco in san Similiano di Nantes.

Chiesa cattedrale di Mondoncdo, pel R. D. Giuseppe Emanuele

Palacios y Lopez sacerdote di Burgos, Decano del Capitolo Metro-

politano di Cornpostella.

Sono state inoltre pubblicate le seguenti Chiese, provviste per
Breve:
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Chiesa arclvescovile di Traianopoli, ndle parti deyli infedeli, pel

R. D. Ignazio Giureghian, abbate generate del monaci Mechitaristi

di V'enezia, di rito Armeno.

Chiesa arcivescovile di Neocesarea, nelle parti deyli infedeli, per

monsigaor Gaetano Aloisi-Masella, designato Nunzio Apostolico presso

la Real Corte di Baviera.

Chiesa vescovile di Ginopoli, nelle parti deyli infedeU, per mon-

signor Giacomo Gibbons, traslato dalla Sede di Richmond, e depu-

tato coadiutore con futura successione di monsignor Giacomo Roosevelt

Bayley, Arcivescovo di Baltimora.

Chiesa di Kansas, recentemente eretta in cattedrale, neyli Stati

Uniti di America, per raonsignor Lodovico Maria Fink, traslato da

Eucarpia in partibus infidelium.

Chiesa cattedrale di Harlem
: nelVOlanda, pel R, D. Pietro Maria

Snichers, Vicario capitolare di Harlem.

Chiesa cattedrale di Auckland, nella Nuova Zelanda, pel R. D.

Giuseppe Pietro Clarevre, della Congregazione dei Maristi, Parroco

nella Diocesi di Wellington.

Chiesa vescovile di Antipatro, nelle parti deyli infedeli, pel R. D.

Giovanni Pozuelo, Canonico della cattedrale di Cordova, designato

amministratore Apostolico della Diocesi di Ceuta.

Chiesa vescovile di Hadara, nelle parti deyli infedeli, pel R. D.

Eloardo Mac-Cabe, Yicario generale in Dublino, deputato ausiliare

dcll'Eiho signor CarJinale Paolo Cullen, Arcivescovo di Dublino.

Quindi Sua Santita apri, col rito consueto, la bocca ai novelli

Cardinal!; e fecesi la postulazione del Sacro Pallio per la Sede Cat-

tedrale di Cinque Chiese arricchita di un tal privilegio da Bene-

detto XIV.

Finalmcnte Sua Santita pose 1'ancllo Cardinalizio ai predetti si-

gaori Cardinal!, assegnando il titolo Presbiteriale dei SS. Nereo ed

Achilleo all'Emo e Rni3 sig. Cardinale do Nascimiento Moraes Car-

doso; quello di san Tommiso in Parione aU'Emo e Rmo sig. Car-

dinale Bcmvides y Navarrete; 1'altro dei Santi Quirico e Giulitta

airEmo e.Rmo sig. Cardinale Paya y Rico: il titolo di san Silvestro

in Capite all'Emo e Rmo sig. Cardinaie Caverot: quello di san Pan-

crazio airEiho e Rmo sig. Cardinale Mihalovitz; Taltro di sun'Euse-

bio aU'Emo e Rmo sig. Cardinale Kutschker; e quello di san Sisto

.aU'Emo e Rmo sig. Otrdinale Parocchi.

7. Pei faustissimi anniversarii della esaltazione di Pio IX alia

Sede Apostolica, e della sua incoronazione, si presentarono al Vati-

eano onde offerirgii le loro congratulazioni, noa solo il Corpo'diplo-

matico accreditato presso la Santa Sede, ma eziandio i vari Collegi

Serie X, vol. Ill, fa*c. 650 16 14 lujlio t877
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dell?i Prelatura e gli uTiciali civili d'ogui orJine che erano in carica

di governo o di magistratura prima del 20 settembre 1870.

Alii 29 giugno, solennita dei S3. Apostoli Pietro e Paolo, lo Stato

Maggiore e gli Uiliziali del disciolto esercito pontiGcio ebbero Fonore

di essere ammessi in udienza, nella sula del Concistoro, per tribu-

tare anch'essi al Santo Padre le ossequiose loro congratalazioni pel
suo Giubbileo episcopate; il quale dovere di devozione non aveano

ancora potuto compiere a cagion della giusta preferenza conceduta

ai raolteplici pellegriaaggi ed alle deputazioni straniere convenute

in Roma allo stesso intento. Dopo che il Generale Kanzler ebbe letto

un breve indirizzo improntato dei piu nobili sensi di fedclti militare,

e presentato a Sua Santita un m \gaifico stocco ed il cnppello di che

in altri tempi il Papa soleva rimunerare i gran capitani difensori di

Santa Chiesa, il Santo Pddre rispondeva: la solennita del giorno ri-

cordargii la prigionia di san Pietro e la tristizia di tempi pagani e

barbari non troppo dissirnili dai presenti che diconsi ammodernati

a civilta, nei quali la milizia troppo spesso e adoperata a dar forza

ttll'arbitrio, ad essere esecutrice di ingiustizie; essere stati per questo

rispetto fortunati gli ufficiali suoi quivi presenti, perch e preposti al

comando di milizie, che della forza non erano chiamate a far pun-
tello alia prepoterizi e alia iniquita; di che aveano a ringruziare

Iddio. Queste iniquita, queste ingiustizie, alie quali aveva accennato,

commettersi ora nella moderna civilta per accattare un'ettimera e

falsa popolarita, per far piacere agli empii, com3 i'accatto Erode col

supplizio di Giovanni, widens quiet placeret ludaeis; noa diversamcnte

oggi. per dar gusto a erapie sette e a fittizie opinioni pubbliche, farsi

il male da certi Governi, i quali han p mra i Governi. non i po-

poli notava Sua Santitu, di mostrarsi amici del Papa, per tema di

esser chiamati clericali: terribile m^ile questo della presente Societu,

nella quale mancano forti caratteri e coraggio di confessare le pro-

prie convinzioni
; pregare pertanto Egli Dio che conservi i suoi uf-

fiziali nei sentimenti di franca ed aperta feJe ai doveri di cristiani

soldati, e per questo impartire ad essi con alT.itto 1'Apostolica Be-

nedizione.

III.

COSE STtiANlE&E

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Ghiusura del Reichstag; suoi lavori

2. Hispetlo dei bismarkisti e dei IVammassoni verso i loro Sovrani 3. Visila

dell' Irnperatore in /Ylsazia-Lorena; incendio d' una cattedrale 4. Pulitica

estera; bisogno imperioso di pace 5. II socialismo e la polizia 6. La

persecuzioae 1 Marpingen 8. Cotiversioni 9. 1 neoproleslanti.

1. La statistica e venuta nuovainente a dimostrare che i nemici

deirimpero formano quasi una metd della popoluzione di Germania.
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In occasione dell' elczione del 10 gennaio. di 8.913
;
012 elettori,

soli 5 557,161 presero parte al voto. In questa cifra i nazionali-li-

berali ottennero 1,594,142 voti; il centro (cattolici) 1,416,803; i con-

servator! 538,139; i socialisti 485,122; i progressisti 438,190 ;
il partito

deirimpero 426,468; i Polacchi 219,159; la frazione Loewe 119,413;

i p;u'ticolaristi 112.496; il partilo della protesta (Alsazia-Lorena)

106,111, e 11 partito popclare 51,141. Ora, il centro, i socialisti, i

Polacchi, i particolaristi, il partito della protesta e il partito popolare,

che sono caratterizzati come nemici incontestabili deirimpero, hanno

ottenuto quasi la meta dei voti, perocche i progressisti non possono
esser comprcsi nel numero totale, atteso 1'esser essi d'accordo col

Governo nel Kulturkampf, mentre la loro indipendenza in altre que-
stioni ha loro tirato addosso violent! attacchi degli ulficiosi, fino al

punto di confonderli coi nemici stessi deirimpero. Adunque, come

ognuri vede, le simpatie per il regime attuale son ben lungi dai

progredire.

II 3 maggio il Reichstag fu chiuso con un semplice rescritto im-

periaie, dopo di avere in quel giorno medesimo approvato un credito

di 1.564,380 marchi per 1'acquisto di parecchi immobili e della ti-

pografla del sig. di Decker a Berlino. Come s'addice a un paese

ricco, si sono pagati per tale acquisto prezzi esorbitanti, che andranno

a vantaggio dei favoriti della Cancelleria. Ma con tutto cio non si e

ancora trovato il terreno per il palazzo del Reichstag ;
i 28 milioni

destinati .alia sua costruzione dormono da quattro anni nelle casse,

ovvero, che e piu probabile, han preso la medesima strada dei famosi

miliardi. Esistono crediti approvuti da anni e anni per la costruzione

del camposanto imperiale, della biblioteca, dell'accademia industriale,

della scuola d'architettura e di molti altri ediOzii necessarii alia cosa

pubblica; ma nulla si fa ne si eseguisce. Piu di 200 milioni vennero

da lungo tempo votati per costruzione di vie ferrate. V hanno nella

sola Berlino 18,000 operai senza lavoro, la cui miseria nori riesce

alia carita pubblica di sollevare; ma i nostri governanti, del resto

largamente retribuiti. non si curano ailatto di far eseguire i lavori

pubblici, quantunque i material! da costruzione tentino piu d'uno

speculatore a motive del tenue loro prezzo. Le imposte sono in pro-

gresso, vale a dire schiacci^no addirittura le classi infime senza

riempire le casse dello Stato e dei Comuni. La causa sta in questo:
che i nostri pubblici uiliciali e i riostri professori, avvezzi a riscuotere

regolarmente i loro stipendii, e iigurandosi che lo stesso sia del

salario deiroperaio e del guadagno deirindustriante, hanno stabilito

a base del loro sistema Timposta sulla rendita. Lo Stato percepisce

il 2 o il 3 per cento sulla rendita che gli attribuisce il giudizio dei

periti, e il municipio riparte le sue contribuzioni a norma dell' im-
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posta sulla rendita. A Berlino esso preleva 1' &0 per cento sulla

somma pagata allo Stato, e quanto priraa giungera a prelevare il 120

per cento. A Wiesbaden il municipio preleva il 300 per cento, a

Graefrath il 450, a Barmen il 46t, a Kheinfeld il 562. Da cio risulta

che i cittadini pagano d'imposta fmo al 20 per cento della loro

rendita, allorche tatto procede regolarmente. Che se poi F operate e

andato soggetto a sciopero, se i censori, per vendicare un'elezione

spiaciuta al Governo, hanno stabilito la rendita in una cifra imma-

ginaria, il contribuente diventa un vero schiavo del fisco che lo

spoglia della terza parte della sua rendita, o del prodotto de' suoi

sudori. E con un siffatto sisteraa v
rha tuttora chi stupisce dei progress!

del socialismo !

Ad onta delle particolarita somministrate in qucsto genere d;.i

deputati del centre, ne il Reichstag ne il Landtag si sono dati ii

raenorao pensiero di apprestarvi un rimcdio; i liberali poi si ascrivono

a gloria di avere stabilito il sistema donde deriva tutto il male. Di

qui e che 1' ultima sessione del Reichstag e riuscita delle piu sterili

in risultati favorevoli al pubblico benessere. Esso ha approvato Tau-

mento di una ventina di miiioni al bilancio militare, piu un impre-

stito di 168 miiioni per la costruzione di caserme, ma niente o quasi

niente per i lavori di pace. Sola una legge vantaggiosa, se pur sari*

messa in pratica, sui brevetti d'invenzione: ecco tutto il bilancio

della sessione.

2. La stampa salariata dal Cancelliere continua gli odiosi suoi

attacchi contro I'lmperatrice, il principe e la principessa imperiali,

che, a quanto sembra, mostrano sempre poco entusiasmo per il suo

sistema di governo. Tutti sunno che 1'imperatrice Augusta nutre

profonde simpatie per i cattolici, ed ha in orrore il KulturkiimpL

Impossible ripeter qui le calunnie e gl'insulti cui la nostra Sovrana

e fatta segno da parte di quella stampa spudorata ;
basti il dire che

il ministro della casa dell'Imperatore, barone di Schleinitz, si e

trovato costretto a denunziare il fatto air Imperatore medesimo. Ma

cio non sembra aver prodotto grand
1

effetto, dacche i Grenzboten

hanno, anche recentemente, pubblicato un articolo.piu odioso dei

precedent!*. II giornale riconosciuto per cosa del Cancelliere. cioe la

Norddeutsche Allgemeine Zeitung, interpellate su tale proposito, si

contenta di dire che quegli articoli offensivi erano compilati con poco

garbo. SifFatti maneggi della stampa mostrano chiaramente che il

principe di Bismark non e per anco interamente padrone del campor

e che 1' opposizione contro di lui, piuttosto che diminuire, va sempre

aumentando in alte regioni.

Ne maggiore e il rispetto che. dal canto loro, i frammassoni

portano all' Imperatore, che e pure lor protettore e loro capo. La
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Sau/iiltte, gazzetta ufficiale della setta, qualiQca come una menzogna
e una bindolcria il sistema del Grande Oriente di cui e capo 1'Im-

peratore, e dichiara che le leggi poste sotto 1'ubbidienza di lui si

prosternano sotto un dominio patriarcalraente assolutista, indegno di

uomini liberi; che e un insulto alia frammassoneria tedesca il co-

stituire ancora nuove logge sotto 1'obbedienza del Grande Oriente

germanico in Berlino. In un altro articolo, il giornale eccitai Fratelli

a entrare risolutamente nella via del progresso, emancipandosi dai

vecchiumi, e soprattutto a non lasciarsi piu trattenere da riguardi

verso il Fratello Guglielmo e altri cospicui personaggi
E noto che fino dai tempi di Federigo II, il quale si fece protet-

tore della setta e a questa dovettc in gran parte i suoi felici succes^i

politici e militari, la frammassoneria e semprc stata, insieme col

protestantesimo, lo strumento principale dellu politica prussiana in

Germanin. La loggia, che ha potentemente contribuito all' opera di

Guglielmo I e del Bismark, vuole oggi esser ricompensata de'suoi

servigi ; il Kulturkampf non e stato per essa che un acconto
;
cio che

le bisogna 6 una rivoluzione completa, alia quale ne 1'Imperatore ne

il principe imperiale, nonostante il suo riconosciuto razionalismo,
non vogliono nc possono acconsentire. Quindi e che noi dobbiamo-

fin d'ora prepararci ad avvenimenti di grande importanza.
3. L'lrnperatore, e il principe imperiale, circondati dal maresciallo

Moltke e da un brillante seguito, fecero dal 3 al 1 maggio un viaggio

in Alsazia-Lorena, aH'oggetto principalmente di esaminare lo Stata

delle truppe e delle fortezze. A Strasburgo e in qualche altra citta

fu fatta loro un'accoglienza delle piu splendide, della quale io non

voglio discutere ii valore, quantunque la folia accorsa cola e gri-

dando hourra si componesse per la massima parte di tedeschi de'pacsi

circonvicini e di contadini avvezzi a seguire I' impulso esteriore del

pubblici ulliciali. L'AIsazia-Lorena ha ricevuto come indennita di

guerra 150 milioni, che han rialzato molte fortune cadute in basso;

il governo vi ha speso somme ancora piu forti per la costruzione

di fortezze e di vie ferrate
;
di piu, il Kulturkampf non vi si e fatta

ancora sentire che per 1' espulsione di una parte dei religiosi e la

chiusura d' istituti ecclesiastici. L' Alsazia-Lorena e dunque assat

meglio trattata che noi non siamo.

Si a Strasburgo come a Metz, 1'Imperatore si mostro oltremodo

cortese verso i venerabili Vescovi di quclle citta, inonsig. Raess e

monsig. Dupont Des Loges, e verso il clero cattolico in generale, che

in piu d'una occasione fiirono oggetto delle sue particolari distin-

zioni: lo che sta a confermare che, personalmente e senz'essere

amico sviscerato della Chiesa, Flmperatore Guglielmo non si sarebbe

mai fatto persecute re dei cattolici, ove non fosse stato a cio spiuto
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da'suoi consiglieri. A Metz produsse grande irnpressiorie nell'animo

di lui Fincendio della caltedrule, cagicnato d.-ill'illuminazione fattavi

in onor suo. Fu assai se si riusci a salvare dalle fiamme 1'antico

edillzio, e a non lasciare in preda al terribile elemento che Tarma-
tura del tetto. Anche nel 1867, in occasione della sim prima visita

a Francoforte, I'imperatore Guglielmo aveva veduto bruciare la cat-

tedrale, tanto piu notabile quanto che essa era destinata in passato
airincoronazione degl Imperatori romano- germanici.

4. Nel recarsi ai bagni di Rissingen, il principe Bismark si ferm6

il 20 maggio e i giorni susseguenti in Berlino. dove si occupo con

attivita degii affari, sopraltutto degli esteri. Poco prima, a Friedrichs-

ruh, egli aveva ricevuto Tambasciatore russo presso Ja Corte dln-

ghilterra, conte Schuwaloff, e iuteso da lui, come il rappresentante
austriaco in Londra, conte di Beust, avesse fatto qualche apertura
in favore d'un accordo austro-britannico, in seguito del quale avrebbe

potuto correre un certo pericolo 1'alleanza de'tre Imperatori. II

Bismark fece immediatamente rimostranze a Vienna : e il conte

Andrassy, che nulla sapeva delle aperture del conte di Beust, non

tardo a disapprovare F operate di quest' ultimo. Sernbra contuttocio

assicurato il mantenimento dell'alleanza de'tre Imperatori; e dal

linguaggio che tiene la Provinzialkorrespondenz si potrebbe anche

inferire che il passo dato dal conte di Beust non fosse rimasto senza

risultato, e che 1'Inghilterra si fosse raccostata a'tre Imperi; lo che

avrebbe per conseguenza un avviamento verso la pace, o almeno la

certezza della circoscrizione della guerra fra Turchi e Russi. Da
un'aitra parte si accenna all'esistenza di dillidenae della Russia

rispetto alia politica del nostro Cancelliere, e all'interesse grandissimo
che avrebbero i Moscoviti di non desiderare il prolungamento ecces-

sivo della guerra.

La presenza del Cancelliere in Berlino ha seguito assai da vicino

il cambiamento di ministero in Fraiicia, cambiamento che ha destato

la collera de'nostri ufficiosi e di tutti i nemici de'principii conser-

vatori. Erasi dato per parola d'ordine il fare apparire una tale e'vo-

luzione come una macchinazione diretta dal Vaticano, come un in-

trigo clericale diretto contro la sicurezza della Germania. Si accusa

la Francia di favorire 1'ultramontanisino e di lavorare nel senso di

una prossima riscossa; si cercano, insomnia, tutti i modi onde giu-

sti(ic:ire anticipatamente una dichiarazione di guerra contro la Francia

e soprattutto contro il suo governo conservatore. La Provinzialkur-

respondvnz, foglio ulliciale ispirato dal ministero deli'interno, prende
risolutamente le parti del Gambetta. L'opinione pubblica si e occu-

pata gravemente di siflatte mene, e gli affari, gia languenti abba-

stanza, se ne sono risentiti non poco. Solo verso la fine del mese si e
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manifestata una corta rinata quiete; segno che gli ufficiosi si sono

nccorti di predicaro al descrto. Infatti, se v'ha popoJo che abbia bi-

sogno di pace, egli e certo ii popolo tedesco, e, credetelo, ne ha la

coscienza : a nessuu patto esso vorrebbe la guerra, avendo appreso

dalla 'campagna di Francia quali funeste conseguenze sarebbero in-

fallibilmente da aspettarsene.

5. II Congresso socialista si riuni il 21 maggio a Gotha. La rela-

zione presentata in quella occasione pone in sodo 1'esistenza di

41 giornali politici, un giornale illustrate e 14 fogli industrial*, ligi

al socialismo, aventi in tutti 140.000 associati; v'haun almanacco,

di cui si diffondono 50,000 esemplari. I socialist! posseggono 14 stam-

perie. e hanno speso 21,794 march! per 1'elezioni, e 14,142 per

ragitazione ordinaria. Ad onta della dissoluzione dei corpi socialist!

in Prussia, la propaganda ha fatto, eccetto che nelle contrade cat-

toliche, immensi progressi. E stato fin d'ora annunziato che alia

prossima sessione del Reichstag i 13 deputati socialisti si coslitui-

ranno in un solo gruppo coi 3 deputati dei partito popolare, e po-

tranno cosi forzare I'assemblea a discutere le loro proposte.

Volete ch'io vi citi un esempio dell' onnipotenza della polizia, che

ha tanto cooperato a propagare fra noi il socialisms ? E stato teste

pubblicato un regolamento amruinistrativo per le Spinnstuben, vale

a dire per le riunioni di famiglia in campagna. dove ognuno si porta

seco il suo filatoio per filare. Tra poco verra la volta delle nozze e

di altre feste di famiglia, da porsi esse pure sotto la direzione e

la vigilanzi dell'onnipossente polizia; la qual polizia e poi incapace

L proteggere la vita e gli averi dei cittadini, e perfmo a scoprire i

delinquenti. Non passa mese senza che si commetta uno o due assas-

sinii de'piu atroci. de'qiali non riesce giammai a rintracciare gli au-

tori.Fino a questo momento si contano quattro o cinque assassin! che

han seminato lo spavento nella citta, ma dinanzi a! quali la polizia

fa mostra d'una impotenza e d'un'incapacita senza esempio.
6. II 26 di maggio il tribunale di Posnania condanno Sua Ema il

cardinale arcivescovo Ledochowski a un anno di carcere per offese

verso il principe Bismark, e alia multa di 3000 march!, ovvero sette

mesi di carcere, per essersi attribuito illegalmente il titolo d'Arci-

vescovo di Gnesna-Posnania. SifFatto giudizio non abbisogna di co-

menti. Monsignor Blum, Vescovo di Liuiburgo, e citato a comparire
il 13 di giugno dinanzi alia corte ecclesiastica per udir pronunziare
la sua destituzione. II venerabile Prelate si e, frattanto, condotto a

Rorna per il giubbileo del Sommo Pontefice.

II parroco signer Lorenz di II -iligenstadt e stato liberato dal

cai'cere in virtu d'un certificuto medico e dopo aver solTerto 9 mesi

di detenzione. I suoi colleghi, signori Pudenz e Haendly, continuano
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tuttora ad esser sostenuti, perche si ricusano di dire donde avevano
Je dispense consegnate ad alcuni de'loro parrocchiani. II vicario si-

gnor Rantecki e stato liberate dal carcere, dopo cinque mesi di de-

tsnzione,per essersi provato che consegn6 al suo giornalela circolare

della direzione postale prescrivente il sequestro di qualsiasi lettera

con la soprascritta di pugno del cardinale Ledochowski. II colpevole,
che e un agente postale subalterno, e stato punito con un' ammenda
di 30 marchi per infrazione del regolamento. II signor S chink, vi-

cario a Grosstrelitz, e stato multato a 150 marchi, e il suo collega

signor Gierich, a 60, per esercizio illegale di funzioni ecclesiastiche :

ma, fmo dal principio dell'inchiesta.erasi contro i due preti pronun-
ziato decreto d'espulsione in virtu d'unarticolo speciale delle leggi
di maggio, e cosi erano stati banditi per la durata di 13 rnesi dalla lore

parrocchia, abbandonata, com'e noto, a un prete infedele ed intruso.

A Kosten (Posen) un prete intruso, il sig. Brenk. si fa istigatore
di persecuzioni le piu odiose. Per dato e fatto di lui sono stati espulsi
i vicarii; e 1'unico prete che vi rimanesse, il signor Heinrich, special-
mente incaricato dei cattolici tedeschi della citta, ha ultimamente
ricevuto intimazione di rinunciare al suo ufficio e di lasciar la par-
rocchia nel termine di 48 ore. I parrocchiani si rifiutano non solo a

far tumulare i morti col ministero del Brenk, ma perfino a denun-
ziare presso di lui i decessi. 11 Brenk tiene presso di se la chiave

dei cimitero, che, per giunta, e guardato da due gendarmi. II

24 di maggio un convoglio numerosissimo, senza prete, ben inteso,
ma recitante le preci liturgiche, si diresse verso il cimitero con due

feretri. Trovatane chiusa e custodita la porta principale, la moltitu-

dine entro a uno a uno dalla porticella ;
ma poiche i gendarmi le

imp3dirono di scavare le fosse, essa dovette ritirarsi non senza

pricna aver gettato sui feretri qualche pugno di terra. L'indomani

sopraggiunse il Landrath, e, atteso il rifiuto degl'interessati a de-

nunziare i decessi presso il signor Brenk, fece sotterrare i cadaveri

dalla polizia. La citta e oltremodo malcontenta di questo stato di

cose e ne mena gravi lamenti, perocche le conviene pagare 18 mar-

chi il giorno per il mantenimento de' gendarmi posti a guardia del

cimitero. Gl' industrial! e i negozianti, la cui inaggioranza e com-

posta di protestanti e d'ebrei, sono i piu malcontent! di tutti, atteso-

che, dopo I'intrusione del Brenk, la popolazione delle campagne non

si reca piu all'uflizio divino a Rosten, dove faceva nel tempo stesso

i suoi acquisti. A Sohrotz, inoltre, e stato di recente acquartierato

un picchetto d'infunteria per proteggere F intruso Lizak, il quale

non si sente abbastanza sicuro, quantunque la popolazione non abbia

per lui che disprezzo.

II Goverrio e attualmente in lotta con F intruso Miicke di Gros-
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strclitz, che conserva nel tempo stesso 1' antico suo benelizio di Klut-

schau, perche (cosi egli dice nella sua replica) in tempo di guerra i

soldati ricevono un supplement di paga, e perche questo supple-

mento, ben meritato, e a lui necessarissimo. E da sapere che Gros-

strelitz e una delle rare parrocchie i cui proventi ammontano a

somrna considerevole (fra i 12 e i 15 mila marchi), e che il Miicke non

vi ha quasi nessun aderente. Di qui e ch' egli stesso si considera come

un necessario.

II 16 maggio il ministro dei culti ordino 1'espulsione delle Suore

francescane di Francoforte, quantunque gli ordini ospitalieri siano,

in virtu delle leggi di maggio, formalmente esclusi da simile tratta-

mento. A Crefeld, le fanciulle cattoliche sono costrette di assistere

ogni mattina aU'udlzio protestante che precede la lezione nella scuola

comunale, detta mista, istituita in surrogamento alie scuole cattoliche.

Fatti analoghi della piu odiosa propaganda vengono da ogni parte

segnalati: a Fulda, per esempio, sono stati introdotti nella scuola

normale libri scolastici protestanti.

Nelle province renane si prosegue a confiscare i beni parroc-

chiali, quantunque siasi verificato che questi beni spetterebbero

piuttosto al comune, e che lo Stato non vi ha alcun diritto. In occa-

sione delle feste di Pentecoste, non si e potuto piu amministrare

nelle nostre diocesi, neppure in queile di Colonia e di Treviri, il

sacramento della cresima
;

i Vescovi ausiliari han dovuto astenersene

per evitare una condanna, preceduta da espulsione immediata.

1. Le notizie di Marpingen continuano ad esser consolanti, a

raalgrado delle immense contrarieta cui son fatti segno i fedeli. Le

apparizioni proseguono a mostrarsi nelU) chiesa parrocohiale, e, in

assenza del parroco, nella chiesa del vicino villaggio, dove i fanciulli

assistono alia messa. La Vergine Santissima non ci abbandona; quindi

noi sarem salvi. Le guarigioni per virtu dell' acqua di Marpingen
sono sempre numerosissime in ogni parte della Germania e di fuori.

Da Monaco, segnatarnente, ci viene annunziata la guarigione strepi-

tosa d'un fanciullo protestante.

Continua ad essere difficilissimo Faccesso di Marpingen e della

sorgente. Una quantita di gendarmi, postati a Marpingen, a Tholey e

a Urekweiler, molestano a piu non posso i pellegrini, che sono sem-

pre numerosissimi, fino a raggiungere parecchie centinaia il giorno.

II 20 di maggio, due signore del Belgio, una delle quali figlia del-

r ex ministro Dumortier, furono arre state e tradotte in carcere a

Saint-Wendel, ne, ad onta di tutti gli sforzi posti in opera, riusci

loro ricuperare la liberty che il giorno dopo.

8. In questi giorni e rientrato in seno della Chiesa cattolica in

Praga ii barone di Weyhe, stato gia addetto alia corte del re Giorgio
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d'Annover. Sui primi d'aprile fu annunziata altresi la conversions

del sig. di Dachroeden, maestro di palazzo delFImperatore di Ger-

mania e gran maestro del Grande Orients nazionale di Berlino
;
con-

versione che si diceva avvenuta in Italia. La cosa fece allora molto

strepito ;
e siccome non e stata finqui formalmente smeritita, io non

posso astenermi dal fame menzione.

9. 11 quarto sinodo dei neoprotestanti si riuni il 23 raaggio a

Bonn. Vi fu dociso che le parrocchie potrebbero, a lor piacimecto,

introdurre la lingua tedesca nella messa e nelle altre cerimonie.

Quanto alia questione del celibato, rimase difTerito il voto
;
ma si

pregi udico la questione coll'ammettere tra i membri del sinodo il

prete ammogliato Suzsynki.

II sinodo peraltro ha rivelato uno scisma anche in seno della

setta. II signor Jungermann, parroco neoprotestante a Colonia, ha

protestato pubblicamente contro la competenza del sinodo, il quale

non rappresenta che una parte piccclissima della Chiesa, a decidere

intorno ad una questione di tanta importanza qual e quella del celi-

bato. II signor Jungermann difende a spada tratta il celibato e il

manteriimento dell' unione, almeno esteriore, con la Chiesa, e pero si

rifiuta a comparire nel secondo. II signor Paffrath, vicario della stessa

parroc chia, si unisce a quella pubblica protesta, negando la compe-
tenza del sinodo che, a detta sua, si rende ridicolo e passa ogni limite

col voler rinunziare alia tradizione cattolica; lo che nocera enorme-

mente al proselitismo. E chiaro che questi due signori prendono
sul seno la qualificazione di vecchi-cattolici, e fanno di tutto per
conformarvi la loro condotta e le loro dottrine, tranne il domma
dell' infallibilita dottrinale; ma la rmiggioranza dei settarii non po-

trebbe, meglio di quel che fa, giustificare il titolo di neoprotestanti.

IV.

SV1ZZERA (Nostra corrispondenza)
- 1. (Berna). Riunione del Sinodo vecchio-

catlolico. II pseudo vescovo Ilerzog, il suo catechismo, e la sua cresima.

Rivalita fra esso e il vecchio-cattolico ab. Goergens. . Fuga d'un parroco in-

trnso 2.
(Argoyia).

Abolizione della confessione auriculare. Una popokizione
caltolica senza chiesa 3. (Ginevra). Destituzione di un impiegato munieip.ile

per aver protello i cattolici contro le violenze del doverno. La chiesa della

Madonna id potere dei novelli erelici (Ticino). Novella prova della coc-

renza del partito liberale. La dinamite.

1. In questi ultimi giorni si e riunito a Berna il Sinodo neoe-

retico nella sala del Gran Consiglio, stata cortesemente messa a sua

disposizione dal Governo. Erano presenti alFadunanza UOpadri della

novella Chiesa, in massima parte laici. II presidente, landamann

Agostino Keller d'Argovia, ha nella sua relazione calcolato a 10,000
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il numero clei vecchi-cattolici esistenti in Svizzera: ma che questa

cifra sia esagerata, lo prova il fatto che, avendo il Consiglio sino-

dale decretato, non ha guari, un' imposta di 5 centesimi a testa

per sopperire alie spese d'amaiinistrazione, questa imposta, che,

supponendo esatta la cifra, avrebbe dovuto produrre 3.500 franclii,

non hi in realta pro lotto neppur la meta di tal somma, quantunqu?
non pochi zelanti avessero spinto la loro generosita fino ad ofTrire

spontaneamente dieci e auco venti centesimi. E questo il degno pre-

sidente medesimo ha dovuto porre in sodo con indicibile stringimr
i nto

di cuore. Lo pseulo-;escovo Herzog ha fatto, alia sua volta, un rap-

porto circa la situazione ecclesiastics deila sua pretosa diocesi. A

teaore di questo rapporto, egli aveva 1'anno passato sotto i suoi

ordini 15 preti; ma dafquel tempo in poi tredici di essi han dovuto

esser coagedati, o hanno rinunziato, per rientrare in seno deila

Chiesa romma. A sentirflui, non di tali perdite ha avuto ragione

di aflliggersyma si dei disordini scandalosi e dell' apostasia (sic)

di quei tredici;! sciagurati, Dopo di cio, 1' Herzog raccomando all'as-

semblea T approvazioae del catechismo compilato in lingua francese

dal suo vicario generale Michaud, e di quello tedesco compilato da lui

medasimo. Tra^qaesti due catechismi pero esistono difTerenze assai

rilevanti. Quindi e che il primo di essi, concepito in UQO spirito piu

progressivo deH'aitro, e approvato senza discussione, laddove il ca-

techismo Herzog e^oggetto di amare critiche. II presidente rimpro-
vera in termini assai vivi al suo autore d'aver mantenuto Findisso-

lubiiiti del matrimonio dirimpetto alia Costituzione federate, cheper-
mette alie persone che fecer divorzio di coatrarre nuove union i. Altri

degli adunati lamentano non meno vivamente che questo catechisnio

mantenga la confessione auriculare, stata F anno passato dal Sinodo

abolita. L' Herzog difenJe F opera propria, e dice aver motivo a spe-
rare che il m uiteniaiento del principii combattuti dai preopinanti
non tratterra i Governi dal continu ire la loro protezione alia riforma

religiosa ond'egli e il capo mitrato. Ma il presidente non la intende

cosi. 11 vescovo, ei dice, vuol ricondurre il gregge al prdume ro-

mcino, e s'ostina a mmtener certi principii da gran tempo condun-

nati dalFumaaa ragioae. Tuttolnfocato per mal repressa collera,

F Herzog insiste nel chiedere Fapprovazione delF opera sua; ma il

Sinodo, nulla^curando la sua insistenza, decide di rifiutare la sua

sanzione al catechismo tedesco'jfino a che non sia stato espurguto.
II capo spirituale dei vecchi-cattolici si duole inoltre del modo di

procedere de' suoi preti di Ginevra, che vanno operando riforme a

loro capriccio senza consultare ne lui ne il Sinodo, come, per esem-

pio, F introduzione deila comunione sotto ambedue le specie. A questo

puato il sig. Beverchon, membro ginevrino del sinadrio, fa la pro-
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posta formale d'introdurre dappertutto la comunione sotto le due

specie, novello piiato d" unions tra il vecchio-cattolicismo e il pro-
testantesimo. La proposta vien presa in considerazione, e la discus-

sione rimandata alia prima riunione sinodale. Come ben vedete, le

deliberazioai della venerabile assembled non sono state gran fatto

informate da spirito di concordia; ma Taccordo e stato maggiore
inter scyphis, porocche il banchetto che ha chiusa la riunione si e

prolungato fin dopo la mezzanotte. Alle fatiche di una giornata cosi

bene spesu, devesi al certo il noa essore stata 1'indomani celebrata

la messa nella chiesa parrocchiale tolta ai cattolici. Si e notato, del

resto, che dei 51 membri ecclesiastici del Sinodo neppur uno ha

detto messa nei tre giorni passati a Berna; senza che nessuno abbia

pcnsato a far loro appunto di tale mancanza.

II di 8 aprile era il giorno in cui 1'llerzog doveva contraffare la

cerimonia della cresima nel borgo di Laufon, Giura bernese, dove

la setta conta relativamente il maggior numero di adepti. Giunto

la sera innanzi alia stazione della via ferrata, egli vi fu ricevuto dal

prefetto e da una dozzina d'impiegati, che, dopo avere scambiate

con lui delle strette di mano alia borghese, lo condussero all'abi-

tazione dell'ab. Me"gy, 1'unico prete apostata del Giura. Allo spuntar
del giorno, alcuni spari di mortaletto annunziarono alia popolazione

la solennita del giorno, e intanto che pattuglie di gendarmeria an-

davano percorrendo in ogni sensole strade, per atterrire senza dubbio

gli ultramoatani che avessero per avventura tentato di dar segni di

disapprovazione. Giunta Fora dell'uffizio, il Siynor vescovo, come lo

chiamano, si condusse alia chiesa, accompagnato dall'intruso di cui

sopra e da due altri, 1'uno de'quali, il pio e irreprensibile Voathron,

canto la messa. Notiamo di volo che in quella circostanza la voce e

il portamento del celebrante erano piu sicuri del consueto, e che

solo la tinta purpurea del naso rivelava le sue consuetudini. Sail poscia

sul pulpito rilerzog per fare il panegirico proprio e delle sue pe-

corelle; quindi, con in capo la mitra e in mano il pastorale, reci-

tando in tedesco le preghiere della liturgia cattolica, si fece ad unger
la fronte di pochi fanciulli che erangli stuti consegnati dai Fram-

massoni de' dintorni. L' abate Oser, intruso a Roggenburg, ne aveva

per conto proprio raggranellati fmo a ventidue, e condotti e Laufon

sopra un carro ornato a festa. La, com' era naturale, erasi fatta una

fermata aH'osteria, dove il vino riusci cosi buono che nessuao penso

piu a recarsi in chiesa. Tutti pero (e questo e quel che piu preme)
si trovaroao riuniti al banchetto inevitabile. A La Chaux de Fonds,

cantoae di Neuchatel, dove FHergoz diede in seguito il second' atto

di quella commedia sacrilega, notavasi, non senza sorpresa, fra gli

assistenti il consiglio degli anziani della Chiesa protestante, coa alia
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beffurdo. II terzo atto fu rappresentato in Berna il giorno della Pen-

lecoste. la quella citta 1'Ilerzog trovo a sua disposizione una qua-
rantina di fanciulli, stutigli in parte somministrati dalla gran fab-

brica di Felsenau, dove, a detta dei protestanti medesimi, si pratica

in vaste proporzioni la tratta dei bianchi. Poiche tra questi fanciulli

e i loro padrini di cresima contavasi un numcro considerevole di

protestanti, cosi lo pseudo-vescovo, per far cosa grata a questi ultimi,

chiuse il suo sermone di circostanza col dichiarare che la religione

cattolica non era la sola che assicurasse I'efarna beatituJine. L'atto

quarto della commedia, che sara rappresentato quanto prima, avra

per iscena Ginevra, dove gl' impresarii sono in questo momento aflac-

cendati ad accaparrare a suon di qirittrini i piccoli figuranti.

I/ abate prussiano Gvergens, professore di teologia vecchio- cat-

tolica neli'universita di Berna, ha teste contratto un preteso matri-

moaio con una vedova protestantc del cantone di Yaud. Costui si e,

da quel tempo in poi, stabilito in un possesso della sua compagna,
situato sul lago di Ginevra, da dove tre volte la settiraana si reca per
la via ferrata a Berna a darvi le sue lezioni con lo stipendio di

5000 franchi 1'anno; al qual prezzo si rassegna ancora a sopportare
non poche vessazioni da parte del suo collega e capo Herzog, geloso

della superiorita intellettuale che il Goergens possiede sopra di lui.

Egli e questo ii motivo per cui 1' Herzog gli ha ritolto la facolti di

salire sul pulpito della chiesa di Berna, non che 1'assistenza della

succursale di Thoune.

In una precedente corrispondenza vi narrai leavventure delFabate

francese Lhoumeau, sedicente Lagneau, stato,'una volta dopo Taltra,

iutruso come parroco a Courtedoux e a Damphreux nel Giura bernese.

Qjest'oggi ho il piacere di annunziarvi che, in seguito di poco edi-

ficanti rivelazioni pubblicate sul con to suo, egli ha stimato prudente
di svignarsela, dopo aver lasciato nel puese una quantita immensa
di debiti. Un bel m-attino i creditori, presentatisi alFabitazione di

lui, dovettero con loro dolore persuadersi che la gabbia era vuota

che 1' uccello era volato via senza lasciure neppure una penna in

inemoria di sua presenza. Quiadici giorni dopo la sua fuga, il giudice
d'istruzione di Porrentruy. partigiano ardente dello scisma, lo citava

nel Fojlio ufliyiale a comp irire davanti al suo tribunale per rispon-

dere a parecchie imputazioni di truffa. Notate qui Timpudenza del

giudice che, nella sua citazione, ardisce caratterizzare il fuggitivo

ome ex-prate romano. Disgustati, per piu d' una esperienza, dei par-

rochi di Stato i vecchi-cattolici di Damphreux hanno preso la savia

determinazione di fame da qui innanzi di meno, e di dare in affitto

il giardino e Torto della canonica, la quale serve di present? d'abi-
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tazione a un gendarme. Meno male! Sempre meglio un gendarme
che un prete intruso.

2. In tutte le parrocchie neoeretiche del cantone d'Argovia e

stata deiinitivamente abolita la confessione auriculare, sostituendole

un'assoluzione generate, che sembra assai piu comoda. II giornale la

Voix du peuple, che e il portawce dell' abate Schroeter, parroco in-

truso a Rheinfeldea, racconta con estrema compiacenza avere un ma-

rito caricato di busse la moglie che lo esortava a confessarsi, e rac-

cornanda questo rimedio oltremodo pratico a quei mariti cui prema
guarire le loro meta dalle idee superstiziose. Lo stesso foglio en-

comia la parrocchia di Moehlin per avere da due anni riuunziato a

quella superstizione, buona soltanto per i cervdii malati. Privati

della loro chiesa per 1'apostasia del parroco, i cattolici di Rhein-

felden avevano domandato al consiglio municipale 1'uso di una pic-

cola cappella; ma sono ormai passati parecchi mesi, e la risposta si

fa tuttora aspettare. A Laufenburg, la grande maggioranza dei cattolici

si e ricusata a seguire nella sua apostasia il parroco Bossart e il

cappellano Reimann, il quale ultimo ha anche preso moglie; e adesso

quella parte di popolazione si reca ad adempiere i suoi doveri reli-

giosi sul territorio badese, frattanto che la chiesa parrocchiale sta-

tale tolta ritnane pressoche vuota. Un padre di famiglia, la figlia del

quale aveva agli estremi di sua vita ricevuto i soccorsi spirituali d'un

prete ortodosso, e stato di cio acerbarnente rimproverato dal sindaco

del comune e dal parroco apostata, che pretendeva esser pagato per
celebrare delle messe di requiem.

3. II 26 aprile giunse inaspsttatamonte a Pre"singes, cantone df

Ginevra, il giudice d'istruzione Le"chot, accompagnato dal commis-

sario di polizia Roch, dal guardagrimaldelli dello Stato, non che da

una squadra di sbirri;e picchiando all'uscio della canonica, posta,

alpari delld chiesa, a poca distanza dal villaggio, annunzio doverfare

una perquisizione domiciliare. In assenza del parroco, che si trovava

allora presso monsig. Mermillod in Francia, la sorella di lui mando

a chiamare il signor Dentan-i. primo aggiunto del maire, il quale

accorse tosto sulla faccia del luogo. Avendo il giudice d'istruzione

dichiarato di venire in nome dello Stato a impossessarsi dei registrf

parrocchiali, il signor Dentand gli fa osservare che un tal proce-

dimento e condannato dalla legge. .1 A voi non spetta, gli replica il

signor Uchet, discutere sulla legge; tocca a me interpretarla e ap-

piicarla. In men che si dice, la misnada invade le stanze delli

canoaica. frugando le cassette, buttando all' aria ogni cosa, e spiri-

gendo Tindiscrezione fino agli estremi confmi; finalmente il giudice.

s' impossessa di una copia dei registri parrocchiali, e se la porta via

cooie in trionfo, AU'uscire dalla canonica, il comaiissario di polizia
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si dirige co' suoi satelliti verso la chiesa, di cut chiede al sig. Den-

tand le chiavi, per redigere inventario degli oggetti ivi esistenti.

Invitato a esibire un mandate regolare, il commissario mostra per
tutta risposta il bastoncello, insegna della propria caries. lo non

conosco ne voi ne il vostro arnese, ripiglia 1'aggiunto. Ricuso le

chiavi, e protesto coiitro ogni tentative di scasso. K S'avanza allora

ii maguaiio, appoggiato dagli agenti di polizia, e in un giro di gri-

maldello la porta e aperta. Due minuti bastano per fare 1' inventario;.

dopo di che, il guardagrimaldelli dello Stato si accinge a rimuovere

la toppa per sostituirne un'altra ch'egli ha porta ta seco. A questo

punto 1'impiegato municipale raddoppia d'energia; e piantandosi di-

nanzi alia porta, cui fa scudo del proprio corpo, dichiara che, se insi-

stono, dara ordine di sonare a martello per chiamare la popolazione

a difesa della propria chiesa. Confusi gli agenti esitano un momento,

poi si decidono a batter la ritirata. L'indomani pero tornano alia

carica, portando questa volta una lettera del signor He'ridier, diret-

tore della polizia cantonale, con cui si ordina al signor Dentand e,

in sua mancanza, al secondo aggiunto di consegnare le chiavi. Re-

spinti dal primo, si rivolgono al secondo aggiunto, signor Carrat, ma

sempre senza successo. La banda allora si dirige verso la chiesa, e

trovato sulla porta di essa il signor Dentand, che rinnova le sue

proteste del giorno innanzi, i gendarmi. per ordine del presidente,
lo trasportano a forza fuori del cimitero, rimanendo a custodia del-

Tingresso, dopo di ehe la vecchia toppa vien surrogata da una nuova,

secondo il sistema Carteret. II giorno dipoi, il s%nor Dentand si reed

al palazzo del Governo in Ginevra per ridomandare le chiavi della

chiesa. Fu fatto aspettare nel vestibolo per lo spazio d'un'ora e mezzo;

poi comparve un usciere ad annunziargli che il Consiglio di Stato

avevain quello stesso mom'ento pronunziato la sua destituzione. Udito

cio, il maire di Pre'singes, signor de la Rive, quantucque protestante,

si dimise dalla sua carica per attestare della sua piena adesione al

nobile contegno d*el suo primo aggiunto; ma, in luogo di accettarne

la dimissione, il Consiglio decise di pronunziare la destituzione anco

del maire, per rendere in tal modo impossible, ai termini della legge,

la rielezione immediata di lui da parte de' suoi amministrati. II Go-

verno ha inoltre annullato una deliberazione presa all'unanimita dal

Consiglio municipale del luogo per approvare la condotta del si-

gnor Dentand. Ecco adunque una parrocchia privata della sua chiesa

senza neppur 1'ombra della ragione, perocche non si e ancora pre-

sentato verun intruso a prenderne possesso. II tempio, intanto, riman

chiuso ed abbandonato, mentre i cattolici sono stati costretti a pro-

cacciarsi in casa particolare una stanza dove celebrare il loro culto

religioso.
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II 12 maggio la polizia ginevrina torno a fare una perquisizione

ncl domicilio del signer Lany, rettore della chiesa della Madonna,
nella speranza di rinvenirvi registri parrocchiali che non vi esiste-

vano affatto; e cio mentre pende davanti al tribunal federale un ri-

corso dei parrochi cattolici, tendente a farsi riconoscere legittimi

possessor! di quei registri. II fatto e tanto piu grave, quanto ne la

parrocchia della Madonna ne il suo clero sono stati giammai rico-

nosciuti dallo Stato. Finalmente, come io vel presagiva neir ultima

mia corrispondenza, i neoeretici si sono definitivamente impossessati
della canonica della chiesa della Madonna, propriety particolare di

monsig. Mermillod.

Ma intanto vanno perdendo i loro seguaci, e, che e piu gli stessi

loro ecclesiRstici, i quali dopo avere piu o meno lungamente scan-

dalizzato il popolo, infine si vergognano di se stessi, e piantano la nova

chiesa vecchio cattolica. Ma di questo nella prossima corrispondanza.
4. Non avranno i vostri lettori dimenticati i fatti deplorabili av-

venuti a Stabio, cantone del Ticino, il 22 ottobre dell' anno passato,

allorquando, trovandosi assaliti dai liberali, i conservatori dovettero

far uso dell'armi, donde nacque una lotta sanguinosa tra i due par-

titi. II 15 aprile, il procuratore generale e il suo sostituto eransi

recati in quel luogo per procedere a un' inchiesta sui fatti sopra

accennati; ma accolti dai liberali con ingiurie e minacce, dovettero

lasciar libero il campo senz'aver potuto adempiere la loro mission e

Cosa veramente strana ! Da sei mesi in qua, i liberali ticinesi non

rifiniscono di gridar giustizia contro i loro avversarii; e quando imagi-

strati cercano di procacciarsi le informazioni necessarie per render

loro la invocata giustizia, essi li scacciano in modo brutale. II fatto

peraltro puo spiegarsi cosi. Cio che vuole questa genia. non e gia la

luce, ma si la condanna sommaria di cittadini dabbene. non d'al-

tro colpevoli che di essersi difesi contro le sue aggressioni. I con-

tinui eccitamenti della stampa rossa contro il clero e i cattolici con-

servatori van producendo i loro frutti. Una di queste notti, il comune

di Someo fu messo sossopra da un tuono formidabile, e n' era causa

una cartuccia di dinamite, che gettata dalla strada nella cucina della

canonica, aveva, esplodendo, prodotto danni gravissimi, senza che,

per buona sorte, non avvenisse morte di creatura umana. L'autore

presunto del delitto e arrestato, e la giustizia informa. Dal principio

dell'anno in poi, e questo il quarto attentato co.mrnesso nel cantone

Ticino col mezzo della dinamite.



BELLA CROCIATA RUSSA

IN ORIENTE

I.

Chi mai per 1'addietro si sarebbe immaginato, che questo secolo,

tulto materia e miscredenza, nel suo declinare avrebbe veduta una

novella crociata, impresa contro la mezzaluna di Maometto; capi-

tanata non gia dal Papa o dai Re piu devoti della cristianita, ma

dall'erede coronato di Fozio; e favorita non gia dal fiore dei cat-

tolici, ma dalla setta piu anticristiana che abbia infettato il mondo?

Eppure cio vedesi nel presente anno di grazia 1877, al massimo

fulgore della wcilta moderna, sterminatrice inesorabile d'ogni avanzo

del medio evo. Lo Czar, colla Croce in mano', ha mossa guerra al

Turco, per liberare i cristiani da lui oppressi; ed una gran parte

della massoneria d'Europa fa plauso a questa crociata del capo

degli ortodossi contro il capo degl'islamiti.

Che scopo unico, non che primario, della gnerra sanguinosis-

sima dalla Russia portata nelle terre turchesche, sia 1'affranca-

isento del cristiani, si legge in tutti gli atti pubblici della diplo-

mazia di Pietroburgo, e si e specialmente dichiarato dallo stesso

czar Alessandro II, nel suo bando ai Bulgari, non appena I'esercito

suo ebbe passato il Danubio. Le sue milizie, diceva egli espressa-

mente, avere valicato questo fiume, per migliorare le sorti dei

cristiani : la Russia nutrir sempre il medesimo amore, che ebbe

gia, e la medesima sollecitudine per tutt'i membri della grande

famiglia cristiana della Penisola balcanica : 1' esercito moscovita

fare guerra per assicurare ai Bulgari i diritti della loro nazio-

nalita; diritti acquistati a prezzo di dolori ^ecolari, di sangue di

Serie Z, vol. Ill, fate. 51 17 23 JucJie 1877
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martiri, col quale essi bagnarono le zolle della loro patria : in-

tendimento della guerra essere di pacificare e conciliare tutte le

stirpi, tutti i culti delle varie parti della Bulgaria : volersi con

questa guerra guarentire la vita, la liberta, 1' onore, la proprieta

dei cristiani . Finalmente lo Czar concliiudeva : umilmente io

domando al Signore di concederci la vittoria contro i nemici della

cristianita, e di far discendere la sua benedizione sopra la nostra

giusta causa.

Non puo quindi mettersi in dubbio, cbe la Russia pretende di

fare questa volta una guerra sacra, una guerra di liberta religiosa,

una guerra di giustizia cristiana, in somma una vera e propria

crociata.

Ma quanto questa carita del prossimo e questa purita d'inten-

zioni appaiono singolari in una Potenza, com' e la russa, godente

fama di tutt'altro cbe di caritatevole e disinteressata, altrettanto

appar singolare, anzi singolarissimo, 1'appoggio che moralmente

le da per la sua crociata quella massoneria, cbe da per tutto com-

batte la Croce di Gristo ed anela a distruggere nella terra, come

il Regno di Cristo, cosi il simbolo della sua Redenzione.

Di fatto, certo e cbe un gran numero di fabbricatori di opiniom

pubblica, dipendenti da questa setta o aderenti suoi, si sono ado-

perati a persuadere il volgo europeo della magnanimita dei pro-

positi russi nella nuova guerra d'Oriecte; e ad esaltarne la filan-

tropia, se non lo zelo evangelico, che non e piu di moda esaltare.

Onde la guerra si e potuta rompere dalla Russia e condurre fino

al punto in cui oggi e, senza cbe la cosi detta opinione 1'avversassq

con gagliarde o clamorose disapprovazioni. Quelle stesse Icghe per

la pace, per Yabolizione della guerra e per la formazione di arbi-

trati, da surrogarsi al giudizio dei cannoni, che gli anni scorsi

levarono si gran romore nei meetings e nei Parlamenti, e la masso-

Beria pietosamente promoveva a tutfuomo in ogni paese civile,

per la contingenza di questa guerra, neppure si son fatte vive. Non

hanno radunato un Gongresso, non hanno inviata una deputazione,

non hanno steso un indirizzo, non hanno mandata una voce, che

invocasse mediazioni e pr.otestasse contro la inumanita della guerra.

Percio convien proprio dire, che la massoneria non reputi contraria
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all' umanita una guerra, com'e questa, la quale benche si opponga

ai molteplici interessi di varii Stati di primo conto e possa mettere

facilmente in corabustione FEuropa, e nondimeno rivolta per se a

liberare cristianL

E non e da credere che esageriamo. Dalla massoneria ungherese

in fuori, la quale, per certe sue ragioni tutte particolari, detesta

la crociata russa, quella del rimanente d'Europa, nella sua gene-

ralita, se ne mostra calda
;
non esclusane la massoneria militante

d'Inghilterra che, sotto la guida del Gladstone, vorrebbe posposti

in Oriente gYinteressi della nazione britannica al prindpio che i

Moscoviti cercano di farvi prevalere colla spada. Anzi la setta

ostenta cosi apertamente questa universale sua predilezione per

la crociata russa, che se ne serve di arma contro la Gliiesa catto-

lica, non finendo piu di rinfacciarle che il suo Capo, il suo clero

e i suoi fedeli rinneghino la Groce di Gristo, giacche non istanno

col Gosacco, il quale sparge il sangue per glorificarla fra i Turchi.

Donde poi ipocritamente inferiscono, che il germe fecondo della

civilta cristiana e passato dal Vaticano al Gremlino.

Or non e stranissimo questo caso di simpatia, fra una setta la

piu ostile all'autorita religiosa e politica che sia mai stata, e Yauto-

crazia politica e religiosa, che piu despoticamente imperi ai nostri

tempi? Fra una setta piu nemica del nome cristiano che non & il

maomettismo, e 1' ortodossia crociatasi contro il maomettismo, ap

punto perche nemico del nome cristiano? In vero, egli e un caso

o problema che merita di essere studiato.

Ma per comprenderne le ragioni, bisogna risalire alle precipue

cause motrici dell'odierna spedizione russa in Turchia.

II.

L'idea di un Impero slavo, cioe tale che stringa sotto lo scettro

politico e religioso del sovrano russo tutti i paesi di stirpe quale

piu e quale meno slava, rimonta all'imperatore Pietro detto il

Grande, fondatore della Chiesa ortodossa e della potenza mosco-

vita : ed e un'idea che i suoi successor! nel trono di Pietroburgo

si sono costantemente adoperati ad effettuare, quando colle flnezze
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della diploraazia e quando colla forza delle armi. Di qui e sorto

il panslavismo, sistema politico -religiose che puo con ogni verita

chiamarsi Yarcanum Imperil degli Czar. Or questa idea per piu di

un lato si accordava col concetto generico della massoneria mon-

diale. Perocche avendo a fondamento politico il principio della

nazionaltt&i ed a fondamento religiose lo scisma, ossia la Chiesa

autonoma e separata dal Papa, favoriva a stupore i disegni della

setta, che, col pretesto delle nazionalita, raira alia distruzione

dell' ordine sociale, sostituendo le grandi unita politiche alle di-

visioni storiche degli Stati, e le divisioni religiose all
1

unita del

cattolicismo, il quale nel romano Pontefice si accentra.

Tuttavia il panslavismo aveva un lato esoso alia setta: ed era

Y autocrazia. doe la podesta assoluta degli Czar, non solamente

despoti nel loro Tmpero, ma, e dentro questo e fuori, nemicissimi,

fino agli ultimi tempi, d'ogni moto di liberta massonica, che e dire

di rivoluzione. Ond'e che, fino agli ultimi tempi, il volgo della

&etta, in odio dell' autocrazia, ha duramente avversato, se non ii

principio f almeno il fatto del panslavismo, che. nell'atto pratico,

riguardava come strumento di reazione e impedimento di civilta :

e si e protestato sempre, che allora vedrebbe di buon occhio questo

fatto e 1'aiuterebbe a compiersi, quando di autocratico che era nella

sua esecuzione, fosse divenuto popolare.

Per questa ragione tutta la massoneria si schiero contro lo czar

Niccolo I, il quale nel 1853 bandi la sua crociata nella Penisola

balcanica. come teste lo czar Alessandro II 1'ha bandita, e per

1' identico fine di Uberare i cristiani e di attuare 1' idea panslavista.

Quella era una crociata autocratica : il liberalismo massonico non

vi avea pflrte: il suo trionfo avrebbe consolidate il Governo asso-

luto e personale in Russia, e impacciato il corso della rivoluzione

in Europa. Quindi e che la setta vi si oppose a tutta possa : e pis

di ogni altro il suo schiavo coronato delle Tuileries, il quale della

guerra al Cosacco, crociato contro il Turco, si valse per dar prin-

cipio alia sua famosa politica italian-a, che doveva condur lui e

la povera nazione francese nell'abisso di Sedan.

Intanto la Russia vinta ed umiliata dalla quadruplice alleanza

di Francia, d'Inghilterra, di Turchia e del piccolo Piemonte, sot-
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toscritto il trattato parigino del 1856, si raccolse in se medesima,

per rifarsi dei gravi danni patiti : ma di fuori cominci6 a mutare le

sue politiche tendenze. Di neraica giurata che era stata fino aliora

delle teorie massoniche, ne divenne benevola fautrics. Per vendi-

carsi dell'Austria che, durante la guerra di Crimea, 1'aveva abban-

donata, second6 le imprese del Bonaparte in Italia e plaudi ai

trionfi da costui riportati nel nome del principio di nazionalita. Piu

tardi batte le mani alia Prussia che, nel nome del principio stesso,

ripeteva a pro suo in Germania quello che il Bonaparte avea

fatto pel Piemonte in Italia. Finalmente, acciocche 1'unita nazionale

di Germania si stabilisse dalla Prussia con maggior sicurezza, le fu

buona arnica nella sua guerra del 1870 contro la Francia, rite-

nendo 1'Austria dall' entrare in campo e soccorrerla sconfitta. Per

lo che ebbe in premio la facoltk di lacerare una prima parte del

trattato del 1856, al suo zelo cristiano in Oriente fastidiosissimo.

Questa conversione nella politica esteriore frutto di ricambio

alia Russia certe benigne carezze della massoneria. Tanto piu che

la setta, aH'ombra di potenti protezioni..veniva allargandosi dentro

I'lmpero suo, e colla scusa di promovere Yide&nazionak del pan

slavismo, se 1'appropriava e trasformavala pian pian di autocratica

in popolare. Questa, per molti anni, fu 1' opera dei comitati pan-

slavisti, sparsi in tutto 1' Impero, e facenti capo nel gran comitato

centrale di Mosca. Checche ne fosse e ne sia ancora delle appa-

renze, quanto all' intrinseco, tutti questi comitati non erano e non

sono altro che vere logge massoniche. od unioni alia massoneria

soggette. Hanno tenuto e tengono tuttora in Russia le veci che,

prima del 1859, tenne in Italia la famigerata societa nazionale,

la quale, guidata dal Piemonte, sotto il patrocinio di Napoleone III,

doveva preparare nella Penisola 1' unita piemontese.

fi noto che la Russia e tutta inviluppata da una rete di sette, le

quali variano di nome, ma concordano nello scopo immediato di

atterrarvi 1'ordine autocratico che vi sussiste. I loro adepti vi

sommano a molti milioni. I cosi detti nichilisti, che sottosopra

equivalgono ai radicali e socialisti delle altre contrade d'Europa,

vi abbondano in gran numero. fi difficile determinare quali se-

grete attinenze corrano fra queste sette piu scapigliate, e la mas-



262 DELIA CROCIATA RUSSA

soneria pansiavista, piu moderata ed accorta. Ma si pu6 ritenere

per fermo che queste attinenze vi sono, come sono in Francia, in

Italia, in Ispagna, in Belgio, in Germania, tra la massoneria or-

dinaria e le societa comunistiche dell'Internazionale.

II fine immediate pertanto, a cui tutto questo esercito di sette

mira nella Russia, e la mutazione dell'ordine politico. Vogliono

una costituzione liberale, che esautorando di fatto lo Czar, rechi,

come accade quasi sempre altrove, la somma delle cose in pugno

alia setta. E, grazie all' idea pansiavista, sono giunti cosi innanzi,

che non si vede, come la dinastia dei Romanoff possa a lungo ri-

fiutarne la concessione. Le arli usate dai panslavisti russi, per

questo intento, sono state sagacissime. Essi han resa necessaria

la odierna crociata contro il Turco : ed essi hanno condotte le cose

a tal punto che, o lo Czar, seguendo 1'impulso dell'animo suo,

non bandiva la crociata; ed allora doveva promulgare la costitu-

zione : o bandiva la crociata, e allora, dopo compiutala, doveva

parimente promulgarla: per gratitudine, se vincitore, per ultimo

scampo, se vinto.

L'audacia della massoneria pansiavista di Russia e ora cosi

incredibile, che 1'Aksakoff suo capo, ha potuto starnpare teste la

sua risposta al dottore Rieger boemo, nella quale senza tante am-

bagi afferm6 questa sentenza: Per Faddietro il Governo si era

usurpato il monopolio della questions slava : oggi ella e passata

nelle mani del popolo, a cui non piace mendicare presso altri po-

tenti quello che per diritto e per giustizia gli appartiene
1

. Questo

e un dire chiaro ed aperto, che Fidea pansiavista, di autocratica e

dinastica che era, oggi e diventata popolare ; e Varcanum Imperil

dalla Corte e sceso nella piazza.

Che piu? I fogli pubblici parlano gia delle condizioni, le quali,

ora mentre ferve la guerra coi Turchi, la gran loggia di Mosca,

per mezzo dello stesso Aksakoff, ha dettate al Governo autocratico;

e sono contenute in un Memoriale, il cui sunto fu trasmesso per

telegrafo il 9 luglio decorso alia Kolniske Zeitung. Ivi si chiede

1

Veggansi i principnli Irani di questa leltera ncll' Vnivers di Parigi dei

T6 giugno 1877.
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che il comando superiore dell'esercito russo ed il corpo diploma-

tico sieno democratizzati : che un comitato centrals eletto dagli

Ssenstowos si aggiunga al Consiglio dell'Impero: che la guardia

imperiale, troppo ligia alia Corte, sia rimossa da Pietroburgo ed

inviata alia guerra : e che si formi una milizia nazionale, pronta

sempre, s'intende, a sostenere le parti dei ribelli, nella congiun-

tura non difficile di una rihellione, che tenti liherare cristianamente

lo Czar dal peso della corona.

Posto cio, qual meraviglia che la massoneria europea secondi

la crociata russa nella regione balcanica, si mostri calda di

amore pel santo simbolo inalberato da Alessandro II contro la

mezzaluna di Maometto, ed iiyieggi alia liberazione dei cristiani

dair Islamita calpestati? Non la vedemmo nel 1818 prostrarsi

ipocritamente al Papato, quando concepi la folle speranza di averlo

aiutatore, nelF opera di sovvertire 1' Italia e di abbattere il cattoli-

cismo fin dentro Roma?

Nel caso presente adunque torna gran conto alia setta fingersi

tenera della liberta dei cristiani orientali e benedire la crociata

ortodossa che loro 1' apporta. Oltreche, co' &uoi clamori simpatici,

spinge sempre piu fortemente la monarchia autocratica dello Czar

nei lacci tesile dal panslavismo, affretta per di piu la persecuzione

dei cattolici in Oriente
; giacche sa come la Russia intenda la li-

berta religiosa, e quanto il panslavismo esecri ed abbomini il lati-

nismo, cioe la Chiesa cattolica romana.

L' Alisakoff^ nella precitata sua lettera al dottor Rieger, cosi a

questo proposito esprimevasi : II popolo russo troppo ha cono-

sciuto e sentito qual colpo doloroso il patriottismo d'Occidente

recasse, nel tempo della rinascenza, alia nazione czeca. Esso guarda

sempre con occhi molli di lagrime il rogo di Giovanni Huss, le cui

vampe non che sieno spente, ma risalgono anzi piu gagliarde e

fiammanti che mai verso il cielo, dopo che gli Czechi si sono rac-

costati a Roma. II latinismo non opprime solo gli Czechi, ma al-

tresi gli Slavi che tendono per naturale moto all' Oriente; e li

schiaccia quanto farebbero le Alpi, se sul petto loro si aggravas-

sero. Tocca a voi, o Czechi, spengere il rogo di Giovanni Huss.

Vendicate il martire: e non a parole come fanciulli, ma, come
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uomini, coi fatti. In quella guisa che officio della Russia e liberare

gli Slavi dal giogo straniero, officio degli Gzechi e preservare i

popoli sani e vigorosi della famiglia slava dalFinfetto latinismo, e

impedire che si lascino appestare dall'incredulita, dalia pravita e

dalla corruzione, che intorno a se sparge
l

. Dalle quali parole

ognuno puo scorgere, quanto feroce sia 1'odio che il panslavismo

di Mosca professa al cattolicismo
;
e quanto sia percio ragionevole

1'appoggio che la massoneria da alia nuova crociata russa in

Oriente.

III.

Se non che questa crociata, cosi bizzarramente favorita dai ne-

mici piu fieri della Groce di Gristo, merita .poi, anche solo per

indiretto, il norne di guerra sacra, cristiana e religiosamente libe-

ratrice, che tanti affettano di appiccarle e mantenerle? Le mire

della Russia autocratica sono poi cosi pure e sante, come il ma-

nifesto dello Czar ai Bulgari parrebbe far credere?

Noi rispettiamo le personali JDtenzioni di Alessandro II, ne pre-

tendiamo scrutarle. Ma non possiamo frenarci dall' osservare, che

se bello e il pensiero di migliorare le sorti dei cristiani sog-

getti' al Turco, piu bello sarebbe quel di migliorare le sorti

di otto milioni di cristiani cattolici, soggetti air Impero mosco-

vita, eppur bistrattati dal Governo moscovita e calpestati, peggio

anzi che la Porta non bistratti e calpesti i cristiani all* Impero

suo soggetti: che se nobile e 1'ereditario amore degli Czar per

tutti i membri della grande famiglia cristiana della Penisola balca-

nica; piu giustamente nobile dovrebb'essere Vamore pei membri

cristiani cattolici della Polonia, i quali fanno parte della monar-

chia, sopra la quale gli Czar si gloriano di paternamente impe-

rare, ma che pure sono vessati nel meglio dei loro cristiani diritti:

che se degni di compassione sono i dolori secolari ed il sangue

dei martiri bulgari ;
non meno lo debbon essere, per ogni cuore

moscovita ben fatto, i dolori ed il sangue dei cristiani cattolici

lYi.
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della Lituania e della Podlachia: e che se la vita, la liberta,

1'onore e la proprieta dei cristiani abitanti la Turchia, sono

tesori tali, che una guerra si reputa bene spesa per assicurarli;

la vita, la liberta, F onore e la proprieta dei cristiani cattolici

abitanti la Russia, sono tesori di non minor pregio e tali, che var-

rebbero la spesa di provvedimenti un poco umani ed evangelici

per assicurarli.

Egli e questo un argomento, come si suol dire, ad hominem,

stabilito in fatti notorii, che non ha replica. la Russia, crociata

contro il Musulmano, vuole davvero la religiosa liberta dei cri-

stiani orientali; ed allora cominci col darla ai cristiani che ha sotto

se
;
e prima di mostrarsi zelante pel cristiani, fuori di casa sua, si

mostri giusta verso i cristiani suoi sudditi e domestici. non vuol

dare questa liberta ai cristiani dell'Impero suo; ed allora smetta

di far pompa della sua crociata, deponga la maschera, e dichiari

che la Groce di Cristo e la liberta dei fedeli d' Oriente non sono

per lei che un pretesto, da ricoprire ambiziose cupidita di dominio.

Quando lo scorso inverno, dopo la sconfitta della Serbia, per

contentare la Russia, si tennero in Gostantinopoli quelle conferenze

diplomatiche che si risolvettero in fumo, fra i document! spediti

ai plenipotenziarii fuvvi una Memoria dei sacerdoti di rito slavo-

misto, che rappresentano gli Slavi per eccellenza, emigrati dal-

I'lmpero russo, per 1'atroce persecuzione di cui erano fatti segno

dalla cristiana carita del suo Governo. Non sappiamo in qual conto

i plenipotenziarii europei Favessero. Ma di certo meritava d'essere

avuta in conto sommo, per la quantita e veracita dei fatti che i

ricorrenti alia diplomazia adducevano, in prova dell'amore che la

Russia professa alia santa Groce di Gristo ed alia religiosa liberta

dei cristiani. fi pregio dell' opera citarne qui un breve tratto, che

vale per se solo un grosso volume.

Nel conflitto serbo-turco, scrivono essi, la parte di generoso

mediatore fu presa da un Governo, che non ha il simile nell'arte

delle usurpazioni, da un Governo, che sa solo perseguitare ed oppri-

mere coloro che hanno la disgrazia di trovarsi sotto la sua verga.

a Chi deve difendere la Croce cristiaaa contro i Turchi mu-

sulmani ?
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Sono quei Russi, che distruggono le chiese slave miste e le

chiese latine in Polonia e nell'Ucrania; chenel 1863, 1864 e 1866

abbattevano a colpi di scure le Groci e le effigie della Madonna,

collocate da secoli dalla pieta del fedeli lungo le strade, presso

le citta e i villaggi, in segno di riverenza alia fede cristiana. Sono

quelli che con persecuzioni di ogni genere costringono gli altri ad

abbracciare lo scisma moscovita; e queste persecuzioni sono tanto

orrende e spaventevoli, che varii uomini, per sottrarvisi, prefe-

riscono gittarsi colle loro intere famiglie nelle fiamme, come gia

avvenne durante le ultimo persecuzioni contro gli Uniti in Polonia.

CM protegge la lingua serba dinanzi ai Turchi?

Sono quei Russi, che hanno sbandita la lingua polacca dalle

scuole primarie e medie, dalle universita e da tutti gl'istituti scien-

tifici, dalle amministrazioni e dai tribunal! in Polonia. E pur tuttavia

1'Europa non ha alzato un grido d'indignazione contro una barbaric,

che, commessa dai Turchi, costituisce un casus belli. Quei medesimi

Russi perseguitano i bambini polacchi, vietando loro nella Lituania,

nella Volinia, nella Podolia, nelFUcrania, di parlare la patria lin-

gua fra di loro, nelle ore di ricreazione. I parent!, come cauzione

che i loro figli non parleranno il polacco, sono costretti di deporre

nelle mani dei presidi delle scuole 200 rubli (700 frauchi). L'au-

torita scolastica obbliga i fanciulli alia mutua delazione, cio che

esercita un influsso micidiale sulla moralita e il carattere della

crescente gioventu.

Sono quei Russi, che cambiano le scuole e le chiese cattoliche

latine in prigioni, o pure in seminarii moscoviti, senza parlar gia

delle chiese slavo-unite, che non esistono piu sul suolo polacco,

ne delle scuole dirette dai monaci di san Basilio, cioe dai religiosi

uniti, che davano alia gioventu una istruzione soda e profonda,

sempre nell'idioma polacco, il piu culto, il piu perfetto tra gli

idiomi slavi.

Sono quei Russi, che vogliono imporre 1' alfabeto moscovita

alia lingua rutena, al vero e purissimo slavo deH'Ucrania.

Chi richiede per iBulgari 1'ammissione a tutti gl'impieghi?

Sono quei medesimi Russi, che non ammettono alcun polacco

cattolico romano o slavo-unito agl'impieghi dello Stato, che fanno
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una privativa di tutti gli impieghi per loro stessi. E quest! impie-

gati russi in Polonia sono ignorant!, ubriachi, rozzi
;
e pur ten-

gono in mano il diritto di vita e di morte di una nazione civile.

Guai a chiunque si lagna ! Bisogna sopportare tutto in silenzio,

altrimenti vi sono i ceppi.

CM chiede 1'abolizione delle tasse in Bulgaria?

Sono quei Russi, che impongono spaventose gabelle e contri-

buzioni ai Polacchi, non rendendo mai conto dei denari che rac-

colgono, non ispendendoli mai per 1'istruzione pubblica e pel mi-

glioramento delle strade, dell'agricoltura e dell'industria nel paese

da loro soggiogato. Si costruiscono unicamente ret! di ferrovie, non

pel bene delle popolazioni, ma per fini strategic!.

Chi chiede liberta per gli Slav! meridional!?

Sono quei Russi, i quali per la sola parola di liberta castigano

i Polacchi colla prigione, 1'esilio, la confisca dei beni, la disgrazia

di intere famiglie, la fame, la privazione del lavoro, la persecu-

zione religiosa. Quegli stessi Russi, che pongono gli indigeni fra

la disperazione e 1'obbrobrio; che costringono i Polacchi a ven-

dere le loro proprieta territorial! a bassissimo prezzo, al prirao

Moscovita che capita, giacche nella Lituania, nella Podolia, nella

Volinia e nell'Ucrania, cioe in quattro vastissime province polac-

che, non e permesso ai Polacchi di acquistare beni, e il Governo

russo e gelosissimo dell'osservanza di questa legge.

Chi fornisce armi ai Serbi ?

Sono quei medesimi Russi, che non permettono ai Polacchi

neppure di tenere un fucile per difendersi dai lupi; che gridano

alia ribellione se la nazione polacca reclama anche legalissima-

mente uno dei diritti che le furono tolti. E pur troppo tutti le

furono tolti
;
le fu tolto il diritto della patria lingua nei tribunal!,

negli istituti d'istruzione, nei pubblici ufficii; tolto il diritto del

suffragio; tolto il diritto di professare liberamente la religione cat-

tolica di rito latino e slavo-unito. II clero d'ambo i riti fu crudel-

mente oppresso; venne proibito ai cattolici di fondare ufficii e luo-

ghi di beneficenza
;
furono interdetti i pubblici stipend!! alia povera

gioventu cattolica
;
fu tolta ogni guarentigia di sicurezza del domi-

cilio privato, che viene continuamente violato, con denunzie e con
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perquisizioni improvvise ed ingiuste. Infine quei Russi che si mo-

strano taiito liberal! verso i Serbi ed i Bulgari, sino che non

s'impadroniscano di questi paesi, hanno coperto tutta la Polonia

di spaventose rovine che vanno aumentando. Ma i piu maltrattati

fra tutti, furono i nobili Lituani e Ruteni, che avevano alzato la

voce per chiedere I'abolizione del servaggio. Questa disgraziata

nobilta ha espiata la sua generosita con un nuovo e lungo mar-

tirio, in quella cheil Governo moscovita, agli occhi dell'Europa,

ha usurpato il suo merito e la sua gloria, e non cessa tuttora di

seminare la discordia tra le varie classi del paese.

La nazione polacca, avendo esaurito il suo eroismo nelle

lunghe proteste contro la tirannia moscovita, e non potendo ap-

poggiar le sue ragioni colle armi, perche le venne tolta ogni anna,

e perche 1'Europa non vuole dar armi alia Polonia, come la Russia

le da alia Serbia, non pu6 che esclamare con Cristo crocifisso :

Eli, Eli, lamma sabacthani ! Ma viene per6 nel suo martirio confor-

tata dalla speranza dell'aiuto divino e del trionfo della verita !

Se la Conferenza rende la pace all'Oriente, se ottiene dalla

Turchia liberta e riforme per gli Slavi dell'Impero ottomano, essa

deve ottenere eguali riforme e liberta per la parte della nazione

polacca, che trovasi sotto il Governo russo. Se si chiede ai TurcM

islamiti d'inaugurare un nuovo sistema di Governo nelle province

cristiane, con quale diritto il Governo russo, che pure si fa pas-

sare per cristiano, commette tali violenze verso i cristiani sotto-

messi alia sua signoria ?
'

Che questo Memoriale sia veritiero, oltre le attestazioni di ogni

genere che nell'Europa civile se ne hanno, son venuti a riconfer-

marlo in gran parte gli ultimi document! ufficiali, pubblicati dal

Governo inglese nel suo libro turchino, circa il barbaro tratta-

mento che dei cattolici uniti in Polonia ha fatto la Russia: docu-

menti dei quali non si sa che cosa piu si renda evidente, se la

crudelta, o la perfidia di un Governo, che tutto macchiato di sangue

cristiano e di lagrime cristiane, osa prendere al cospetto del mondo

1
Questa Memoria fu pubblicata da parecchi giornali d'Europa;e presso noi

ne pubblico una porzione la Gazzetta d'ltalia, nel suo numero dei 26 gennaio 1817,
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nome e figura di paladino della cristiana liberta in Turchia. Ed

anche ora, intanto clie di la del Danubio tiene alto il segno della

Eedenzione di Gristo contro i Maomettani, nel suo proprio paese

infierisce da Maomettano contro i credent! in Gristo Redentore
;
e

Ji spoglia e li vessa e li imprigiona e li flagella e li manda a rao-

rire di freddo e di fame, coi loro Vescovi e col loro clero, in Siberia,

pel gran delitto, che non vogliono apostatare dalla fede di Gristo,

e riconoscere nella sciaboia di un Gosacco la pietra fondamentale

della Chiesa del Salvatore.

Ipocrisia nefanda, che 1'umano linguaggio non puo detestare

quanto basta, ma che 1'ira di Dio fulminera come merita, quanclo

i'ora della sua giustizia sia scoccata. Ipocrisia premiata a dovere

dagli encomii della setta piu diabolicamente simulatrice che sia

comparsa nella terra. Ma ipocrisia tanto sfacciata, che non trarra

neli'ingaano verun cristiano di senno; troppo essendo visibile,

neir ortodossia guerreggiante, quel ceffo luciferino, che invano pre-

tende coprire od abbellire colla santa Groce di Gesu Gristo.



DIMOSTRAZIONE BELLA ESISTENZA DI DIO

DAL SESTO PERIODO COSMICO

I.

Sofisme di Giuseppe Ferrari

Fra que' pochi moderni che, combattendo la esistenza di un Dio

personals, si sono creduti di ragkmare e non di ciarlare soltanto,

evvi Giuseppe Ferrari, ingegno che, con altro studio, in altre cir-

costanze di tempi, avrebbe forse recato alia patria non onta e danni,

ma lustro e vantaggi. Egli dopo di avere reietta la dimostrazione,

cui tolgono alcuni dal concetto stesso di Dio, alia quale noi non

abbiarn fatto buon viso, parla della cosmologica, ch'e 3a nostra. La

seconda prova, dice egli
!

, dell' esistenza di Dio trae la sua forza

dall'idea di causa, e prende il suo punto di partenza nella natura.

Ogni oggetto, si dice, suppone una causa; ogni causa suppone alia

sua volta una causa anteriore, e si risale cosi di causa in causa,

senza che mai si possa trovare un termine al regresso. Ma essendo

impossibile che si dia una serie infinita di cause finite, e necessario

di supporre una causa infinita, Dio, che chiude la serie delle cause

finite. Appena possiamo dire che la prova per le cause abbia la

forma di dimostrazione: essa si fonda su di un' assurdita, ed essa

la riproduce in intero limitandosi a spostarla. Se trovasi assurdo

di ammettere la riiinione del finito e dell' infinite, se credesi con-

tradittorio di supporre che un numero di cause finite sia infinito,

non e egualmente assurdo il mettere in presenza Dio e la natura,

una causa infinita ed effetti finiti; in altri termini, Tinfioito e il

finito personificati in due esseri? II finito e 1' infinito si suppongono

contemporanei, indivisibili al mio pensiero : io li vedo uniti nel

tempo, nello spazio, in tutta la natura; finche mi limito ad osser-

varli e concepirli, io verifico un fatto materialmente vero, benche

logicamente impossibile : ma quando io separo i due termini, il mio

1

Filosofta, della rivoluziom. di GIUSEPPE FERRARI. Parte I, cap. 2.
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atto e arbitrario, la separazione ipotetica, e sono addotto a raddop-

piare la contradizione primitiva, perche la logica mette nuovamente

in guerra 1'infinito col firiito opponendo Dio colla natura. Separiamo
noi Dio dalla natura? Non ci sara rapporto tra Dio e la natura: Dio

cessera d' essere la causa del mondo, non sara piu che un ente

ozioso ed inutile ; quindi la prova di Dio sara fallita, poiche non

aveva altro scopo che di cercare una causa prima e infinita alia

serie degli effetti naturali efmiti. Si suppone, all'opposto, che Dio

sia in relazione colla natura? Allora Dio crea il mondo, lo conserva,

lo governa: 1'infinito tocca il finito su tutti i punti dell' universe e

la contradizione si presenta di nuovo piu forte che mai. Gosi Dio,

che non ha forma, generera ogni forma; Dio, ch'6 immobile, sara

la causa del moto ; Dio, che non puo vivere, sara la causa della

vita
; Dio, che non e ne pensiero, ne luce, ne materia : sara la causa

del pensiero, della luce, della materia : quindi il pensiero, la luce,

la materia procederanno da cio che non e ne pensiero, ne luce, ne

materia
;

il mondo sara creato dalla contradizione.

II Ferrari vorrebbe argomentare, ne mostrarsi pago di quelle

fanciullesche affermazioni sopra le quali appoggiano i loro error!

quasi tutti gli increduli del secol nostro. Ma come argomentare in

buona logica dandosi a sostenere 1'ateismo? gli e impossibile, e

percio il Ferrari si da a sofisticare alHmpazzata, e seguendo il

costume stranissimo da lui adoperato in tutta la sua Filosofia della

rivoluzione.

L'argomento cui egli accenna e cui vuole combattere ha il suo

fermo nel principio di causalita, tolta la cui verita, non solo crolla

ogni scienza e si abbuia ogni discorso, ma eziandio torna impossi-

bile ogni civile e natural convivenza. A nihilo nihil
fit. Quest' 6 un

principio tanto vetusto quant' e il mondo, incontrastabile, eviden-

tissimo purche lo si prenda nel suo senso ovvio e naturale. E vuol

dire che dal nulla non isbuccia mai di per se cosa alcuna, ma che

e sempre indispensabile una causa che lo conduca alia esistenza :

e cio vuol dire che non m e effetlo senza cagione. Questo nesso lo-

gicamente necessario tra 1' effetto e la sua causa noi lo supponiamo
da mane a sera e nei nostri pensieri e nelle nostre operazioni, e

se taluno lo dimenticasse per un sol quarto d'ora, susciterebbf

1'altrui riso e I'altrui compassione. Egli non avrebbe punto
*'
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di chiedere chi abbiagli aperto il forziere, in cui tiene serrata la

sua pecunia; sentendo il dolore di una ferita non potrebbe rivol-

gersi contro il feritore
;
ne dovendo supporre che la sua salute e

le sue forze avessero, quali effetti. relazione al cibo ed all' aria

come a cagioni, non dovrebbe provvedere a strettissimi bisogni

della sua vita. Per la qual cosa posto cbe il mondo sia una colle-

zione di effetti e di cause, cotalche tutte le cause sienopure effetti,

egli e logicamente necessario ammettere una causa estramondana,

non prodotta, e percio necessaria nell'essere suo, dalla quale il

mondo tutto abbia ricevuta esistenza.

E qui notiamo al Ferrari che 1'argomento non e tratto dalla

moltitudine numericamente finita degli esseri cosmici che sono

effetti, ma soltanto dall'intima ragione dell'effetto
;
il perche qualora

anche altri volesse supporre (cosa assurda e che adduce contradi-

zione) che gli esseri mondani sieno in una moltitudine numerica-

mente infmita, e che ci sia una serie infinita di cause e di effetti,

l'argomento col quale si dimostra 1' esistenza di Dio sarebbe pure

apodittico. Imperciocche data ancora la eternita del mondo-effetto,

non ne seguirebbe, per niun conto, la indipendenza da Dio come

sua causa: di quella guisa che se il raggio luminoso da tutta una

eternita passata risplendesse, avrebbe pur sempre avuto biso-

gno di quella fonte di luce, dalla quale ricevono movimento le

onde sue.

Or con che fronte dice il Ferrari che la pro-taper le cause appeaa

merita il nome di dimostrazione, anzi, che si fonda sopra uriassur-

dita, e che soltanto riesce a spostarla ? Queste parole non hanno

proprio uua festuca di senso comune. Appena merita il nome di

dimostrazione, quella che, logicamente considerata, e il tipo di ogni

dimostrazione che si puo fare filosofando sopra gli esseri della

natura? E qual e mai 1'assurdita, sopra cui si fonda e che sposta?

Ecco senno logico del Ferrari! Egli dice, che e contradittorio

ammettere che un numero di cause fiaite sia infinito e pur contra-

dittorio ammettere una causa infinita ed effetti finiti, il finito e

1' infinito personificati in due esseri. La e tanto fina cotesta filosofia

che proprio non ci e dato di capirla. L' argomento sarebbe cotesto :

ripugnache vi sia una serie di cause -effetti infinita numericamente:

'"nque ripugna che vi sia una serie di cause-effetti finita numeri-
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camente che derivi da una causa infinita. Ma tutt'altro che avere

questa proposizione nesso logico con la precedente ! Dir si potrebbe

invece che qualora fosse dimostrata (come pur sembra che il sia)

T assurdita della prima proposizione, si riesce per necessita logica

ad aramettere una serie di cause -effetti fmita, che fontalmente de-

riva da una causa non effetto, dotata d' infinita perfezione. Anzi

questa causa e richiesta, quantunque la impossibility della serie

infinita non si potesse apoditticamente dimostrare, come gia sopra

notammo.

E che va mai dicendo il Ferrari che 1' infinite e il finito si sup-

pongono contemporanei ed indivisibili nel pensiero? Cio e falsis-

simo per piu capi. Conciossiache primamente io posso ben pensare

al finito, prescindendo dalla sua relazione all' infinite, e conside-

rarlo nella sua realta. E 1'ateo nol pensa in questa maniera? Se-

condamente quella contemporaneity non e punto necessaria: per-

che sebbene io possa e debba pensare che esistendo il finito deve

pure esistere 1' infinite, da cui trasse la esistenza, e per la virtu "del

quale e in cotesta esistenza sempre conservato, nondimeno e mani-

festo, che io concedendo alia serie degli esseri finiti una durazione

limitata (la si prolunghi a talento, ma pur sara sempre mai limi-

tata) considered 1' infinito come preesistente in una durazione illi-

mitata od eterna.

Egli e poi vero che e un fatto logicamente impossible il com-

penetrare col pensiero Y infinito e il finito di guisa che il finito sia

1' infinito; ma perci6 ei sara un fatto anche materialmente impossi-

Mk; perche cio che involge in se vera contradizione, ne puo essere,

ne puo concepirsi. Per la qual cosa corrfe impossibile 1' esistenza

e il concepimento di un circolo-quadrato, cosi e egualmente im-

possibile 1' esistenza e il concepimento di un essere finito infinito.

Ma se noi separiamo Dio dalla natura (come soggiugne il Fer-

rari) di guisa da concedere a Dio una propria personality con

qual diritto si affermeranno rapporti tra Dio e la natura stessa ?

Anzi allora incominciano i rapporti quando cessa di considerarsi

la identita: e Dio puo essere creatore e conservatore delFuniverso

appunto per cio che Tessere dell' universo e distinto dall' essere

proprio divino.

Serie X, vol. Ill, fats. 661 18 23 luglio 1877
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II Ferrari finalmente afferma che la contradizione si presenta di

nuovo piu forte che mai, qualora si affermino i prefati rapporti,

perche in tale supposizione : Dio, che non ha forma, generera ogni

forma: Dio, che immobile, sara la causa del moto: Dio- che non

pud vivere, sara la causa della vita : Dio che non e pensiero, ne

luce, ne materia, sara la causa del pensiero, della luce, della ma
teria: il mondo sara creato dalla contradizione. Gi perdoni, ma la

contradizione e tutta nel suo cervello indisciplinato, dannato da

rio talento ad una lotta incessante contro la verita, e diremo an-

cora, contro il buon senso. Infatti, ei pur deve concedere che a

do che un essere sia causa di un altro, basta che tutta la perfe-

zione di questo sia virtualmente contenuta nella perfezione di

quello ; per do essendo Iddio infinite nella sua perfezione e con-

tenendo, per questo, la perfezione di tutti i finiti possibili, potra

recarli all' essere. La pianta ch'e solo una sostanza vegetativa,

non puo produrre che una pianta; ma 1'animale che ha 1' essere

vegfctativo ed ancor sensitive produce, con la generazione, una so-

stanza che insieme ha vita e senso. Se la natura di Dio fosse li-

mitata nella perfezione, non potrebbe la sua virtu estendersi alia

produzione di esseri forniti di maggiore perfezione ;
ma poiche la

divina natura e d'infinita perfezione, Iddio puo essere causa di

tutto do che puo in qualche maniera avere la ragione di ente.

Tutto e in Dio come in purissima fonte; egli e la vita, la verita,

I'intelligenza, e appunto perche essenzialmente e iramutabilmente

immobile, puo egli solo essere la causa prirna di ogni cosa mutabile

e di ogni moto
;
verita questa conosciuta da tutti i vetusti filosofi,

anche pagani, presso i
q^uali

era questo un inconcusso principio :

primum movens est immobile.

II Ferrari ben vede che per debilitare 1'argomento, onde dimo-

strasi la esistenza di Dio, e necessario distruggere la efficacia del

principio di causalita: e, comeche distrutfco questo principio, nulla

piu regge neH'umano discorso, egli non dietreggia dal cimentar-

visi. La nozione stessa della causa, dice, non e inaccessibile alia

critica. L'effetto e la causa non esprimono che i movimenti del-

1'alterazione: tra i due termini non vi ha identita, ne equazione,

ne deduzione; si riducono a due apparenze che la natura unisce e

che la critica separa. Separandosi, la causa e 1' effetto cadono allo
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stesso livello; Tuna cessa d'essere la condizione dell'altra; la

causa non puo piu dorainare 1'effetto. Anzi nelle intervenzioni della

psicologia, 1'effetto domina la causa: la causa e conosciuta dopo

1'effetto, 1'effetto precede la causa, e puo pretendere di essere la

causa della causa. Secondo 1' apparenza esteriore : Dio sara la

condizione del mondo; secondo 1'apparenza interiore che passa

dagli effetti alle cause, si passera dalla natura a Dio
;
io potro es-

sere la causa e la condizione dell' esistenza stessa di Dio. E che?

voi direte, e forse 1' uomo il creatore di Dio? io lo ignoro: solo io

so che non consta piu alia logica il dedurre il riposo dal moto,

che il dedurre il moto da un motore immobile: 1' origine del pen-

siero, della 'luce e della materia, posta in Dio 6 contradittoria,

quanto 1' origine di Dio attribuita alia luce, alia materia, al pen-

siero. So d'altronde, ed e certissimo, che i due termini della causa

e dell'effetto sono distinti, che sono egualmente validi, che si

escludono a vicenda; e quando si parla di Dio e della natura,

1'opposizione delFinfinito e del finito aggiunge nuova forza a questa

reciproca esclusione.

Ecco un saggio di que'tanti discorsi che rispetto a Dio, alia

religione ed alia Chiesa si fanno a'di nostri nelle scuole di certe

universita, e talvolta anche nei parlamenti, discorsi che riscuotono

oaldissimi applausi degli ascoltatori. II nostro secolo e divenuto

propriamente matto, e ne abbiamo un rilevato criterio, poiche egli

tiene in conto di gran sapienza la propria follia. Ma che c'e di

probabile in quel vortice di parole nel quale si aggira il Ferrari?

Che la nozione della causa non sia inaccessibile alia critica : lo

sapevamo da un pezzo. Fin da quando Gartesio passo dal quartiere

della niilizia alia scuola della filosofia, e, prima di studiarla pro-

fondamente, so ne dichiaro il piu autoi evole espositore, nulla vi

fa di fermo, nulla superiore alia critica di qualsiasi imbecille.

Posta a primo criterio di verita 1'evidenza privata, venne dato a

ciascuno il diritto di rigettare siccome falso tutto do, di cui non

potea, o per manco d'ingegno, o per difetto di studio, formarsi una

distinta e chiara idea: quindi nella filosofia moderna non rimase

altro principle inconcusso che questo : quot capita tot sententiae.

Ogni novello filosofetto si recava innanzi quale conciliatore de'filo-

sofi che il precedettero; ma non rivendicando gli antichi diritti
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della verita combattuta, si bene creando novelli sistemi
;

e per

questa via siamo giunti, rispetto alia filosofia, alle follie idealistiche

della Germania, al voltabile ecletticismo francese, ed alia pedi-

sequa servilita italiana. II saggio lettore ben s' accorge che qui la

natura del discorso porta necessariamente una eccezione, e questa

e di que'saggi di ogni nazione, i quali nelFagitarsi di tante frondi

mosse da una comune bufera, vollero stare immobili nel centro di

que' principii, senza i quali e possibile il precipitare, ma il progre-

dire e impossibile. Che monta che il principio di causalita non sia

inaccessibile a quella critica pazza, innanzi al tribunale della quale

fu condannato il principio stesso di contradizione, e dal quale fu

definite che 1'essere e il non essere, che 1'io e il tutto, che il sog-

gettivo e 1'oggettivo, che Fuomo e Dio? Quando una filosofia cri-

tica esercita un cosi nobile compito, ella non ha altro da fare, che

lasciarsi coadurre al manicomio.

E poi ben veggiamo la bella critica del Ferrari. Egli dice:

1'effetto e la causa non esprimono che i momenti dell' alterazione:

tra i due termini non vi ha identita, ne equazione, ne deduzione;

si riducono a due apparenze che la natura unisce e che la critica

separa. fi falsissimo che e 1'effetto e la causa non esprimono

che i momenti dell' alterazione; comeche per alterazione altro non

si voglia qui intendere che Fesercizio della causalita rispetto alia

causa, e do che si produce da questa, riguardo all'effetto. Impe-

rocche ci viene espressa la efficienza della causa e la dipendenza

dell' effetto ;
le quali, comeche passeggere, hanno od ebbero verace

realta e furono fondamenti di reali relazioni. Fino a tanto che

avranno vita due uomini, 1'uno de'quali fu generato dall' altro, tra

loro correra la reak relazione di paternita e di figliolanza, e

Funo sara sempre padre e Faitro figlio. Che tra essi non ci sia

identita ne equazione, e chiaro e cosi debbe essere, poiche altra-

nienti Funo non potrebbe essere causa dell' altro, ripugnando che

altri sia causa di se medesimo. Se cosi potesse essere, il causante

dovrebbe essere prima di se stesso, perche causa: e dopo di se

stesso, perche effetto
;
ridevole contradizione ! Che poi non vi sia

deduzione; sotto un aspetto e vero, e sotto un altro e falso. Infatti

dalF effetto sempre v'e logica deduzione alia sua causa: ma da una

causa libera, considerata, prima di produrre F effetto, non quale
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causa, ma soltanto quale ente, per certo non v'e deduzione all'ef-

fetto stesso. Ma la dimostrazione della esisteaza di Dio, la si fa

appunto dalle cose contingent!, tra le quali e Dio vi e logica de-

duzione; la quale dimostrazione dicesi percio stesso a posteriori,

e non a priori.

E poiche la notizia delle premesse vuolsi presupporre a quella

del conseguente, egli e manifestissimo che dalla notizia degli effetti

veniamo in certa cognizione di Dio loro cagione. Ma che porta do?

Percio si potra dire che Fuomo eil creatore di Dio? Qual fanciullo

ha si poco senno da proferire seriamente tale sconcezza? Chi mai

puo confondere Yacquistare o il formarsi una certa conoscenza della

esistenza di Dio, col creare lo stesso Dio? Se il Ferrari, stando al

buio, avesse ricevuto uno schiaffo da un Tizio, e s' egli argomen-

tando dagli effetti lo avesse riconosciuto, avrebbe egli mai per

ventura detto di aver creato o prodotto Tizio ? Poiche a'di nostri

ci sono parecchi professori che dalla cattedra delle nostre univer-

sita dicono di creare quelle cose, di cui stanno formandosene i

concetti, quasi quasi non mi meraviglierei, che pure il Ferrari

avesse cosi parlato. Ma il fatto sta che un simile parlare e stra-

volto e falso, poiche con esso si confonde il pensare col creare, il

concetto con la cosa di cui e intellettuale rappresentazione, e si

identifica stoltamente il soggetto coH'oggetto. Ma questi sono i

gingilli della scienza moderna !

Or mi permetta il lettore di correggere un' altra frase del Fer-

rari, e il fo perche e una frase che passa come oro fine negli scritti

di molti scienziati: gia si sa, parlo di quelli che seguaci di Epicuro,

come Tyndall, Uxley ed altrettali, ammettono eterni gli atomi e

credono che dal loro perpetuo moto tutto 1'universo siasi rivestito

delle infinite sue bellezze, e generate tutte le sostanze della natura.

(( lo so, dice egli, che non costa piu alia logica il dedurre il riposo

dal moto, che il dedurre il moto da un motore immobile. Gosi

egli ci vuole indicare che la deduzione e impossible e nell'un caso

e nell'altro. Eppure e proprio la logica che nel primo caso puo

fare, e nel secondo dee fare quella deduzione.

Egli e vero che data la elasticita perfetta di tutti gli atomi, dal

loro cozzamento non potrebbe giammai originare il riposo. Ma senza

cadere in quel sofisma che si dice petizione di principiOj come si
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dimostra la perfetta e necessaria elasticita di tutti gli atomi ? Anzi,

ed in altro luogo lo abbiamo dimostro, dai seguaci di Epicuro

la vera elasticita non si puo concedere ai singoli atomi, perche in

quest! non si ammette la materia e la forma, ed una vera muta-

zione del loro volume reale. E poiche la verace elasticita suppone
un rientrare della sostanza dell'atomo e un ripigliare tosto la sua

primiera estensione, il cangiamento del volume reale e assoluta-

mente richiesto dalla medesima elasticita. Cio dichiarato,suppongasi

che due atomi non elastici, nei quali non vi sia puuto moto di ro-

tazione, eguali in tutto e per tutto, vengano in direzioni diametral-

mente opposte con pari velocita, e si urtino nei centri loro. Che

accadra ? Al moto, sottentrera il riposo. Se continuasse il moto,

sarebbe questo un effetto senza cagione, e la saggia logica non puo
acconciarsi ad ammetterlo

T
. Mostrata la inesattezza della prima

parte della frase allegata, mostriamo 1'assurdita della seconda. fi

egli vero che la logica non si acconcia ad ammettere che il moto

derivi da un motore immobile? Tutt' altro! Imperocche nei moto

bisogna considerare tre cose, il principio dal quale proviene, il ter-

mine al quale va; e il flusso da quel principio a questo termine, nei

quale flusso consiste veramente la ragione del formale moto. Di

qua viene che il moto e da considerarsi come un effetto, il quale

ha il suo incominciamento. Per la qual cosa o deve procedere da

una causa immobile, oppure sara d' uopo ricorrere ad una serie

veramente infmita di mossi e di motori che pur son mossi
;
cioe di

cause che sono effetti. Ma tal serie infinita e assurda
;
e poi se

anche non fosse assurda, sempre sarebbe mestieri supporre la causa

1 Ameremmo che certi scienziati, i quali hanno in conlo di certissimo principio

la permanenza del moto, e che ogni molo di Iraslazione sempre si cangi in moto di

translazione o rotazione, considerassero questo passo dell' Him, scritlore in questo

proposito lutt'flllro che sospetto. La lacune laissee (forcement d'ailleurs a cetle

epoque) par Poisson a die infiniment moins conlraire a la vraie science que

les assertions balies depuis par les critiques, pour faire de la Hecanique el

de la Physique une meme science. Affirrner, par exemple, que le mouvement

ne pent cesser, qiCil ne pent que se communiquer, s'wha.ng&r, que changer

d'espece; a/firmer que, quand IP, mouvement de translation d'un corps est

eteint par un choc, il est remplace par un autre mouvement interne a ce

corps, c'est en efl'et depasser E'TIIAAGEHEXT LES BORNES D'UXE IADUCTIOIN SAGE,

IEGITIHE ET scjEXTipiQUE. IliRiv, T/icorie MecaniquB de la chakur, troisieme

edition, Paris 1815. Part. I, liv. I, chap. II, 1.
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non effetto, ossia il motore non mosso; se pure non si voglia cadere

nella contraddizione di ammettere il razionato senza la ragion sufli-

ciente di se raedesimo. Quindi in ogni animale che ab intrinseco si

muove, purche non vogliasi cadere nelF occasionalismo e ricorrere

a Dio, si deve riconoscere un principio attuoso origine del movi-

mento, il quale principio non e mosso, rispetto al luogo, da un altro

principio meccanico. Laonde ben vede il lettore che non e assurdo

il principio, che il moto debbe avere principio in un immobile, ma

di quella vece e assurdo il prmcipio a questo contrario. Fin qui

abbiamo veduto come il Ferrari, che si da a battagliare contro la

dimostrazione della esistenza di Dio, altro non sa fare che annaspare

sofisme e proferire svarioai. Assaggiamo ora un altro campione

della scienza moderna.

II.

Fantasie del Biichner

II capolavoro.de! Biichner e 1' opera: Forza e materia, del quale

si sono fatte moltissime edizioni in lingue diverse. Quest' opera

e un centone di spropositi sesquipedali: e senza logica e fatta,

quasi direi, a tanti brandelli di varii colori quaflti sono in essa i

periodi. Gercare in essa filosofia e come andar in traccia della vite

o del melarancio in cima all'alpi ricoperte di perpetua neve. Nulla

vi ha in essa che abbia pregio di sorta alcuna.^eppure a'nostri

giorni e divulgalissima ! In essa vi e con somma arditezza profes-

sato il materialismo e 1'ateismo; questa e la merce detta della

scienza moderna, e la si vuol vendere e la si vuole spargere ad

ogni costo e, quasi non diceva, per forza. Gosi porta la condizione

de' nostri tempi.

II Biichner considera un fatto, che salta agli occhi di ogni uomo,

comeche non sia punto scienziato, ed e la continua mutazione degli

esseri cosmici, dalla quale evidentissimamente si deduce Fesistenza

dei due principii materia e forza, o, come piu rettamente e piu filo-

soficamente si deve dire, materia e forma o sostanziale o acddentale;

altre mutazioni cosmiche essendo cangiamenti di sostanza, altre

sol di accideati. Sopra questo concetto parla nei tre primi capi,

nei quali afferma che la materia e immortale e ch' e immortale la

forza. Aggettivo ch' ei non avrebbe usato, se avesse riflettuto che
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la immortalita indica la perpetua permanenza nella vita, che la

materia di per se considerata non e viva, e che non ogni forza o

forma si puo dire principio di vita. Ma poiche a'di nostri la virtu

delle parole e pur cangiata e si vuol rifare il vocabolario, trascor-

riamo sopra la improprieta di quelle appellazioni. Se non che con

quella logica che e tutta propria dei materialist!, con la quale si

potrebbe inferire che teste accadde nella Gina un tremuoto, perche

qui il lettore di questo scritto ha or ora sternutato, il Biichner tira

a guisa di conseguenza immediata che la materia e eterna; come

dalla gran lontananza degli astri ei deduce di botto che ella e im-

mensa, ch'e infinita; e dopo onorata la materia di siffatti attributi

nei primi capi del suo scritto, nel capo quinto ne esalta la dignita

divina, e si arrovella contro i monaci che mortificando la propria

carne, la disprezzavano. Egli la vuole, ne piii ne meno, innalzare

sul trono della diviaita e sostituirla a quell' unico Dio personale,

cui ci da per scienza a conoscere la filosofia, e per fede a credere

la religione. Alia chiacchierata del Biichner, nella quale non v'e

ombra di logico intreccio, ne vi ha una sola difficolta, che a stu-

diarvisi con tutta diligenza, possa comechessia acconciarsi ad una

forma di sillogismo, non si puo certamente rispondere sul serio.

Le sventate affermazioni non chieggono confutazioni. ma soltanto

un riciso diniego.

Ma egli ha poscia un capo il cui titolo e: i periodi della crea-

zione; e poiche noi abbiamo appunto dimostrata la esistenza di Dio

dai sei periodi cosmici, mette bene che sopra tal capo discorriamo

un pochino. E innanzi tutto ci conviene avvertire il lettore che la

parola creazione e qui adoperata siccome veniva adoperata quella

immortalita della materia; merceccbe il Biichner non ammette

Iddio, ne ammette punto creazione; ma egli e vezzo pressoche uni-

versale degli scienziati atei aver sempre in bocca e in punta delia

penna il vocabolo creazione, negandone il concetto, come a'di nostri

non c' e parola piu favorita dai despoti che quella di liberta. Fatta

questa piccola premessa veggiamo il valore del Biichner nel com-

battere la dimostrazione della esistenza di Dio, tratta dai periodi

cosmici.

Gli studii geologici, die' egli, hanno diffusa la luce sopra la

storia della formazione e dei successivo sviluppo della terra. Egli
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e appunto con lo scavare che si e fatto la corteccia terrestre, con

lo studiare le rocce e gli strati tellurici, che contengono le reliquie

o le vestigie dei vetusti esseri organici, che i geologi hanno letta

la storia della terra come in una cronaca antica. Cotesta storia

mostra evidenti tracce di violentissimi rivolgimenti, ora prodotti

dal fuoco, ora dall'acqua, ora dal CODCOFSO di entrambi questi ele-

menti. Siffatti mutamenti terrestri, la celerita e la violenza de' quali

sono piu apparenti che reali, hanno servito di pretesto ai naturalist!

ortodossi per affermare la necessita dell' intervento di una volonta

onnipotente. E questi rivolgimenti sarebbono stati diretti dalla

onnipotente volonta ad un fine determinato. Quindi una continuata

creazione che si manifesta in successivi periodi, durante i quali

sarebbero nate novelle generazioni. La Bibbia avrebbe ragione af-

fermando che Dio e stato causa del diluvio per esterminare il ge-

nere umano corrotto per lo peccato, e per sostituirvi una novella

progenie; ch'egli con le sue mani ha innalzati i monti, aperto i

mari e creati gli organismi. Tutte coteste idee di un immediato

intervento di forze soprannaturali od an che di forze inesplicabili

rispetto allo svolgimento storico della terra, sono annientate dalle

scoperte della SCIENZA MODERNA. Questa ci ha resi affatto certi che

non si puo ammettere una cotale periodica creazione della terra,

la quale creazione si vorrebbe per forza identificare con i giorni

della creazione indicatici dalla Bibbia... Una forza arbitraria fornita

di un supremo valore ha forse bisogno di lenti sforzi per.giugnere

al conseguimento del suo fine?

Questa altro non e che una bella e buona chiacchierata, la quale

non e punto dicevole in bocca ad uno che vuole passare per iscien-

ziato. Tutto si afferma e nulla si dimostra. egli vero che gli studii

geologici hanno oggimai recata tanta luce da determinare con cer-

tezza la eternita del mondo e quella tragrande antichita della terra

e del genere umano che dal Biichner e affermata? Tutt' altro! Anzi,

e lo notammo gia confutando il Draper, vi regna nelle trattazioni

degli scienziati tale una confusione, tale una contradizione di sen-

tenze che, rispetto alia predetta antichita, nulla vi e di probabile

scientificamente, non che di certo. Imperocche se discorriamo del

genere umano, questo ad altri non par piu antico di un ottomila

anni, altri vorrebbe dargli una eta di cento mila anni, ed altri pre-
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tenderebbe che la prima stirpe fosse apparsa sulla terra milioni di

anni innanzi. Le pruove veramente irrefragabili fanno del tutto di-

fetto. Per cio poi che si attiene alia formazione della nostra sferoide,

voglio dir della terra, egli e scientificamente abbastanza dimostro,

che le principal! sue mutazioni precedettero di molto 1'apparirvi

dell' uomo, ma eziandio sopra tal punto domina grande incertezza

ed oscurita. Le sentenze sopra la vetusta degli strati tellurici sono

disparatissime e in aperta contradizione tra loro: e, come gia trat-

tando del Draper dicemmo, teste i geologi hanno deliberate di

unirsi in un congresso in Bologna per mettersi, se sia possibile

(e noi crediamo che sia impossibile) d'accordo, almeno sopra i

punti principal] della presente questione. In tanta discordanza di

giudizii tra gli scienziati, una sola cosa e certa, che le fatte inve-

stigazioni per entro la crosta tellurica e le osservazioni intorno ai

sistemi planetarii non diminuiscono di un grado solo la forza della

dimostrazione presa dai sei periodi cosmici.

Noi dimostrammo che, pur dato e non concesso che tutti i corpi

mondani risultassero dall'aggregazione di atomi, come con Demo-

crito ed Epicuro vogliono Tyndall ed altri molti moderni scienziati,

contuttocift sarebbe necessario ammettere la esistenza di Dio, quale

creatore degli atomi stessi: ed a piii forte ragione Dio debbesi ammet-

tere, qualora riconoscansi nella natura elementi forniti di materia

e di forma, ossia di un principio di estensione e di un principio di

specifica attivita. Ed e forse che lo studio della natura ha dimo-

strata la insussistenza della nostra prova, ed ha chiarito che gli

atomi o gli elementi primi del corpi debbono essere improdotti ed

eterni? Nullameno!

Abbiamo dimostrato che i cieli e i planetarii sistemi, qualunque

ipotesi ammettasi intorno al modo della loro formazione, ebbero

bisogno di un estramondano motore: e forse cbe la scienza astro-

nomica e geologica ha infermatoil nostro raziocinio? Niente affatto.

Con invitti argomenti provammo che dai corpi inorganici non

potea derivare nel mondo la vita, ne delle piante, ne de'bruti: e

non ci si oppone dalla scienza veruna prova in contrario.

Finalmente dalla contemplazione dell
5

uomo, preso nella sua es-

senza e considerato nelle sue facolta salimmo a Dio, ed anzi, par-

lando dell' uomo, vedemino essere necessaria la creazione di tante
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acime, quanti sono i corpi umani; ne la filosofia ne la scienza pos-

sono obbiettare difficolta che riesca a diminuire, non che torre,

ogni forza logica delle illazioni da noi fatte.

Che ci danno le indagini scientiflclie? La storia degli avveni-

menti. Si dia per concesso. Ammaestrinci pure non solo che tali

fatti accaddero, ma eziandio che certi fatti accaddero dopo certi

altri. Ma le prefate indagini valgono ad indicarci in tutte le muta-

zioni un nesso di naturale causalita tra 1' un termine e 1' altro, senza

cfce vi abbisogni 1'intervento immediato di un essere estramondano?

Apertamente diciamo che no : si puo affermare il contrario, ma di-

mostrarlo non mai. Evidentemente si vede che gli ateisti altro non

san fare che annaspare sofismi miserabilissimi, e sostituire alia

scienza le loro ciance quanto procaci, altrettanto insussistenti.

Dopo la fatta dimostrazione abbiamo e il diritto e il dovere di par-

lare cosi coi superbi e coi dichiarati nemici di Dio.

Noi in tutta la dimostrazione non abbiamo mai parlato della

Bibbia, non abbiamo nemmeno mentovati i giorni mosaici, e ab-

biamo soltanto discorso dietro la scorta della ragione e dei fatti.

Seguendo queste sole regole noi abbiamo distinta la cosmogenesi

in sei periodi, ed abbiamo dimostrata la necessita dell' immediato

intervento di Dio in ciascuno di cotesti periodi. Egli e ben certo

che cosi fatta divisione coincide egregiamente colla divisione Bi-

blica: egli e ben certo che il flat od il producat biblico e divenuta

sotto la nostra penna una tesi soggetta a rigorosissima scientifica

dimostrazione. Ma che percio? Per avere a tutta evidenza manife-

stata la concordia della scienza con la fede, si dovra quella avere

in conto di fa-llace e di menzogcera? Ben sappiamo che il Biichner

ha in conto di scienza moderna quella sola che si oppone alia fede,

e che innanzi a lui il carattere di verita nella scienza non e la con-

formita coi fatti e colla ragione, ma la schietta opposizione alk

fede stessa. Noi giudichiamo che un cosi fatto metodo sia antifilo-

s'ofico, irragionevole, inimico di ogni progresso scientifico, distrug-

gitore delle basi della scienza stessa. La e verissima la frase del

Biichner, che i periodi cosmici insegnatici dalla scienza si vogliono

per noi identificare con li giorni della creazione indication dalla

Bibbia ; ma e falsissimo che cio si voglia fare per forza, mentre e

lo studio sincere della natura e la vera filosofia che ci conduce a
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farlo. II dimostrammo, e cui talenta opporsi, lasci il gridio inutile

e si metta a fllosofare e discorrere da vero scienziato. II volere di-

fendere una causa scientifica colla sola autorita di altri scienziati,

scambia scienza con fede, e il sostenerla con le abbaiature soltanto,

fa palese o la debolezza della causa o la inettezza de'suoi difensori.

Ma il Biichner ha buttata la una frase, di cui per certo egli

ignora la portata. La frase fu per noi citata ed e questa : una forza

arbitraria fornita di un supremo valore ha forse bisogno di lenti

sforzi per giugnere al conseguimento del suo fine? Con cio

vorrebbe dare da intendere al suo leltore che se Dio fosse 1'autore

del inondo, questo sarebbe apparso tutto in un solo istante. Se

non che il fatto mostra che il mondo non e prodotto in uno istante;

dunque non e opera del Greatore, Egli e bene che diamo al Buchner

una lezioncella di filosofia, e, se la e troppo sottile per lui, faccia

di aguzzare la sua mente resa troppo pesante da quel materialismo

che tutta sozzamente la imbratta. In ogni operazione voglionsi con-

siderare tre cose : la prima e la causa efficiente, la seconda il fine

a cui ella tende; la terza T istrumento o il mezzo adoperato per

tendervi. Quando la causa efficiente non vuole, per qualche suo

particolare motivo (dato ch'essa sia libera), adoperare istrumenti o

mezzi al conseguimento di un fine che puo di per se conseguire, al-

lora la prestezza di questo conseguimento e misurata dal valore della

stessa causa. Poniam che un uomo voglia andare da Brindisi a

Genova co' suoi piedi. II tempo che impieghera il viaggiatore in

tal viaggio avra la sua principale misura dalla sua celerita e robu-

stezza. Ma s'egli non vuol andar co'suoi piedi, il tempo del viaggio

sara misurato daH'indole del mezzo che vuol adoperare; e sarebbe

assai diverso quello che impiegherebbe andando con nave a vela,

da quello che gli sarebbe mestieri andando in vapore di mare o

in ferrovia, o in carrozza tratta da cavalli, od anco, poniamo, in

pallone areostatico. Ed appunto perche 1' uomo e libero non puo

eleggere piu tosto 1'uno che 1'altro mezzo?

II fine a cui Dio tende nella creazione di tutte cose e la ma-

nifestazione della sua gloria. Se questa manifestazione non la si

potesse fare che con Yunica operazione divina, per certo ella av-

verrebbe in un solo istante, perche Dio e onnipotente. Ma gli e
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ch'ei vuole manifestare la sua gloria adoperando ancora le crea-

ture. Percio in tutto cio che dipende dal solo Dio, 1' effetto sara

istantaneo
;
in tutto cio che dipende da Dio e insierae dalle creature,

la durazione necessaria all' ottenimento del determinate effetto,

sara misurata eziandio dal valore che le creature hanno da Dio

ricevuto. Quindi la creazione della primitiva materia cosraica sara

stata fatta in un subito, come in un subito deve essere creata ogni

anima umana; ma la varia disposizione della materia, come il per-

fezionamento di ogni uomo, e rispetto aH'anima e rispetto al corpo,

non saran fatti in un subito, appunto perci6 che a quella disposi-

zione e a questo perfezionamento debbono concorrere le cause

seconde
;
le quali, secondo la nobilissima frase deH'Aquinate, sono

tutte a guisa di mezzi o di istrumenti adoperati da Dio al conse-

guimento del fine ch' ei si prefisse nella creazione dell'universo.

E poi non si accorge il Biichner di cadere in contradizione quando

afferma che Dio potrebbe in un istante far tutto? Imperocche seb-

bene Dio, perche onnipotente, possa fare ogni cosa, non puo fare

il contradittorio o 1'assurdo, perche questo non e cosa. Ed essendo

assurdo che ii passato ed il futuro sieno il presente, Dio per certo

non potra congiungere insieme nel tempo il passato, il presente ed

il futuro. Puo in un solo istante sonarsi tutta per intero una

sinfonia, la quale abbisogna, per dir cosi, di estendersi alia dura-

zione di una mezz'ora? Davvero che no! Dio, per certo, colla sua

onnipotente virtu avrebbe potuto riempiere la terra di piante, po-

polare i mari di pesci, 1'aria di uccelli, la terra di bruti e di uomini;

ma non avremmo genitori e quella serie di generazioni successive

nel tempo, che pur avvennero di fatto. Per la qual cosa se noi con-

sideriamo il mondo tale quale fu, qual e, e quale sara, francamente

diciamo che tutto in un istante non si potea cosi fare, perchS cio

che con la durazione temporanea si estende, non pu6 affatto avere

tutta la sua produzione in un punto.

Iddio, adunque, voile manifestare la sua gloria nelle creature,

con le creature, per le creature, e per questa richiedevasi tempo ;

il quale e la misura del moto e delle operazioni delle creature

mutabili. Che se poi si richiegga perche Iddio voile manifestare

piuttosto cosi la sua gloria, che in altra maniera
;

si rispondera
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perche cosi a lui piacque, e sebbene possano recarsi ragioni di

congruenza, a cotesta risposta bisogna sempre ridursi, perche e

richiesta dalla perfettissima liberta, ch' e un divino attribute.

CONCLUSIONS

Con do mettiarn termine alia trattazione della esistenza di Dio.

Ne accade recar per iscioglierle altre difficolta de' moderni ateisti
;

vuoi perche alcune ragguardano la conciliazione dei divini attributi

sopra i quali non abbiamo filosofato
; vuoi ancora perche quasi

tutte le difficolta che si muovono contro Dio dai moderni scienziati

si riducono a mere affermazioni, alle quali non si puo dare veruna

logica forma. Vi sara forse taluno il quale giudichera che la nostra

trattazione sia soverchiamente lunga, ma non sara certamente

quegli che ha conosciuto lo scopo del nostro lavoro. Imperocche
non volevamo gia noi dare una qualche pruova della esistenza di

Dio, ma proporre una dimostrazione piena e compiuta, ed obbligare

tutta la natura a confessare che Dio esiste. Percio abbiamo dovuto

esordire filosofando dai primitivi elementi e discorrendo per tutti i

generi e le specie delle cosecontinuarci fino all'uomo, e considerarlo

nella sua essenza ed esistenza, nel suo fisico e nel suo morale, nel

suo aspetto assoluto e nel relativo. E poiche quella pseudo-filosofia ,

la quale e in uso tra' moderni scredenti, a poco a poco ha condotto

1'uomo al materialismo, ed ora il conduce assai spesso all'ateismo,

non era per certo acconcia a ben guidarci alia conoscenza di Dio, ci e

convenuto proporre i razionali fondamenti di quella, nei cui prin-

cipii tutti i filosofi debbono incentrarsi. SuU'ali di questa filosofia

abbiam potuto, senza tema, sollevarci e spaziare nella investigazione

scientifica dell' universe. Innanzi al tribunale di una severa critica

filosofica, per certo, il nostro dettato apparira non privo di difetti

e non piccoli, contuttocio non ei peritiamo di dire die il moderno

ateismo e per esso evidentemente sconfitto. Ma per questo gli atei

torneranno ad bonam frugem, lasceranno il pessimo tra tutti gli

errori che contaminano le loro menti? Non lo crediamo si di leg-

gieri, perche 1'ateismo e un errore diletto al cuore corrotto, e la

superbia, ch'e tutta propria dell'ateo, distoglielo dai leggere quelle

trattazioni dalle quali puo essere convinto di ignoranza o di ini-
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quita. Per non vedere, ei chiude gli occhi al lume che gli sfolgo-

reggia dinanzi: ipsi fuerunt rebelles lumini \

Tuttavia crediamo non indarno essere gittata la fatica durata in

questo lavoro per piu ragioni. La prima, perch& a'nostri giorni vi

sono certi atei, cui ci pisce chiamare di circostanza, i quali amano

piu apparir tali che esserlo
;
e questi non isdegnano leggere tal-

vojta le confutazioni dell'ateismo e trarre he possono loro pro. La

seconda, perche dall' affermarsi che ora si fa, con infinita baldanza,

da molti scienziati scredecti, nei libri filosofici e scienlifici che

Fateismo e oggimai richiesto dalla scienza moderna, di molti ne

rimangono scandalizzati, e questi debbono essere persuasi e a tutta

evidenza convinti che la scienza verace a Dio conduce, e quella che

trae all'ateismo e pretta menzogna. E poi chi non sa che Dio e

suprema verita e il fondamento di tutte ? L' esistenza di Dio viene

considerata eziandio come preambolo alia fede, perche se quella

non fosse certamente ammessa, questa sarebbe impossible. Per la

qual cosa tra tutti veri egli e necessario stabilire, difendere, pro-

pugnare questo massimo, che Dio esiste.

Una sola parola e chiudiamo. Perche ora una gran parte di

scienziati si danno al materialismo ed anche all'ateismo?Egli e in

buona parte perche abbandonata la nobile filosofia e la sola vera

di quella mente angelica, per cui la nostra patria ha fra tutte le

nazioni il primato uella filosofia, si sono dati ad attingere alia spic-

ciolata delle nozioni filosofiche alle pantanose fonti della filosofia

eterodossa. Di qua venne cbe entrassero neH'immenso campo della

scienza poveri di quella forza logica e di quella acuta potenza di

sviscerare coH'analisi le quiddita delle cose; e, con leggerezza in-

finita, senza curarsi di studiare il passato della filosofia, si dessero

a fabbricare cento e cento sistemi, tutti sconnessi, tutti contrarii

tra loro, in questo solo concordi, nell'opporsi alia filosofica dottrina

del grande Aquinate. Conosciuta la radice di un male che distrugge

tutta la societa, considerata nell' essere suo morale, ciascuno in

quanto puo dovrebbe studiarsi di recarvi rimedio efficace. E oggi-

mai tempo che 1'Italia riconosca le vere sue glorie in fatto di filo-

sofica sapienza, e si vergogni di porgere timida la mano a mendi-

care cenci dagli stranieri eterodossi, mentre ha tesori in casa sua.

1

IoB,XXIV,13.
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DELLA SIOBIA DEL flONFLITTO IRA LA RELiGME E LA SCIENZA

DI GUGLIELMO DRAPER '

XVI.

Errori del Draper intorno all' autorita Papale

Con questo articolo poniara fine alia critica del libro del Draper

e ce ne troviam propriamente consolatissimi
;
come chi ha fornito

il compito di mondare un lebbroso. E diciam cosi, perche 1* opera

di cotesto americano e un guazzabuglio di spropositi riguardo alia

scienza, di menzogne rispetto alia storia, di bestemmie rapporto a

Dio ed alia religione, che non si puo leggere da uomo, non direm

gia onesto e di senno, ma da chi ha un micolino di senso comune,

senza provarne fastidio, nausea, orrore. Nulla v' e di allettevole,

se non fosse cui ogni bruttura diletta, purche sia contro Dio e la

sua Chiesa. Ne, mettendo termine con questo articolo all' esame

critico del libro del Draper, affermiamo di averne per singolo confu-

tati tutti gli errori. Essi sono innumerabili; e quasi sempre Terrore

che in due parole si dice non puo adeguatamente confutarsi che

in parecchie pagine; per la qual cosa ad ottenere compiutamente

cotesto scopo, non sarebbero bastati piu volumi. Ne pur crediamo

di aver fatto rinsavire il Draper: imperocche sebbene non mostri

avere che una infarinatura nelle scienze, e in filosofia egli sia sotto

zero, nondimanco ci sembra impossible che non siasi avveduto

che le accuse, da lui fatte contro la religione, non sieno altro che

prette falsita e calunnie, e non le afFermi piu dal cuore sospinto che

dalla mente. fi poi certo che a colui, il quale erra per affetto di

cuore, e indarno rispondere coi discorsi della ragione. Per altro il

nostro lavoro e di non lieve vantaggio, mercecche da esso e fatto

ancor una volta manifestissimo che i nemici della Chiesa e di Dio

combattono, non per amore di verita, ma per avversione che por-

1 Vecli quaderno 648, pagg. 665-G85.
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tano alia verita medesima; n altrimenti combattono che con 3e

sofisme e colle ingiurie. La scienza sotto la costoro penna e uno

scherno, siccome e la virtu in bocca de'commedianti; ma a'di no-

stri, come questi si dicon virtuosi, cosi quelli si chiamano scien-

ziati; e gli uni e gli altri sanno soventi volte cosi bene fornire

la parte loro, che alcuni sempliciotti ne restano illusi. Entriamo a

dare il compimento al lavoro, toccando 1' ultima parte del libro del

Draper, nella quale, se mai altrove, avrebbe egli avuta tutta la

opportunita di mostrare come non i falsati, ma i veraci principii

della Chiesa si oppongono alia scienza, unico scopo prefissosi

nello scrivere, e scopo mai sempre dimenticato.

Pio IX, scrive il Draper
l

,
mira a questi due fini. Primiera-

mente a concentrare sempre piu la potenza del Papato, costituendo

suo capo spirituale un autocrata che si assume gli attributi di Dio
;

secondariamente egli vuole sopprimere lo sviluppo intellettuale

dei pcpoli cristiani.

Gome tende 1'augusto Pontefice al conseguimento del primo fine?

Eccone il modo: A compiere il primo di questi suoi disegni, ne

segue logicamente il suo politico assoluto intervento. Egli insiste

su di cio, che i Governi sieno sempre soggetti alia sua spirituale

autorita
;
che le leggi, le quali non si conformano agli interessi

della Ghiesa, vengano respinte; i fedeli non le deono osservare.

Null'altro reca il Draper per cio che si attiene al fine da lui men-

tovato in primo luogo, e noi prima di parlar del secondo, diamogli

il suo.

Una parolina, anzi tutto, sopra que'ch'ei dice attributi di Dio.

S'egli avesse data un'occhiata di volo a'teologi, ed avesse o$servato

che cosa intendano per attributi di Dio, avrebbe di leggeri scorto

che intendono quelle divine proprieta, che a Dio convengono in

guisa, che ad altri non possono convenire. E distinguonli in attri-

buti assoluti ed in relativi. Perci6 dicono che Dio e a se, ossia

necessario nella sua esistenza, che e infinite nella sua perfezione,

ch'e immenso, ch'e eterno, ch'e semplicissimo, ch'e sapientissimo,

ed altresi ch'e creatore, ch'e conservatore di tutte cose e che

nelle azioni di tutte concorre, ch' e onnipotente, ch' e il fine ultimo

1

Cap. ultimo. La prossima crisi.

Serie J, vol. Ill, fate. 651 19 24 lugllo 187?
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di tutto Funiverso e la felicita degli esseri razionali. Ora diman-

diamo al Draper, s
7

ei proprio sul serio si dia ad affermare che

Pio IX voglia che sieno riconosciuti nel Papa cotesti divini attributi.

Se dicesselo sul serio, si mostrerebbe folle : e cosi lo chiamerebbe

ogni vecchierella ed ogni fanciullo. Eppure, ripetiamo, cosi vo-

glionsi intendere gli attributi divini nello stretto rigore di termini,

poiche essi sono proprieta della divina essenza e natura, le quali

a questa sola convengono.

Ma se divini attributi dicansi le partecipazioni delle divine per-

fezioni, in questo caso la faccenda muta affatto sembiante. II nostro

Dante cantava cosi
]

:

Cio die non muore e cio che puo morire,

Non e se non splendor di quella idea,

Che partorisce, amando il nostro Sire.

Che quella viva luce, che si mea

Dal suo lucente, che non si disuna

Da lui, ne dall'amor che in lor s'intrea:

Per sua bonlate il suo raggiare aduna,

Quasi specchiato, in nove sussistenze,

Eternalmente rimanendosi una.

E questa & vera, e sublime sapienza. Tutte cose sono fatte alia

norma di quell' eterno esemplare, ch'e Dio, e in esse come in uao

specchio risulta 1' imagine del suo volto. Tutte le perfezioni che

sono variamente sparse nelle creature, in Dio sono adunate nella

semplicita e nella unita perfettissima di sua natura, percio dicesi

che comprendele eminentemente. Per questa ragione 1' universe e

simile a Dio 2
.

Le cose tutte quante

Hann'ordine tra loro; e questo e forma

Che T universe a Dio fa siraigliante.

Quella graduazione di perfezione che vi e in tutte le cose, dal-

1'infimo de' corpicciuoli minerali fino all'uomo, e dall'uomo fino al

supremo degli angeli, risulta dalla simiglianza meno e piu perfetta

ch'elleno hanno, rispetto Dio. Ma comeche siifatta graduazione si

pensi ascendere come una serie algebrica incamminandosi, per cosi

dire, verso F infinite, non sara mai che ii tocchi, e dalFultimo ter-

1

Paradiso, XIII. In, I.
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mine concepito sino aH'infinito stesso, vi rimarra sempre infinita

distanza. Pero niuna creatura avra in se attnbuti divini, ciascuna

avra partecipaaioni della divina bontk, in un grado o minore o

maggiore. Ne ci6 debbe dirsi solo delle perfezioni naturali, ma

eziandio delle soprannaturali; non solo neH'ordine fisico, ma anche

nel morale: nei diritti, nell' autorita, nel potere. Laonde, cosa gia

dimostrata la dove trattavamo della esistenza di Dio, il vero saggio,

specialmente se cristiano, nell' essere e nelle perfezioni delle cose

create vede imagini di Dio; nel potere de' superior! riconosce una

derivata porzioncella del divino potere; e nei diritti dell'uomo

una derivazione del sommo ed universale diritto di Dio.

Secondo i principii di questa dottrina, con verita discorrendo,

noi riconosciamo nel Papa queile prerogative, ond' egli e superiore

a tutti gli uomini della terra e rendonlo sovranamente partecipe

della divina dignita. Ne questo diciamo del Papa quale persona

singolare considerato, ne parliamo dei pregi di sapienza o potenza

direm cosi individual, e nemmeno dei carismi di santita sopran-

naturale. Se cosi vogliasi considerarlo, potra avere altri assai che

sorpassinlo nella partecipazione delle perfezioni divine. Ma noi lo

consideriamo siccome Papa, sotto quell' aspetto in cui tal nome eel

pone dinanzi.

Imperocche, chi e il Papa? Se lo chiedessimo al Draper, costui

andrebbe annaspando risposte tutte fuor di proposito, come ha il

vezzo di fare continuamente nel suo scritto; percio noi gli diremo

chi sia il Papa, e sara brevissima la nostra definizione. II Papa,

adunque, e il Vicario di Gesu Gristo. E Gesu Gristo non e un puro

uomo, quale il Draper si finge, e pero ci condanna di tributare gli

onori della divinita ad una creatura; ma Gesu Gristo e 1'Uomo Dio,

ossia in esso v' e 1' umana natura, e a questa congiunta v' e la di-

vina, non gia per guisa da fame una sostanza unica, ma si un'unica

persona divina. L' unione della divina con la umana natura, nel-

I' unita della divina persona del Verbo, e ipostatica o personak.

Adunque in Cristo alle debolezze dell' umana natura vi sono con~

giunti gli attributi della divina. Gesu Cristo redentore dell'uman ge-

nere fu costituito capo della sua Chiesa e centro della vera ed unica

religione, e, seguitandola a reggere invisibilmente, ha stabilito, per
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suo Vicario, Pietro e i suoi successor!, ossia tutti i Papi da Pietro

fino a Pio IX e da Pio IX fino all' ultimo, che precedera il finale

giudizio. Per questo ha loro comunicata la sua stessa potestfd di-

vina, come portava la condizione di Vicarii, e si la diede in quella

pienezza ch'era necessaria, sufficiente e conveniente a governare

tutta la Chiesa, in tutte le circostanze, in tutti i tempi. Percio

1'autorita de' Vicarii di Gesu Cristo e suprema, e deve estendersi

sopra tutti i membri della Chiesa, sien poveri o ricchi, plebei o

nobili, indotti o sapienti, sudditi o sovrani: tutti costoro o debbono

essere, o sono, pecore dell' ovile di Cristo, e Cristo nella persona

de' suoi Vicarii e loro pastore e duce.

Ma per questo e giustificata la parola autocrata adoperata da!

Draper rispetto ai Papi? Nullameno, per due ragioni. La prima,

perche nel moderno concetto di autocrata intendesi un sovrano, in

cui non solo risieda la pienezza del poterc,ma eziandio tutto esclusi-

vamente risieda. Questo non avvienene'Papi; essendo che, sebbene

i Vescovi ricevano dal Papa la giurisdizione loro, tuttavia di essi

deve dirsi: Spiritus Sandus uosuit episcoposregere Ecclesiam Dei \-

e quantunque le loro deliberazioni disgiunte da quelle del Papa nei

Concilii ecumenici, non abbiano forza di legge universale e suprema,

tuttavolta essi non godono in questi Concilii una voce, direm cosi,

consultiva, ma, in verita, deliberativa. Ne ci6 dee tornare di diffi-

cile comprendimento a'moderni, i quali pure esaltano i governa-

roenti costituzionali, nei quali e deputati e senatori hanno voce

non solo consultiva ma si deliberativa, e sono veri legislator!, av-

vegnache, ove non intervenga la sanzione del Re o del preside

della repubblica, i loro voti non abbiano vera forza di legge ; po-

niamoli pure non solo in numero maggiore de'contrarii, ma eziandio

unanimi nella sentenza. La secenda ragione, per cui la parola auto-

crata e buttata li fuor di proposito, e perche essa indica un despota,

presso cui stat pro ratione voluntas, ne ha nel suo reggimento

,altra norma a seguire che il proprio talento. Or cio non si puo

dire de'Papi, i quali non sono altro che Vicarii di Gesii Cristo:

* come ogni Vicario nelle sue ordinazioni deve dipendere da cio

che stabili il Superiore, di cui e Vicario, cosi i Papi debbono se-

1 ACT. XX, 28.
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guire la norma prescritta da Gesu Cristo; ne hanno punto autorita.

<li cassare le leggi divine prescritte assolutamente dal medesimo

a'siioi seguaci. Perche poi i Papi non si scostino dagli intendimenti

di Cristo, ma si reggano i fedeli a dovere, e nella fede e nel co-

stume, egli stesso promise di essere loro guida, fino al terminare

de'secoli. Qui torna quella infallibility promessa da Cristo alia sua

Chiesa ed ai Papi. della quale ci converra piu sotto dire alcuna cosa.

Ci6 bene stabilito, con qual fronte il Draper pretende di acca-

gionare il Papa perche egli insiste che i governi siano sempre

soggetti alia sua spirituale autorita
;
che le leggi, le quali non si

conformano agli interessi della Chiesa. vengano respinte; i fedeli

non le deono osservare : con qual fronte, ripetiamo, trae, da

questo, motivo di accusare il Papa ?

Se per governi intende enti asfoatti, che non hanno concreta

sussistenza, sopra cotali il Papa, davvero, non pretende stendere

la sua autorita spirituale. Ma s' egli intende per governi una col-

lezione di uomini battezzati e membri della Chiesa e pecore del

gregge di Cristo, come potranno questi essere esenti dalla autorita

spirituale del suo Vicario? Siffatta esenzione non meno ripugna al

carattere di battezzati, da parte dei membri de' governi, che ripu-

gni pel carattere di Vicario di Gesu Cristo, da parte del Papa. Ne

avviene far qui distinzione tra governanti quali persone private, e

governanti in quanto persone pubbliche. Imperciocche la distin-

zione varrebbe se come privati potessero tralignare nella fede e

nel costume, e non potessero tralignare quali governanti: o se,

considerati sotto i due aspetti, non fossero quelle identiche persone

umane che pur eglino sono. Ne altri qui che un fanciullo potrebbe

obbiettare, che dunque. correndo cosi la bisogna, il vero legislatore

supremo qui in terra per tutti i governi cristiani e il Papa; poiche,

se 1' autorita assolutamente suprema di Dio sopra i governanti,

non impedisce che questi sieno veri legislator!, come impedirallo

F autorita del Vicario di Gesu Cristo ? Ed un segno di questo po-

trebbonlo gli oppositori trarre da cio, che le leggi de' governi, per

esser leggi, non punto abbisognano della Papale sanzione: ma

qualora abbiano que' caratteri che sono ad ogni legge essenziali,

obbligano i sudditi indipendentemente affatto dal Papa.
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Nelle altre parole del Draper, sopra riferite, v' e tale una am-

biguita, da dirle or vere or false, sotto differente aspetto. Infatti

la frase non si conformant) agli interessi della Chiesa, vuol dire

forse che i Papi pretendono che le singole leggi civili sieno ordi-

nate a promuovere gl' interessi della Chiesa ? Se cosi la intendey

ei piglia uno svarione: mercecche innumerevoli leggi civili pos-

sono essere fuora di ogni relazione cogli interessi della Chiesa. N6

i Papi certamente hanno mai preteso o pretendono che tali leggi

sieno respinie o che i fedeli non debbanle osservare. Che se poi in-

tersdasi che il Papa interdice a'suoi sudditi e figli, posti al governo

dei popoli, di far leggi contrarie alia fede ed ai costumi e che

olfendono i diritti divini della Ghiesa, in una parola che sono w-

giuste; nulla v'e da dire in contrario : poiche egli e Yicario di

Gesu Cristo, ne puo volere altramenti da Gesu Gristo, ed avendo

1' autorita e il dovere di conservare la Chiesa, non puo dare la sua

sanzione a ci6 che tende a distruggerla. E poi chi non sa che legge

ingiusta non e legge, perche nel farla non puo adoperare il legis-

latore quella legislatoria autorita che solo da Dio in lui precede,

e la quale non puo attuarsi in cio che e iniquo ? E il Papa che da

Dio e posto sopra la terra, qual primo maestro della morale, dovra

dire a'suoi figliuoli, che abbiano in conto di legge la legge ingiu-

sta, ossia che credano essere legge quella che manca della essenza

di legge ?

N& Pio IXa'di nostriintese d'innalzare il potere de'Papi sopra

un piedestallo nuovo, e dare all' autorita del loro scettro spirituale

una estensione maggiore di quella che prima aveva. Infatti fin dal

principio del cristianesimo quel potere poggiava alia medesima

altezza, ed eguale sempre mai fu la estensione di questa auto-

rita. Tuttavia non vuolsi confondere il potere e 1' autorita col loro

splendore, e mentre quelli perseverano immutabilmente, quali

derivarono da Cristo, sieno i Papi sopra un trono di temporale

dominio e Re ancor della terra, o spodestati della temporale corona

raccolti nel Vaticano; questo splendore al contrario, a cagione di

lotte esterne od intestine, pu6 cangiare. II perche il Draper che

nulla distingue e tutto confonde, che mai non pesa le sue parole,

e dei fondamenti della pontificale autorita mostra saperne quanto

un fanciullo, turpemente erra, e nel formolare il suo asserto e nel
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provarlo, quando ascrive a Pio IX la mira di costituire il Papato

in una autocrazia, e di trasmutare i Papi in altrettanti autocrati.

Passiamo ad altro.

XVII.

Stolte accuse mosse contro il Sillabo e il Concilio Vaticano

Ora il Draper mette mano a dimostrare come Pio IX abbia in-

teso di opporsi all'incivilimento e al progresso delle scienze. Ed

ora, dice egli, esaminiamo come intenda il Papato di frenar la no-

bile tendenza cui converge lo spirito umano, come determini i

suoi rapporti colla scienza che accusa, che abborre, sforzandosi di

farci indietreggiare alle barbare eta. L'Enciclica ed il Sillabo com-

pendiano le massime che il Goncilio Vaticano si propose d'imporre.

II Sillabo maledice il panteismo, il naturalismo, il razionalismo as-

soluto; maledice chipretende che siano una cosa medesimail mondo

e Dio, che non v' abbia altro Dio chela natura; maledice chi pre-

sume che le materie teologiche e le filosofiche si debbano discutere

con un metodo stesso; chi suppone che 1'antica scolastica piu non

si adatti ne si convenga al progredire della scienza moderna, alle

esigenze della presente eta. Maledice chi stima che a ciascuno sia

lecito di abbracciare la religione che giudica la vera, affidato alia

norma della sua ragione ;
e che appartenga al potere civile il defi-

nirei limiti, i diritti della ecclesiastica autorita; maledice chinega

alia corte romana il diritto di valersi direttamente o indiretta-

mente della sua temporale potenza e chi tenta di separare lo Stato

dalla Chiesa
;
maledice chi assevera che il cattolicismo non deve

essere piu la sola ed unica religione di un popolo, che nessun

culto debba essere escluso, chi afferma che alle sette stabilite nei

paesi cattolici si convenga T esercizio del rito professato da loro,

e che possa e che debba riconciliarsi il romano pontefice al pro-

gresso moderno ed anzi assecondarlo. II Sillabo conferma alia Chiesa

il diritto di presedere al pubblico insegnamento, di congiungere in

matrimonio, di sancire il divorzio. E del Sillabo il Draper ne ha

abbastanza.

Qui costui ci da due cose ad intendere. La prima che sotto il

nome di scienza moderna, cui maledice il Papa, non s'intendono

i ritrovamenti della fisica esperimentale e le loro applicazioni alle
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arti, all'industria ed al hen essere materiale dei popoli, ma la me-

desima scienza moderna consiste nelle dottrine che sono nel Sillabo

condannate. Gi6 che diciamo e chiaro; poiche, a detta del Draper,

appunto col Sillaho il Papa comhatte la scienza moderna e ci vuole

far indietreggiare alle harhare eta. La seconda cosa che ci da ad

intendere e, ch'egli, perche seguace della scienza moderna, cal-

deggia appunto le medesime proposizioni dannate. Grazie di cotesto

ammaestramento ! Or gli diremo noi per parte nostra che la scienza

moderna, cosi intesa, e sconfmata ignoranza, e un buio pesto di er-

rori: e che egli con tutti quegli scienziati, che come lui sono infor-

mati di cotesta moderna scienza, non ci fanno gia retrocedere sol-

tanto ai secoli delle harharie, ma studiansi di trasmutarci in quelle

scimie, delle quali, a quanto la saggezza loro ci afferma, siamo

discesi con infmita fatica della natura, che intorno a tal lavoro

impiego milioni di anni. N la meschina potea in minor tempo,

perche e cieca e va a casaccio nei suoi lavori, non essendo essa

istrumento di una infmita sapienza; ma opera con quel senno che

sta tutto racchiuso negli atomi. Egli e oggimai tempo che cotesti

scienziati depongano la maschera, e si facciano riconoscere per

quel che sono, cioe per distruggitori della scienza, ed e anche oggi-

mai tempo che i cultori della vera scienza non sieno ne irretiti dalle

loro sofisme, ne inuzzoliti dalle loro promesse, n& ahbindolati

dalla loro autorita.

11 secolo presente e piu che altro mai debitore al Papato ed in

ispezialta a Pio IX, perche questi, nella quasi universale illusione,

dei professori destituiti della filosofia cattolica, seppe ed ebbe

Tinvitto coraggio di sbugiardare la moderna ignoranza, collegata

coll' empieta, che si atteggiava a scienza. Egli ne stracci6 i drappi

non suoi, egli ne addito I'immondo seno fecondo di nequizie; e il

puzzo che viene gia risveglia e riscuote i veri dotti, che si erano

per poco impigriti ed addormentati. Bene possiamo applicare al

fatto del gran Pontefice i versi di Dante
]

:

L'altra prendeva, e dinanzi 1'apriva

Fendendo i drappi; e mostravarni il ventre:

Quel mi sveglio co) puzzo che n' usciva.

1

Purg., XIX.
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Infatti non e la scienza vera che, nello splendors di evidentis-

sima luce intellettuale, ci dimostra la verita delle proposizioni

contrarie alle condannate dal Sillabo? Non e essa che con prove ir-

refragabili ci dimostra la esistenza di un Dio personale, unico,

immateriale, necessario, infinite nelle sue perfezioni? E se cosi

parla la scienza; che cosa saranno quelle proposizioni diametral -

mente opposte a tale insegnamento, vogliam dire quelle dottrine

del panteismo, del naturalismo, del razionalismo assoluto, della

identita del mondo con Dio, della natura-Dio? Questi sono abbaia-

menti della ignoranza, e Pio IX sapientissimamente gli dispregia

e condanna. L'imberbe giovanetto che succhia le prime stille del

latte della filosofia, non sa egli che fede importa il credere, che

scienza importa il vedere intellettualmente, che 1'atto della fede

e libero, che quel della scienza e necessario, che quello e impe-

rato dalla volonta, che questo non Fe, ma solo procede dalF Intel -

letto; non sa egli che la verita e infinita, che e finita la mente

umana, laonde che e sconfinato il campo della fede, che e, di fatto,

sempre ristretto quel della scienza? Che dovra dirsi adunque di

chi confonde scienza e fede, e che richiede che quella e questa

trattinsi in eguale maniera? Non altro si dovra dire ch' ei sragiona

nella sua ignoranza.

II principle di causalita non e la base della scienza, quando

questa specula le cose tutte della natura? Che si che la scienza

accetta principiati senza principio, ordinati senza ordinante, elfetti

senza causa? II sillogismo, onde trae tutta sua forza ancor Findu-

zione, non e nella scienza quello che il telescopic nella astronomia,

il ritrovatore dei veri, il confermatore dei veri gia ritrovati? Non

e il metodo, vuoi sintetico vuoi analitico, di che e forma il sillo-

gismo, metodo sicuro, metodo infallibile, metodo unicamente scien-

tifico ? E quello e pure il principio della scolastica e questo ne 6

il metodo. I sovrani razionali principii della medesima che ri-

guardano le scienze tutte, altro non sono che applicazioni di quel

principio; le sue dimostrazioni, intorno alia essenza delle cose,

tutte sono svolgimenti di quel metodo. Lo sappiamo che a que' prin-

cipii ed a quel metodo non possono certamente aggiustarsi le dot-

trine della scienza moderna di atomi contingenti e insieme neces-
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sarii ed eterni; di ordine cosmico senza ordinante; di forze senza

il principle onde derivino; di virtu seminale che genera e piante

ed animali, la quale consiste in un moto immagazzinato, non si sa

ne il perche, n6 il come, ne il quando nei semi dei viventi; di liberi

atti di volonta e di mentali concepimenti intorno a virtu, verita,

ordine, bellezza, giustizia, i quali sieno la rotazione o la oscilla-

zione degli atomi cerebrali. Si, ben sappiamo che tutte queste belle

lezioni della scienza moderna non possono aver base in que' prin-

cipii scolastici, non possono col sillogismo n6 trovarsi ne com-

provarsi, ne essere spiegate col metodo degli scolastici. Ma le sono

ipotesi vane: che, diciamo noi, ipotesi vane? sono vere ciancie,

sono baie, sono sconciature indegne, cui la scienza non riconosce

per sua prole. Come adunque i principii e il metodo degli scolastici

sono richiesti dalla scienza; cosi gli opposti principii e 1'opposto

metodo non possono acconciarsi altramenti che alia ignoranza,

salvo se non si dica che vie diametralmente contrarie conducono

alia stessa meta.

E fate ben ragione, signor Professore, che siccome v'& un solo

Dio, cosi non puo esservi che una sola religione vera: fate ragione

che come 1'uomo non pu6 far conto di non esistere, cosi non pu6
far conto di non essere sotto Dio e dalla religione non obbligato :

fate ragione che questa religione vera e la cattolica col suo Papa,

co'suoi vescovi, co'suoi dogmi, co'suoi sacramenti. Questo e" un

fatto : e i fatti bisogna accettarli
;
e pazzi sono queglino che hanno

i fatti in conto di non fatti, prescindendo dalla loro esistenza. Cio

posto non segue egli logicamente: che dunque tutti gli uomini deb-

bano abbracciare il cattolicismo ? che non abbiano liberta morale

(fisica 1' hanno sempre come 1'hanno di adulterare e di uccidersi)

di rifiutarlo, e di darsi invece alle contrarie superstizioni? E poiche

la falsa moneta non pu6 accettarsi come la vera, e poiche 1' errore

non puo avere i diritti della verita, non segue eziandio che il

cattolicismo abbia solo i diritti della vera religione, e che quegli

che da Dio n'e messo a capo sia di questi diritti depositario e

giudice? Voi, a nome della scienza moderna, ci vorreste imporre

un Dio che non e Dio, una religione che non e religione, un uomo

che non e uomo, un mondo che non e mondo, diritti che non sono
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diritti, doveri che non sono doveri; vorreste imporci una verita

ch'6 errors, unprogresso ch'6 regresso, una civilta ch'6 barbaric,

una scienza che e turpe e sconfinata ignoranza. Tenetevi la vostra

scienza moderna; la quale per certo ne la ragione, ne la Chiesa

ne Pio IX potranno giammai accettare, ne con essa riconciliarsi.

Per questo crediamo che il Sillabo di Pio IX serva mirabilmente

di criterio per separare oggimai 1' ignoranza dalla scienza e i veri

dai falsi scienziati, e per questo 1'augusto Pontefice merita infinita

commendazione, lo ripetiamo, e per lo senno onde conobbe la piaga

cancrenosa del secolo, e per lo ardire nobilissimo onde vi mise il

dito per entro a curarla. Ma voi percio vi dibattete contro di lui,

come il piagato fuora di senno si contorce e morde la mano del

medico che vuol curarlo e ridonarlo alia vita quasi perduta, ed alia

primiera sanita. Non dice al medico, non sono piagato; non gli

dimostra che la sua cura & assurda, no ! si arrabbia e morde. Cosi

fa il Draper; reca il tratto del Sillabo sopra riferito, non ne con-

futa una sola proposizione ;
solo dispregia ed insulta. Ma questo e

il vez'zo dei cultori della scienza moderna: tuttavia non e esso un

operar da filosofi,. da scienziati, da uomini.

Dopo il Sillabo reca il Draper le dottrine definite dal Goncilio

Vaticano. Per confutarle certo non puo adoperare ne i principii ne

il metodo degli scolastici, ed ei adopera il suo. Che fa? Si serve

di due maniere. La prima e 1'autorita: la seconda la ragione. Che

cosa intenda per quella e per questa, vedrallo di leggeri il lettore.

AlFautorita di tutto 1'episcopato cattolico, di tutti i filosofi e cat-

tolici scienziati, di tutte le persone religiosissime che stanno unite

col Papa, e sommano a milioni, egli contrappone 1'autorita di una

serqua di superbi vecchi-cattolici
1
e il religiosissimo Padre Gia-

cinto, il quale non potendo aver donna nel chiostro, ne volendo

contrarre matrimonio colla tonaca indosso, gitto questa, e fuggito

dal chiostro e apostatando dalla Chiesa ascese il talamo nuziale,

e s'ingalluzzi quando una donna, indicandogli un bambino gli

disse: questi e tuo figlio. Tutti i cattolici, vescovi, dottori, profes-

sori, scienziati d'ogni specie, innanzi al Draper sono uno sconfinato

popolo di balordi, e di tralignati; la setta de' vecchi-cattolici 6

1

Pagg. 365, 366.
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il fiore della sapienza, e il Padre Giacinto e 1'unico santo della

terra.

A nome poi della ragione qual cosa mai egli obbietta ai decreti

del Vaticano ? Meschinissirae fanfaluche da vergognarsene uomo,

che di dottrina, vuoi religiosa vuoi filosofica, sappia un nonnulla. Ne

vuoi una pruova? Sai com'egli intenda la infallibilita del Papa defi-

nita dal Goncilio, la quale consiste nel reggere che fa Iddio il suo

Vicario affinche non erri quando, qual maestro universale della

Cbiesa, definisce cio che spetta a fede e a costumi? Egli la scambia

colla onniscienza del passato, del presente e del futuro. II Santo

Padre, dice egli *, sebbene infallibile, ch'e quanto dire onnisciente,

erro circa 1'esito delle guerre austro-prussiane e franco-prussiane.

Dotato di spirito profetico, avrebbe dovuto antisapere che il suo

Concilio non sarebbe coronato di un prospero successo. E piu

sotto dice
2

,
cosa incredibile! le seguenti stranezze. Egli (cioe il

Papa) non puo pretendere di essere infallibile nelle cose religiose

e di non esserlo nelle scientifiche. LT infallibilita si estende a tutto,

implica 1' onniscienza, e cosi stando forte alia prova colla teologia.

lo deve stare con tutte le altre scienze. Or dunque come accordare

1' infallibilita di questo papato coi grandissimi errori in cui preci-

pito? Sarebbe uno sragionare se per dimostrare che il Papa qual

maestro universale della fede e de' costumi ha errato nelle sue

definizioni, si venisse a cantarci gli spropositi nei quali, in fatto di

arti, lettere e scienze hanno potuto incorrere i Papi; ma che si

dovra dire quando, per mostrare assurda di fatto la pontificate in-

fallibilita, il Draper adduce gli spropositi colti, in quel campo teste

indicato, non dai Papi ma dagli scienziati cristiani, o gli spropositi

ch'ei a cotesti si compiace, anche a torto, di attribuire? Percio ci

muove a riso ed a compassione quando si da a combattere la in-

fallibilita dei Papi recando le opinioni degli antichi circa la forma

della terra, intorno al girare al sole, sopra la interpretazione dei

giorai mosaici evadicendo
3
. Eh! non e questa la via, sig. Draper.

Ma egli non ha che questa da battere: confondere la infallibilita,

ristretta in quei termini, che dicevamo, colla onniscienza : attribuire

ai Papi gli errori non mai definiti dai Papi, mercecche gli e impos-
1

Pag. 366. 2
Pag. 317. 3

Pagg. 315, 316.
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sibile avere una definizione pontificate fatta a tutta la Ghiesa nella

,fede o nel costume, la quale definizione sia stata trovata erronea

o condannata siccome falsa dalla Chiesa medesima. Per certo che

moltissime definizioni del Papi sono state condanaate da quell'altis-

sirao tribunale di certi modern! scienziati, del bel numero de'quali

il Draper e uno; ma di cio noi cominceremo a far caso, quando

questi signori ci faran manifesto le patenti della loro onniscienza

e della loro infallibilita. Fino a quel puato ci teniamo in diritto

di pesare le loro sentenze e ben pesatele e cribratele, di fame

quel conto di che sono degne.

Ne vuoi un'altra di nuova stampa? Egli, il Draper, da a credere

a'suoi lettori che secondo la dottrina del Concilio i preti tutti

debbono sapere il futuro. A norma del grado, dice egli
T

,
che

gli viene assegnato nella sua gerarchia puo dunque il prete con-

sultare il futuro, determinarlo merce delle spiritual! virtu che gli

sono inerenti o per 1' influenza dei celesti poteri ch'egli suole in-

vocare. Non basta.

Egli da quello scienziato che e, s'attiene a quella perseveranza

delle forze cosmiche di cui sopra abbiamo discorso. vero che e

una ipotesi, a suo parere non dimostrata (e a nostro parere as-

surda): ma, tant'e! bisogna averla in conto di un ritrovato incon-

cusso della scienza moderna, ed il Draper la oppone alia dottrina

dei Goncilio Vaticano intorno al dogma della creazione, alia quale

vuol contrapporre la emanazione Indiana, come piu filosofica.

Msum teneatis, amid!

XVIII.

La conciliazione tra la scienza moderna e la fede cattolica

e secondo il Draper impossible

Dopo che il Draper dal principio alia fine della sua opera tut-

t'altro provo che 1'assunto che pur s'era prefisso, cioe 1'opposi-

zione tra la religione cristiana e la scienza, sbalestrando a rotta

nella scienza, attribuendo alia Ghiesa dottrine che non sono sue

e falsando la storia, egli si fa strada alia finale conclusione del suo

1
Pag. 311.
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lavoro, aiFermando che la conciliazione tra la Chiesa romana e la

scienza moderna & insperabile; ma che non l'e rispetto al pro-

testantesimo ed alia medesima scienza. Formidabili ostacoli e

forse insuperabili sorgono fra il cattolicismo e fra la scienza, ma
nulla trattiene i protestanti dal giugnere a cotesta riconciliazione .

l

La ragione di questa diversita ci viene data dal Draper stesso in

queste parole: La scienza moderna e la legittima sorella, anzi si

puo dire la sorella gemella della Riforma
;
elleno furono concepite,

generate d' un tratto
2
. Parrebbe questo un paradosso, da- che

sembrerebbe che scienza moderna significhi la scienza del nostro

secolo, e ben sappiamo che la Riforma concepita da frate Lutero e

sua legittima figlia, ha piii di tre secoli sulla gobba, di che e tanto

invecchiata che piu non mostra le fattezze del babbo suo, e cosi

malaticcia che tutta guastasi e si discioglie prima d'esser messa

sotterra. Eppur tant'e! scienza moderna e Riforma sono generate

d'un tratto, sono gemelle. E la ragione di questa geminazione ce

la da pure il Draper cola dove rimprovera i protestanti, alcuni

de'quali si ostinano a rigettare Fepicureismo scientifico moderno,

1'eternita del mondo 3

,
la dottrina delle evoluzioni, il materialismo

e simili gingilli della scienza moderna. Facile sarebbe una con-

ciliazione tra la Riforma e la scienza, quando le chiese protestanti

si attenessero alia gran massima che predic6 Lutero, che si appar-

tiene a ciascun individuo 1'interpretare le sante Scritture; da cio

ne venne la liberta dell'mtelletto umano. Ma se 6 permesso d'in-

terpetrare ii libro della rivelazione, perche non si dovra quello

della natural Se le discordie religiose destaronsi, lo dobbiamo

ascrivere alia incapacita dello spirito umano; le generazioni che

prime abbracciarono la Riforma non intesero il suo cardinale prin-

cipio, non seppero applicarlo. Chi pertanto non dira gemelle la

Riforma e la scienza moderna? II principio di quella e la libera

individuale interpretazione della parola rivelata, cotalche ogni

bifolco, non curando 1'autorita della Chiesa, dei sapienti, o la

obbiettiva esigenza del testo biblico, puo a suo talento darsi a

credere che nella Bibbia vi sia ogni follia od empieta ;
il principio

della scienza moderna e: Postergata la dottrina di tutti i saggi, e

1
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non curato ci6 che realmente mostrano le nature delle cose rag-

guardate secondo che richieggono i filosofici assioini, fingersi,

a capriccio di ciascuno, ipotesi di qualsisia indole, cotalche ogni

imperito di filosofia possa fantasticare all' impazzata. Davvero che

questo principio altro non e che una estensione od una illazione

del primo. E se consultiamo la storia, quello fu Torigine di innu-

merevoli sette, e questo la fonte di innumerevoli sistemi scientific!,

dal panteismo al nichilismo. E poiche tale 6 la scienza moderna

nel concetto di tutti gli increduli scienziati, che percio diconla

contraria eziandio alle evidentissime verita filosofiche espresse nel

Sillabo, apertamente diciamo ch'essa e inconciliabile col cattoli-

cismo, comeche sia del tutto conciliabile col protestantismo. L'ab-

biara detto piu volte : la verita e immutabile : la Chiesa e maestra

di verita e cangerebbesi in niaestra di tutti gli errori, allorquando

sigillasse della sua approvazione tutte le voltabili ipotesi degli

scienziati scredenti. Per la qual cos* tra' piu grandi encomii, cui

puo fare il Draper alia Ghiesa romana, gli e questo, d'essere, non

solo difficilmente, ma essenzialmente inconciliabiie colla scienza

moderna, come il piu grande tra i dileggi che pu6 fare al protestan-

tismo e il dirlo conciliabile colla medesima, in virtu del suo fon-

damentale principio.

II Draper viene finalmente alia conclusione del suo lavoro in

questi termini: Gonfrontando la scienza colla dottrina imposta da

Roma, si dovette concludere che non possono esistere insieme; o

1'una, o 1'altra si deve ritrarre, scelga 1'umanita!
l

II dilemma

non ista tra la scienza e la dottrina cattolica: il vedemmo ad evi-

denza! Ma il dilemma e posto tra la dottrina cattolica e 1'impostura,

tra la scienza e la ciarlataneria, mentre che questa col solo vociare

si vorrebbefar passareper la scienza. a L'umanita scelga! Vera-

mente in tale elezione evvi liberta fisica, cui Dio stesso rispetta, vo-

lendo che il conseguimento dell' ultimo fine sia fatto di meriti e

non conseguenza di necessita. Ma liberta morale non c' e. Dio mani-

fest6 la sua volonta, propose le sue leggi, egli colla sua stessa na-

tura divina si congiunse ad una singolare umana natura. Questa

sintesi personale deirincreato col creato, dell'infinito col finito, del

1
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necessario col contingente, del sovrano col suddito, di Dio con i'uomo,

questa sintesi e Gristo; redentore, via, verita e vita del genere

umano. II codice delle sue leggi e il Vangelo ;
il depositario della

sua autorita e il suo Vicario e Pietro, e il Papa. L
?

unirsi al Papa,

il dipendere da lui, Fessere membro della Ghiesa romana sono

cose cosi congiunte colla sequela di Cristo, colla soggezione a

Dio, che la separazione e impossibile. Dio cosi voile, e la creatura

di Dio non puo far si che questa volonta non sia un fatto: deve

chinar Ja fronte e adorare i decreti delF Altissimo.

Ma siffatta sommessione non 6 cieca, non e quella servilita me-

schinissima, onde il Draper e gli scredenti scienziati piegano a guisa

di stolti fanciulli la propria mente all' autorita de'moderni ciarla-

taai, che conculcando la ragione e avendo in dispetto la scienza,

dannosi maestri della dottrina di Epicuro, e sopra 1'ateismo e il

sozzo materialismo vogliono fondare la famiglia, la patria e i de-

stini dell'umanita.
1 La Chiesfr di Roma e la citta posta sul monte

irraggiata dagli splendori della divinita, e cieco chi non vede

cotesta luce
;

a lei le sole tenebre si oppongono : lux vera di

Gristo si dice (e si puo dir della Chiesa in cui egli si perenna qui

in terra), lux vera quae illuminat omnem hominem... et tenebrae earn

non comprehenderunt
2

. La dottrina della Chiesa vagliata e contra-

detta, sempre si mostro verita, e qual sole che dirado le impor-

tune nuvole che nel periodo di quasi diciannove secoli ebbero suc-

cessivamente Faudacia di trattenerne i raggi, di nasconderla e

renderla dispregevole agli uomini. II grido degli scienziati incre-

duli per distruggere la verita cattolica, fatto a'nostri giorni assor-

dante e importunissimo, e ii petulante gracidare d'una turba di

rane contro del sole, perche, dardeggiando sopra la pantanosa pa-

lude, ne asciuga le luride acque dove il melmoso armento trova

refrigerio e sollazzo.

K Scelga Fumanita! II fiore delFumanita ha scelto da secoli: e

la divina onnipotenza ha assicurata questa elezione, perche il valore

1
II povero ex-prete Trezza, professore nell' Istiluto degli studi superior! di

Firenze, ce lo manifesta apertamente nell' opuscolo : Epicuro e I' Epicureismo.

Firenze, Barbara, 1817.
2

|OA?(>-., I.
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di Dio sostenta la Ghiesa e la rende immortale; e quant' essa piu

invecchia per anni, tanto piu ringioyanisce per forza, e ognor piu

manifesta evident! i caratteri della sua origine divina, e della di-

vina sua autorita. Nella mente del Draper la distruzione della

Chiesa. e quasi un fatto compiuto : ma quella mente delira ! E non

oapite che e impossibile distruggere quello ch'e immortale? E pre-

scindendo ancora dallaparola di Dio, nol vedete voi co'vostri occhi

medesimi? Non vedete che quelle cause stesse che servono a di-

struggere tutte le societa, servono solo a rendere piu bella e forte

la Chiesa? Volete coi tiranni annegarla nel sangue de'figli suoi?

Ma ella si incorona altera la fronte cogli allori dei martiri, e quel

sangue e semente che gittata nel campo le da il centuplo nella

ricolta. Volete colle menzogne, colle calunnie renderla abbomine-

vole? Ma queste si dileguano in breve, e la sua purezza riappare

presto piu amabile e cara. Volete mettere alia tortura la sua dot-

trina, e a nome della scienza combatterla? Ed ecco che i suoi sa-

pienti dottori espongono quella dottrina in tutta la sua verita, la

ragguagliano alia scienza; e il bacio di pace e di amorosa indi-

struttibile concordia tra scienza e fede e il sigillo o della vostra

ignoranza o della vostra mala fede. Speranzosi ch'ella poltrisca e

si snervi nella pace, cessate dai perseguitarla? Ed ella spira 1'alito

suo salutare in tutte le umane istituzioni
; moltiplica i suoi asili

della verginita e della carita, della scienza e dell'apostolato, e

dilata le sue tende tra popoli ancor selvaggi, e raccoglie le nazioni,

per indole e costumanze diversissime, in una sola famiglia. fi inu-

tile ogni vostro conato, ella e immortale, e, o nella guerra o nella

pace, compie vittoriosamente la sua missione divina. Allor soltanto

questo sole soprannaturale della Ghiesa piu non ijluminera la

terra, quando questa non ricevera piu luce e calore da quel sole

che vagheggiamo cogli occhi corporei. In questi giorni stessi nei

quali gridate che la Ghiesa ha finito il suo tempo e che il Papato

e un cadavero, voi vostro malgrado siete spettatori di luminosis-

sime glorie e di quella e di questo.

Fissate lo sguardo sopra il gran Pontefice che con mano senile

e giovanile fortezza regge il timone della Ghiesa, e dato bando,

anche per una sola ora, a'pregiudizii che vi abbuiano la mente

Serie K, voi III, fast. 651 20 24 luglio 1877
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perche vi martellano il cuore, pensate da uomini e non folleggiate.

Guardate in lui quel contrasto di abbassamenti e di glorie; di poverta

e di ricchezze; di materiale oppressione e di inflessibile liberta

morale; di debolezza e di forza; di abbandono dei tristi e di attra-

zione universale verso lui per gli uomini di buona volonta. Osser-

vate Pio IX prigioniero, la cui parola 6 piu possente ancora di

quella di tutti i monarchi del mondo : Pio IX preda agognata dei

potenti, il quale colla sola sua autorita, disconosciuta e derisa dai

suoi nemici, ne infrena Fimpeto e rende impotenti gli eserciti che

vorrebbono distruggerlo con la sua Ghiesa : Pio IX centro di odii

inveterati e ferocissimi, ed insieme centro dell' amore universale

de'popoli credenti; Pio IX sempre vinto e sempre ancor vincitore;

Pio IX che in un pontificate tutto ripieno di amarezze e di gioie,

tra gli applausi e i vituperii, le benedizioni e le bestemmie,

ha oggimai valico 1'anno trigesimoprimo del pastorale imperio,

unica eccezione in piu che diciotto secoli
;
e vede dal suo Vaticano

portati ad uno ad uno alia tomba i suoi nemici, e nel periglio di

ogni civil societa, che sente torsi di sotto a' pi6 la base di sua fer-

mezza, solo, con mente tranquilla e fronte serena, tutto fidente

nella divina Provvidenza, aspetta gli avvenimenti fausti alia Chiesa.

Mirate questo gran PonteOce, considerate i fatti che precessero le

sue umiliazioni e le sue glorie, considerate le circostanze e delle

persone e dei tempi nelle quali egli si ritrova: e senza fallo al-

cuno, chinerete la fronte, e non solo dalla storia di tutti i passati

secoli, ma eziandio da quella de'nostri tempi e dalla vostra sfcessa

esperienza, sarete costretti a dire: gli e vero, e da Dio quella pro-

messa: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam '

meam, et portae inferi non praevalebunt adversus earn. Quando

questa confessione verra dal cuore, cessera la lotta, e i nemici si

muteranno in amici, gli estranei in figli, i lupi rapitori in mitissimi

agnelli, e ben si vedra che fede e scienza non hanno bisogno di

riconciliarsi, perche non furono tra loro in guerra giammai, e si

rimarra pur convinti che la Ghiesa non osta a verun progresso

sincero, ma al fallace, al menzognero, a quello che in verita e re-

gresso.
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RACCONTO CONTEMPORANEO

LXX.

DUE BATTAGLIE INCOMINCIATE

Rideva appena d'un primo bagliore incerto il lembo dell'oriente,

che Messaoud ben Saoud faceva battere la diana. Aggiravasi egli

nel laberinto de'padiglioni e sollecitava i capi delle bande a rac-

corre le tende, caricare i cammelli, e mettersi spacciatamente in

via. Non avendo tutta notte udito una fucilata si dava egli a credere

quello che piu desiderava, cioe che gli Ahaggar si fossero ritirati,

per isgomento di tentare colle armi la sua numerosa e forte caro-

vana. Ma Gastone che nel Sahara algerino troppo bene aveva fatto

il saggio delle finte parate, degli aggiramenti, e delle subite sor-

prese delle genti tuaricche, non cadeva si facilmente nella ragna.

Si accost6 al sceicco, e Amico, gli disse, tu se' troppo corrivo

stamani. Sei tu sicuro del tuo cammino? non temi imboscate?

- Perche ne temo, rispose Messaoud, ho dato ordine ad alquanti

stracorridori di volteggiare sempre due o tre miglia dinanzi a noi

a fare la scoperta: ne avanzeremo unpasso senza sapere la strada

sgombra.
-

Saggio provvedimento anche cotesto, disse Gastone: ma per

via di quelle dune la in fondo all'orizzonte, che potrebbero dive-

nire trappole per la nostra gente, io vorrei fare piu e meglio che

non iscagliare innanzi qualche esploratore.
- Or che faresti? Tu sei il ferik, riconosciuto dalla giemma,

e hai visto come ti obbedivano ieri notte. Da i tuoi ordini : io ti

terro mano.

Gosi parlava lealmente il sceicco, a cui troppo importava di

prendere tutte le cautele possibili, ed aveva inteso a volo come

nelle crespe de'terreni variati i ladroni goderebbero vantaggio,

sbucandone alFirapensata. Gastone pertanto vedutosi spalleggiato

dal sceicco, mando fermare la carovana in sul partire, raccolse i

capi, e par!6 : Tocca a voi guidare i vostri bravi soldati, se
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nemico apparisse a contenderci la strada; e voi sapete cio fare.

Ma a vincere con sicurezza e d'uopo di concordia. Niuno combatta

sbrancato, o a capriccio. Ingiungete loro di aspettareil vostro cenno,

e voi aspettate quello del ferik. Primo ordine mio e, che non hassi

a camminare alia sparpagliata, si bene tutto il giorno, finche non

saremo in vista d'Insallah, avanzare in ordine di battaglia. Chia-

mate i vostri uomini d'arme, edite loro fieramente: u Guai al vile

che tarda, che fugge, che disobbedisce: sara coronato di budella

di bue (punizione militare usata tra gVindigenij, e tranato per

lutto il campo a suon di frusta.

Questa breve arringa, e piu la presenza del pericolo rendette

obbediente ciascun uditore. E Gastone pote liberamente squadro-

nare la cammelleria, che contava meglio di quaranta bestie da corsa

e da battaglia, con ciascuna il suo padrone o altro uomo libero, in

tutto punto d'armi, e copioso di munizioni; e dirimpetto a quest!

schier6 i pedoni, un bel dugento cinquanta uomini, doe i trafficanti

di minor conto, cammellieri e passeggeri d' ogni maniera. Giascuno

di questi portava una carabina adarmacollo, ed altre armrmanesche

aila cintura
;
ed avrebbero potuto all' uopo sgravare delle some i

piu robusti cammelli da carico, ed entrare sopra essi in battaglia.

Se non che il ferik franco intendeva la guerra a modo suo
;

e non

avendo fantasia a predare, ma si solo a difendersi, faceva migliore

assegnamento sulla gente a piedi che su quella a cammello. Ordin&

pertanto che trenta cavalcatori aprissero la marcia alia testa del

convoglio, a sei a sei di fronte, e spaziati largamente, in guisa da

rendere vista di numeroso squadrone. I rimanenti cammelli da fa-

zione pose alia coda in retroguardia. Nel centre veniva il grosso

delle salmerie, accompagnato dai fanti, con istruzione che al primo

segnale di guerra dovessero legare camraelli e schiavi, e raggiu-

gnere lui che cavalcava in capo alia colonna.

.Con tale ordinanza si mosse il campo, e animoso e fidato nelle

disposizioni del comandante, acceler6 la marciata. Intanto gli esplo-

ratori non ritornavano mai addietro: di che si traeva congettura

che per ogni parte apparissero libere le piagge. Non affidavasi

tuttavia Gastone interamente alia costoro sagacia; e alcuna volta

spediva Guido con uno o due compagni a dare una ricercata, ap-

puntando per ogni verso il cannocchiale, sopra tutto allorche s'inal-
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zava in prospettiva qualche tombolo rilevato, o qualche scaglione

di rena: e Guido salita 1'altura, e spiato il terreno, sparava una

pistolettata a polvere, che era il segnale convenuto per anaun-

ziare, che tutto intorno era sgombro.

Dopo due ore di viaggio, superate le prime dune, e trovatele

nette di nemici, rinacque nei piu la dolce lusinga di avere a cam-

minare anche quest' ultima giornata, prima d'Insallah, in piena

pace. Gastone stesso mal poteva rendersi capace che i ladroni

Ahaggar prendessero haldanza di cimentarsi con una carovana cosi

numerosa come quella di Messaoud,- e le cui forze non potevano

ignorare, non essendo costume de'masnadieri del Deserto assalire

una compagnia di viandanti, senz'averne prima a grande agio esplo-

rate le condizioni. Ad ogni modo avendo disposto le sue mosse in

caso d'incontro nemico, se ne veniva cavalcando a cuore scarico,

e discorrendo con All, il quale piu che mai gli si stropicciava

d' attorno.

- Abhiamo sepolto, gli diceva egli celiando, e sepolto per

sempre il scetticismo. E bene sta
;
siamo d' accordo ch' esso e un

mezzo termine ad uso e consumo dei grulli; perche in fatto non

salva ne capra ne cavoli, non contenta ne la logica ne la passione...

D'accordissimo! disse All.

Ora adunque non siamo piu cristiani dubbiosi, atei anna-

cquati, e materialist! peritosi, no; vogliamo a dirittura negare Dio

e 1'anima positivamente; e guardando il cielo a visiera alzata ci

faremo una risata degli spaventacchi che finora cola romoreggia-

vano; e se nasce qualche borbottio in quel borsellino viscerale,

che dicesi coscienza, vi metteremo una mano sopra, e diremo:

Gheta, cheta, anima mia, tu non se'altro che un chicco di fosforo,

un ossido, una caeca del celabro, un congegno di atomi, un maci-

nello da caife un po'piu sottile che quell'altro di cucina, insomma

tu non hai a temere nulla per 1'avvenire; e se quella glandola

o bernoccola scioccamente si ostinasse a rimbrottolarci, e'sara il

caso di medicarla come ogni altra affezione fisica, per esempio,

con una presa di rabarbaro o due pillole d'ipecacuana.

In sostanza, cotesta e la dottrina mia. La potete volgere in

canzonella, in verita pero e quella che s'insegna dalle piu elevate

cattedre di Europa.
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Vero, se parlate delle cattedre... basta, lasciamole li coteste

cattedre. Badate solo, amico mi<f, che nel forte delle fucilate (che

potrebbero benissimo scoppiettare a moment!) non ci venga il

tarlo di fare! Tatto di contrizione... le sono cose che avvengono

talvolta.

Non c' e pericolo per me ; rispose All: io ho per iscudo contro

cotali debolezze la mia ragione.

Non voglio entrare nella metafisica sublime; pensate, devo

sempre tener 1'occhio a quest! benedetti Ahaggar, che tra un sil-

logismo e 1'altro potrebbero fare! una dimostrazione a modo loro.

Dico adunque cosi alia grossa, che per molte e fort! che sieno le

basi del vostro ateismo e materialismo, per gagliarda che sia la

macchina che fabbrica in voi il ragionamento, pure non dovete

sentirvi molto tranquillo in coteste persuasioni...

E perche?

Se altro non fosse, rispose Gastone, per una ragionaccia

volgare, che non tocca punto le vive fibre della questione, ma pure

ha il suo peso.

E sarebbe?

Sarebbe che voi siete un uomo solo...

Bella scoperta!

E pure si, 1' essere ogni uomo un uomo solo, fa si che qual-

siasi piu tetragono filosofo si senta piccin piccino, quando dee dire

di no all'universo genere umano che dice di si.

Che? Io non sono solo, rispose prontamente Ali: ho meco i

piu profondi speculatori del secolo scorso e del presente.

Intendo ci6 che volete significare : si, un certo numero di

increduli famosi ci e stato in questi ultimi tempi: ma voi, poiche

avete professate le scienze, non potete ignorare che costoro dal

lato della loro moralita peccarono assai, e a dirla giusta, egli eran

robaccia, accia di molto.

A cotesto io non bado.

Padronissimo : ma non potrete mai distruggere in voi quella

naturale diffidenza, che vi reca a credere che le piu elevate visioni

del vero non brillano appunto ai ciacchi. Ed ecco, che senza toe-

care gli argomenti intrinseci dell' ateismo, cosi fin dalla prima
vista esterna gia sentiamo che quell' edifizio traballa. Piu, voi, uomo
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dotto, sapete benissimo come e qualmente coloro che si fecero

maestri di cotali dottrine, si accinsero pure a puntellarle con varii

sistemi.

Si, certo.

Or bene, che n'e avvenuto? Che i caporioni della incredulita

s' intesero tra loro come cani e gatti. Pero io osservo col mio buon

senso soldatesco, che se avessero costoro trovato una ragione di-

mostrativa in loro favore, questa avrebbero tutti abbracciata, illu-

strata, incielata. Ma il fatto a rovescio: le ragioni da essi esco-

gitate riescono si inconcludenti, che gli stessi maestri d'ateismo

ne sono scontenti
;
e gli atei posteriori rigettano incessantemente

le invenzioni del loro predecessori, senza sperare tuttavia che i

posteri stieno per trovare buone le invenzioni dei presenti. Chi

chiamasse a rassegna tutte le teoriche inventate a puntello del-

1' ateismo, vedrebbe passare dinanzi a s& una serie di scherzi da

teatro comico, strampalerie da manicomio, filosofemi da can bar-

bone, roba tutta portata prima in trionfo sulle cattedre, e fischiata

poi dalle cattedre medesime. Cotesto e verita storica, voi lo sapete.

E ci6 posto, sfido io un uomo che abbia un po'po'di comprendonio

ad adagiarsi in cotali fantasmagorie, e accettarle per verita incon-

trovertibili...

- Ne convengo, interruppe Ali, i maestri di filosofia indipen-

dente, discordano spesso ne'fondamenti delle loro tesi; ma concor-

dano a maraviglia nelle tesi medesime, *cioe nel disconoscere Dio,

e riconoscere come unica verita la materia che si vede e si tocca.

Sia pure, rispose Gastone, che concordino nel fondo delle

dottrine, cioe che sieno atei e materialisti
;
voi tuttavia intendete

benissimo, che tanto vale una dottrina, quanto le ragioni su cui

si fonda. Per6 se in favore delle loro novita non si adduce alcun

motivo che soddisfaccia a tutti i seguaci di esse, convien dire che

cotesti motivi sono deboli e incerti per lo meno, e cosi e debole

ed incerta la dottrina atea e materialista.

E ci6 proverebbe in favor mio (disse Ali, cercando di guiz-

zare dalle morse dell'avversario), che non v'e nulla di certo, ne

presso chi afferma la divinita, ne presso chi la nega.

Scusate, replied Gastone: non prova in favor vostro. Gia

avete confessato, che il savio deve assolutamente uscire dei dubbio
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in materia di religione, posciache si tratta dell'eterna felicita

o dell'eterna sventura: poi diceste che in realta voi eravate uscito

del dubbio abbracciando con sicurezza 1'ateismo. lo vi feci vedere

che (anche senza entrare nell' intrinseco della questione) cotesta

sicurezza e malferma, perche vi trovate solo nel vostro parere a

petto del genere umano che dissente da voi; e i pochi che con-

sentono con voi, cioe gl' inventori di ateismo sono viziosi e pero

interessati a negare il Vendicatore de'loro vizii; e di piu perche

costoro hanno il torto marcio di appoggiare le loro dottrine ad

argomenti contradittorii, vacillanti, e potrei aggiugnere, mille volte

distrutti e ridotti in polvere dai maestri d| religione. Dunque Fau-

torita dei pochi atei e materialist! famosi non ci pu6 dare sicu-

rezza nell' incredulita
;
anzi la loro stessa condizione ci da a temere

che s'ingannino o ci vogliano ingannare...

- E se avessi delle ragioni intrinseche e buone?...

Suppongo per un momento che le abbiate tali che vi sem-

brino ottimissime. E cio non ostante e impossibile che in tali ra-

gioni troviate pace di spirito. Massime se oltre al vedere i pochi

che stanno con voi, mirerete altresi i molti che stanno contro di

voi. fi impossible rivolgersi all'universa societa umana di tutti i

secoli passati, e dire senza tema d' errare : Voi siete un monte di

ciuchi! non avete capito nulla! nulla ha inteso in religione Socrate,

nulla Platone, nulla Pitagora, nulla Aristotele, nulla Cicerone,

Seneca, Plutarco, sant'Agpstino, san Tommaso, Dante Alighieri,

Galileo Galilei, Newton, Leibnizio ecc., nulla ne capirono tanti

altri formidabili ragionatori, le cui speculazioni filosofiche noi leg-

gendo ci sentiamo nani a petto di giganti, nulla ne capirono tante

altre menti privilegiate, che dietro se lasciarono luminose orme

del loro genio nelle arti, nella legislazione, nelle scienze. Con-

fessatelo, signor professore, 1' uomo che tentera parlare a questo

modo, dubitera d'ingannarsi... E cosi Fateo, se e di buona fede,

anche per questa sola ragione estrinseca dell' autorita dell' uman

genere, si sentira turbare, e non potra mai avere confidenza nella

dottrina che professa... Ed io metterei pegno mille contro uno, che

voi medesimo, appunto perche siete uomo colto, alcuna volta dovete

sentir crollare la vostra sicurezza, quando ripensate all'esercito

di contradittori, e quali contradittori! che vi sta di fronte...
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-
Voglio esser sincere, rispose All, quanto voi siete cortese

nel ragionare. Si, e vero, qualche soffio di dubitazione sfiora tal-

volta la mia mente. Ma ogni timore di errare mi si dilegua, quando

ripenso alle stupide religioni che dovrei sostituire all' ateismo, se

lo dovessi abbandonare. Puo essere che scredenti e credenti si al-

lontanino dal vero, ma i credenti cento volte piu si allontanano,

essi precipitano negli assurdi, si pascono di fole, delirano da senno,

sognano desti... Dunque stiamo forti all' ateismo: alia peggio sara

un errore solo, errore che, commesso a buona fede, non potra da

Dio stesso, se esistesse, venir punito.

Una cosa per volta ! disse ridendo Gastone
;
non troppa came

al fuoco ! Per ora mettiamo questo in sodo, che 1' ateismo non vi

convince in guisa che restiate sicuro di non errare. Non e cosi?

Ma piu errano i teisti...

Adesso veniamo a questa nuova questione. Voi affermate che

potendo errare tutti, prescegliete 1' errore unico, innocente, incerto

dell' ateo al cumulo di assurdita numerose, pericolose, evidenti del

teista.

- Avete benissimo espresso lo stato della mia mente, disse All.

- Or bene, riprese Gastone, il cumulo delle assurdita lo scor-

gete voi nelle pratiche diverse delle diverse religioni o nel domma

fondamentale di ogni religione, cioe 1' esistenza della Divinita ?

- Nell'una cosa e nell' altra. Ne' dommi e nelle pratiche delle

varie religioni, cristiane, maomettane, pagane, le assurdita si rac-

colgono a barocciate; nell'esistenza di Dio, come la rappresentano

comunemente i teisti piu puri, che sono i cristiani, io ci veggo

assurdi sopra assurdi...

Lasciamo in disparte per ora le religioni, interruppe Gastone,

stiamo solo alia esistenza di Dio, che voi dichiarate assurda, aimeno

secondo che la intendono i cristiani. Osservate che tale concetto

di Divinita esistente, e tuttavia quello che non solo ai volgari

cristiani, ma a tutti gl' intelletti piu potenti parve il piu ragione-

vole, il piu evidente. Come adunque a voi sembra si assurdo?

Sapete pure, che quei sommi ragionatori non solo credevano in

Dio, ma ne dimostravano la esistenza con argomenti che essi ri-

putavano inespugnabili, smaglianti di luce...

sentite, disse All con un po'di stizza: tutti quei famosi
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argomenti gli ho pesati: le sono metafisicherie, alle quali con altre

metafisiclierie si risponde; sono bolle di sapone che con un soffio

si disfanno... II fatto e che cotesto gran Dio ne si vede, ne si

tocca, ne si sente: ecco 1'eterna ragione per cui lo nego. Se coloro

erano persuasi del contrario, beati loro: io sto ancora aspettando

una ragione che mi convinca.

Alia quale sparata del professore rispose il capitano con gran

pace: Una ragione ! ve n'ha cento; e se io fossi dottore in filo-

sofia vi reciterei facilmente cento lezion^sulla esistenza di Dio.

Ma voi fate a fidanza con un soldataccio, che sapete inetto a cucire

insieme tre sillogisrai; e che peggio e, con un soldataccio che deve

sempre, pur discorrendo, vegliare sopra un possibile assalto degli

Ahaggar. Basta, lasciatemi dare una corsa ad esaminare la strada,

e poi filosoferemo anche un tratto, e una lezione vi faro colla mi-

glior borra che io mi abbia.

Com'ebbe detto, spinse il cammello sopra un poggetto, squadr6

la pianura, si accerto che i suoi corridori batteano fedelmente la

strada un bel due miglia piu innanzi che la carov^na, n& appariva

traccia di nemici. Ritorno ad All, e gli disse : Ho pensato che

e inutile con voi andare per le lunghe. Gli argomenti principali li

sapete, quegli argomenti che convinsero i sommi filosofi d'ogni eta.

Ve li propongo solo affinche mi diciate in che cosa essi vi paiono

deboli. Tre minuti basteranno
;
anzi basta un'occhiata. Vedete voi

questi granellini di rena innumerabili che noi calchiamo? Ognuno

d'essi grida: Dio e. Se Dio non m'avesse creato, non esisterei io

povero granellino. Io sono un essere che pu6 esistere e pu6 non

esistere : dunque ci dev' essere una causa che mi abbia determinato

ad esistere piuttosto che a non esistere. Questa causa poi anch'essa

deve esistere in virtu d'una simile causa che 1' abbia determinata

ad esistere. La terza deve similmente dipendere da una quarta. E

cosi sino a rinvenirsi una causa la quale non abbia bisogno di es-

sere prodotta da un'altra, ma sia esistente per necessita di sua

natura. Quell' essere che e causa prima di tutte le altre, causa non

causata, per se esistente e necessaria, e ci6 che si chiama Dio.

Ma...

Non m'interrompete. Guardate il sole che si muove. II sole e

materia; la materia per se e inerte, cioe indifferente al moto o alia
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quiete. Se adunque esso si muove, e chiaro che alcun movente lo

determine al moto. Questo movente dovette pur da un altro movente

essere stato mosso. E cosi in indefinito, fino a incontrare un raotore,

che sia primo principio del moto. Cio che si dice del moto, si ri-

pete di ogni attivita, di ogni vita. Colui che tutto muove e Dio.

Ma...

Ascoltatemi ancora. Lasciamo stare questi argomenti sottili,

ma invincibili, coi quali tutti i sapienti si convinsero della esistenza

di Dio: vi resta 1' altro argomento grosso, tanto fatto, visibile anche

a un cisehero, quello che convinse tutti i popoli, i negri, i selvaggi.

Mirate 1' ordine della terra e del cielo, pensate i mondi innumere-

voli che si aggirano penduli sul nostro capo e intorno al nostro

pianeta, e tutto ci6 con disciplina perfetta e con armonia inenar-

rabile. Ditemi, questo oriuolo celeste e mondiale non rivela un ori-

olaio? Come chiamerete voi quella mente che lo architetto e lo

conserva? I popoli tutti lo chiamarono Dio.

Ma...

-
Compisco il concetto. Dal cielo infinito volgete lo sguardo a

un filolino di erba che germoglia dal seme. Chi ha prodotto una

macchinetta si maravigliosa ? Lasciamo stare ch'ell' e viva, e che il

moto vitale daH'intima natura dimostra subito un primo principio

di vita, che e Dio; guardiamo solo cosi grossamente al lavorio della

pianticella, a quelle poche cellule primitive le quali si foggiano in

una barbolina che s'affonda in terra e in una piumetta che s'apre

in foglie alia luce, a quel gambo che diviene stelo, e poi virgulto,

e poi tronco, e poi albero con rami e fronde e fiori; e finalmente

guardiamo al seme che cadra in terra e dara nascita a un novello

individuo della stessa specie; e cosi con vicenda perenne per secoli e

secoli. Amico, che vi pare di quel sapiente e potente che organo il

primo seme con una virtu cosi ammiranda ? Ecco Dio, che parla

in ciascun filo d' erba.

Ma...

- Abbiate pazienza anche un momento. Se non vi parla assai

alto il vegetale, ascoltate I'animale. Rappresentate al pensiero

anche solo una monade, una di quelle semplici vescicole animatis-

sime rivelateci dal microscopic, alle quali un cucchiaio d'acqua

sarebbe un vero oceano, giacche due milioni di esse navigano agia-
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tamente in una stilla di rugiada. Date 1' all alia fantasia, e imma-

ginate I'inarrivabile piccolezza di ciascun membro d'una monade,

e in tanta picciolezza pensate la struttura delicatissima di ciascuna

parte de'tessuti sodi onde s'incastella il corpo, de'mollami onde

si riempiono gl' intervalli, de'vasi separati ove si elaborano i sughi

alimentari ; figuratevi il congegno meccanico per apprestare il cibo,

i condotti per digerirlo, la venatura pei liquidi riparatori, i meati

della respirazione ; immaginate il sistema motore dell'agilissimo

corpicciuolo, con tutto il suo corredo di leve, di appoggi, di inne-

stature, di articolazioni, di muscoli e di legami per attuarlo; e

sopra ci6 intendete, se la mente vostra non vi si confonde, inten-

dete il raagistero degli organi sensorii, coi quali il vivacissirao

animaletto entra in relazione colla natura esteriore, conosce, cerca,

fugge i suoi simili, e commercia colla societa della stilla nativa,

stilla che per lui e la patria e 1'universo. In verita, o Ali, 1'infimo

dei cittadini del regno arnmale, la monade si vicina al nulla, parla

eloquentemente dell'ordinatore divino, che seppe ideare e comporre

un museo di portenti entro un atomo impalpabile e impercettibile :

la monade unisce la voce sua al conserto del creato, e canta le glorie

di Dio con armonia eguale all'armonia degli astri le cui traiettorie

incommensurabili stanno forse all'orbita del nostro sole, come F or-

bita del nostro sole a un volo di rondinella. Ecco Dio, ecco Dio!

- Ma...

Lasciatemi finire. Dio parla in voi, nel vostro spirito, nel-

1'anima vostra. Se non vi piace la parola anima, smettiamola. Vi

e in voi una facolta, un principio, un che pensante. In forza di

questo voi spaziate per la terra e.pel cielo, vi formate concetto

degli esseri innumerabili deir universo, indagate la loro essenza

e le loro proprieta, formate raziocinii fondandoli sopra principii

evidenti, intuite i conseguenti particolari nelle verita universal ,

pronunziate giudizii, volete, amate, odiate, temete: piu ancora in

forza di esso, voi create a piacer vostro interi mondi ideali. im-

prontate infiniti sistemi di scienze fisiche e razionali, scancellate

quasi i confini dello spazio e del tempo, e pellegrinate a volo per

Feterno e per F infinite... E voi non sentite che questo principio

si eccellente, che e voi, vi parla di Dio? Non vi sembra che esso

sia una scintilla accesa immediatamente da una luce divina ?
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- Ma...

Anche una parola e finisco. Ha dunque ragione chi dice che

Die non si vede, non si tocca, non si sente ? Quanto e vasta la

compage dell' universe, tutto e manifestazione della Divinita: 1'es-

sere imperfetto e contingente, fa arguire il perfetto e il necessario
;

il moto accusa un primo motore; 1'ordine universale dimostra un

ordinatore universale. E questi argomenti sono si facili, si natu-

ral), che anche gl'ingegni piii ottusi ne rimangono capaci; e le

menti piii forti ne rimangono capaci non solo, ma convinte, sfor-

zate, oppresse. Per ribellarsi a tali verita forza e rinnegare il buon

senso naturale, violentare la ragione, trasnaturarsi in bruti, in

ceppi, in sassi. Fingete che dimani sulla via del Deserto noi tro-

viamo un oriuolo da tasca. Sfido io tutti i professori di ateismo a

dimostrare che quell' oriuolo non e fatto da alcun facitore. Gi si

provino pure tutti i filosofi del mondo, e sottilizzando inventino

che quell' oriuolo esiste da se ab eterno, per sua naturale condi-

zione, ovvero che e nato per fortuito incontro di ruote, fortuita-

mente fabbricatesi dalla materia preesistente ; dopo tutte le dis

sertazioni, io, voi, i dissertatori stessi saranno persuasi come prima,

che 1' oriuolo e opera d'un artefice... E poi la mole del cosmo,

organamento immenso ed ammirando, di cui ogni minimo ordigno

e un prodigio subordinato al maggiore prodigio dell'ordme uni-

versale, si sara, creato da se ? si sara ordinato da se ? senza che una

mente ne concepisse 1'idea archetipa, e una volonta potentissima

Feseguisse? Eh via, queste le sono cose che si possono dire per

celia, per inconsideratezza, per passione: ma credere a buona fede,

no, non si possono. Plinio il Giovane notava al suo tempo, che gli

atei tornavan teisti col cadere infermi, e Platone affermava, che

giovani atei ne avea incontrati, vecchi atei, non mai.

Ali, che durante tutto questo discorso si era andato ribellando

internamente alia verita, e macinando seco stesso tutte le obbiezioni

che i moderni increduli hanno jnventato, avrebbe qui allegato le

solite chiacchiere, che non persuadono nessuno, fuori di colui che

volontariamente si acceca. Ma Gastone, che intendeva benissimo,

come Ali, per puntiglio avrebbe detto qualunque sciocchezza pur
di non darsi vinto, glie ne tolse il mezzo. Amico, diss'egli, ora

pensate pure a vostro agio alle speculazioni del panteisti, de'ma-
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terialisti, e de' modern! epicure!, evedete se le loro difficolta sieno

tali da oscurare la evidenza di queste ragionacce plebee che io vi

ho detto, come le avrei dette in un quartiere di soldati. Io intanto

dar6 una galoppata a riconoscere i nostri cari vicini, i signori

Ahaggar.

Disse, e scosse la briglia al cammello. Ed era tempo. Nella

foga della sua dimostrazione egli avea un po'troppo confidato nella

diligenza degli esploratori, trascurando di studiar la campagna da

per se stesso. Cavalcato un mille passi, vide a occhio un cavaliere

che correva verso lui a briglia sciolta. Era Guido, Guido che aveva

scorto distintamente col cannocchiale un uomo accoccolato in terra

sul ciglio d'una estesissima duna che si parava innanzi quasi a

sbarrare la via. Poco stante due altri cavalier! sopraggiugnevano,

e confermavano 1'avviso di Guido, asseverando di avere veduto

1'uomo coi loro occhi. Gastone chiam6 il sceicco Messaoud e gli

altri ufficiali di guerra a consiglio. Si risolvette col consenso di

tutti che un uomo, in quel luogo, solo soletto, coricato a terra, a

quell' ora, non poteva in conto alcuno riputarsi un viandante, ma
essere senza dubbio veruno una sentinella in ispia, e che non lungi

dovea stare in agguato il nemico. Messaoud, che assai volte aveva

battuta questa strada, assicurava, che dietro quella duna era in

realta un uadi, o bacino di fiume a secco, e dall' altra parte un

rialto di terreno piano, e ascendente verso Insallah e sparso di

alcune macchie d'arbusti. Mentre si consigliava, ecco un terzo

esploratore che giugneva ansante, scalmanato, e diceva: Ho visto

io un grosso di tuaricchi in fondo all' uadi, dove e un po'po'di

verdura. Sono tutti montati sui cammelli. A mio occhio saranno

un trecento uomini da guerra.

A tali novelle, piu non poteva dubitarsi della presenza degli

Ahaggar e dei loro disegni ostili: ciononostante Gastone per nulla

precipitare, si content6 di fermare la carovana, e recarla in ordine

dibuona difesa. Ilpericolo non 1'impensieriva gran fatto, ma dole-

vagli soprammodo il dovere perdere il tempo, e forse non poter

giungere ad Insallah innanzi notte. E pure questo non era tempo

perso, ma guadagnato.
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I.

Forme et Matiere par le D. F. FREDAULT Paris 1876. Un volume

in 8 di pagine 278.

II Dottor Fredault e uno di quei valorosi, che in Francia si

adoperano, per la ristorazione della filosofia scolastica, anche per

ci6 che riguarda la parte razionale delle scienze fisiche. A tal uopo

egli scrisse un eccellenle libro, di ben novecento e piu pagine,

intitolato: Fisiokgia generale
1

,
dove cercando di stabilire 1'unita

sostanziale dell'uomo, secondo i veri principii di san Tommaso

d'Aquino, si allarga a parlare della composizione di sostanza di

tutti gli altri esseri inferior!. Noi cl proponiamo (cosi egli diceva

quivi) di ripigliare la dottrina scolastica, secondochS Leibnizio ne

aveva manifestato il voto, e di esaminare successivamente la causa

formale, la causa materiale, le cause efficient! e le cause finali.

Questa ci sembra la sola via legittima per arrivare alia cono-

scenza dell' uomo 2
. Egli espose benissimo questa dottrina; e noi

in questo nostro periodico gliene demmo altissime lodi. In un sol

punto riputammo nostro debito di confutarlo, ed era quello, in

cui allontanandosi dalla dottrina dell'Angelico Dottore, sosteneva

che nei corpi misti, o composti che diconsi, rimanessero non pure

in virtu ma in atto le forme sostanziali dei corpi semplici: il che

esteso altresi ai viventi, veniva a menomare la teorica dell'unita

sostanziale, da lui stesso sostenuta, riguardo all' uomo; e per6

era una incoerenza, da doversi rimuovere.

Ora, con nostro rincrescimento, veggiamo che, per contrario il

chiaro Autore scrive appositamente il libro summentovato : Forma

e materia, per ribadire quella sua opinione; e siccome e facile lo

sdrucciolo da un fallo in un altro, passa a guastare 1'idea stessa

t'ondamentale del sistema scolastico, anteriormente da lui difeso:

1

Physiologic genervk ecc. Paris 1863.
8
Opera cilata, pag. 124.
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sicche in questo seeondo suo lavoro non ci sembra di riconoscere

piu il Fredault, autore del primo. Attesa 1'autorita di un taato

uomo, e i precedent! suoi meriti verso la sana filosofia, stimiamo

debito nostro occuparci con diligenza di questo scritto, 'benche

dettato in favella diversa dalF italiana. E per procedere con mag-

gior ordine, faremo uso di distinti paragrafi.

I.

Dottrina dell'Autore.

Noi ci passiamo di alcune sentenze spicciolate dell'egregio Au-

tore; le quali in nessun modo ci piacciono, non fosse altro, per

i'equivoco che contengono. Tal e, a cagion d'esempio, quella, che

dice non conoscersi da noi ne potersi conoscere 1'essenza di alcuna

cosa, sia essa materia, sia spirito. Nous ne connaissons et ne pou-

vons connaitre I'essence de rien, pas plus de la matiere que de

I'esprit. L'essence du fer ou du soufre, ou de Voxigene nous est et

nous demeurera aussi inconnue, que I'essence de la pensee\ Se non

conosciamo 1' essenza della materia ne quella dello spirito e del

pensiero, sopra di che stabiliremo la spiritualita dell' anima umana

e r impossibiiita della materia pensante? II dubbio Lockiano non

apparirebbe per avventura ragionevole? Gertamente il Fredault

avra inteso dire che noi non conosciamo coteste essenze intuitiva-

mente, bensi arguitivamente, in virtu dei caratteri che ci presen-

tano, o degli effetti che cagionano. Nondimeno il modo di parlare,

da lui adoperato, non e lodevole.

Ma restringiamoci ai soli due punti principal!, della permanenza

cioe in atto dei corpi semplici nei misti, e al concetto di materia

prima.

E quanto al primo, san Tommaso avea insegnato che le forme

dei corpi semplici restano nel misto non in atto ma in virtu:

Formae elementorum manent in mixto non adu sed virtute*. II

Fredault rigetta questa sentenza. Egli dice: La Ghimica, la quale

analizza, ossia decompone e poi ricompone i corpi composti, ci

1

Pag. 51.

8 Summae Th. 1. p. q. 16, a. 4 ad i.
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dichiara che 1'acqua e formata di due volumi d'idrogene e d'un

volume d' ossigeno, di maniera che ciascun atomo o parte infinita-

mente piccola d'acqua contiene due atomi d' idrogeno ed uno d'os-

sigeno
1

. )) Donde inferisce che 1'acqua non e che il risultato di

quei due elementi, combinati insieme; e che pero essi vi si trovano

in atto. Lo stesso dicasi delle altre combinazioni.

Oltre questa manifesta esperienza, la cosa gli sernbra evidente

da! peso del corpo composto, che corrisponde esattamente alia

somma dei pesi dei componenti. Un equivalente di ossigeno, egli

cedi, pesando otto grammi, e un equivalente d' idrogeno pesando

un grammo, danno nella loro combinazione un peso di nove grammi

d'acqua; e cosi di tutti i composti. Questo punto e capitale. Pe-

rocche ciascun corpo ha il suo peso proprio, per modo che H

peso d'una sostanza e la caratteristica d'un essere, che non si puo
intendere senza un principio di essere. La rappresentazione del

peso del componente nel composto e un testimonio innegabile della

presenza di esso componente
2

.

Questa dottrina e sostenuta dail'Autore a rispetto non solo del

composti inorganici, ma eziandio degli organici; nei quali egli

vuole che gli elementi ritengano il loro essere specifico, e soltanto

ricevano una nuova modificazione, in virtu del principio vitale che

se ne impadronisce. Gli -elementi materiali d' un corpo vivente

(son sue parole) sussistono per loro stessi, perche essi hanno una

forma sostanziale
;
ma essi hanno evidentemente 1' attitudine a di-

venir materia di corpo vivo, senza di che essi non potrebbero per-

venirvi. Quest' attitudine costituisce una sorta di modalita di essere

condizionale, di cui 1'elemento non puo godere, che a condiziose

d' essere informato d'una forma sostanziale vivente. Aocioccae

1' ossigeno, il solfo, 1'azoto, il fosforo, il carbonio, 1' idrogeno

possano divenir carne, fa loro d'uopo I'atfcitudine ad essere questa

came; e quest' attitudine costituisce in loro una modalita d' essere

condizionale, di cui queste sostanze godono alia sola condizione

che una forma vivente le fara carne. Quando esse sono sotto questa

forma sostanziale vivente, esse godono di questo essere, che loro

1
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competeva condizionalmente e che e un vero essere, distinto dalla

forma sostanziale che le informa
T

. II che evidentemente significa

che il fosforo, 1'ossigeno, 1'azoto eccetera nel corpo animate hanno

un doppio essere: quello cio& che proviene dalla propria forma,

la quale non perdono, e quello che proviene dalla forma animante.

In virtu della prima restano fosforo, ossigeno, azoto eccetera
;
in

virtu della seconda diventano carne, sicche" al tempo stesso sono

1'una cosa e Faltra. Cio veramente apparisce alquanto strano; ma

noi qui non facciamo che esporre la teorica dell'Autore.

Quanto alia materia prima, san Tommaso ce la rappresenta

costantemente come il primo subhietto trasmutabile a rispetto

dell' essere sostanziale dei corpi, e pero come una realita di per

se indeterminata e pura potenza in genere di sostanza: Materia

prima est potentia pura, sicut Deus est purus actus
2

. Ed altrove:

Materia secundum suam substantiam (cioe nel proprio essere) est

potentia ad esse substantiate
3

. II Fredault nella sua prima opera

3i era conformato a questo concetto. Egli parlando della materia

prima ce Tavea descritta come quella qui nest rien par soi et n'a

que la possiUlite de devenir quelque chose'
1
. E alquanto dopo sog-

giungeva: Egli e chiaro che di questi due elementi, doe" di cio

onde la cosa si fa e della forma che fa, questo secondo solamente

e utiattivita, il primo e semplice capadta
5

. Siffatto concetto e

ripudiato da lui in questa seconda sua opera, nella quale attri-

buisce alia materia de' corpi naturali un essere attuale e determi-

nate, in modo analogo a quello, onde la materia delle opere

artistiche, oltre all'attitudine di divenire statua, carro, spada,

e va dicendo, e marmo, legno, acciaio, e cosi del resto, Per-

che la materia, egli dice, non avrebb'ella due maniere d' essere,

che convien bene distinguere: un essere proprio, poiche ella

e, e un essere d'informazione col ricevere una forma che le da

una figura novella e una modalita sostanziale? Cio non dovrebbe

apparire strano a uomini istruiti, i quali scorgono nella natura

'
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esseri, che prendono successivamente forme si different!. D'altra

parte, come noi abbiamo detto, quello, che ha luogo nelle opere

d'arte, ci e spia per cio che puo aver luogo negli esseri natural!;

giacche la trasformazione sostanziale, non e che un grado piu avan-

zato del medesimo fenomeno l
. II che vorrebbe dire che e ancor

essa una mutazione accidentale : Plus et minus non mutat speciem.

Le ragioni, a cui si appoggia FAutore, sono:

1 Perche altrimenti la materia sarebbe un puro nulla. Que-

sta materia prima, ha ella per se medesima una sussistenza, o ella

e un puro nulla ? Se ella e qualche cosa, ha ella dunque un prin-

cipio d' essere, che le da F essere qualche cosa di confusamente

determinato (confusione e determinazione non sembrano concetti ben

concordi tra loro) e la forma sostanziale vi si sopraggiunge per

darle una forma d'essere determinato (dunque di per se la materia

ha solo un essere indeterminatoj precisa, definita
2

. L'Autore

conforta la sua sentenza coH'autorita di Scoto.

2 II concetto di materia che perde una forma per ricererne

un'altra, e una specie di panteismo. Ci ha qui sotto, egli dice,

una teorica panteistica
3

. E questa paura del panteismo lo invade

si fattamente, che ci torna sopra piu volte
4

. Eppure a rassicurarlo

potevano bastare quelle parole di san Tommaso, riportate di sopra,

che la materia e pura potenza, come Dio e puro atto. Ci possono

essere cose piu lontane ed opposte tra loro?

II.

L' esperienza, a cui ricorre il Fredault

era conosduta dagli Scohstici

Cio, che costituisce tutta la difficolta contro la dottrina scola-

stica, si e il fatto che i corpi semplici, ossieno elementari, entrano

nella formazione del misto, e di bel nuovo ne risultano al cor-

rompersi di quello. Ora un tal fatto non e una scoperta moderna,

1

Pag. 63.
4
Pag. 28.

3
Pag. 62.

4 Vedi pag. 86 e pag. 163.
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ma una cognizione antichissima. Ecco come ne parla il Dottor

san Tommaso, sulle orme di Aristotile: Si dicono elementari

quei corpi, nei quali si sciolgono tutti i corpi misti, e dai quali,

per conseguenza, questi corpi sono composti. Ma essi corpi, che

diconsi elementari, non si risolvono in altri corpi, different! tra

loro specificamente, ma solo si dividono in parti omogenee. Ilia

dicuntur esse ekmenta, in quae ultimo resokuntur omnia corpora

mixta, et per consequens ea sunt, ex quibus primo componuntur
huiusmodi corpora. Ipsa autem corpora, quae elementa dicuntur,

non dividuntur in alia corpora, specie differentia, sed in paries

consimiles
l

. Onde ci fa meraviglia che il Fredault abbia potuto

dire: Cette idee des corps simples formant, par leurs combi-

naisons, des corps composes, est une loi scientifique ave'ree, que

1'antiquite n'a pas connue
2

. Come puo dirsi con verita che Fan-

tichita non ha conosciuto questa legge, del formarsi i corpi com-

posti dai semplici, se san Tommaso definisce i corpi semplici da

questo appunto, che son quelli, da cui i misti primo componuntur
nei quali ultimo resokuntur 7 II fatto delle analisi e sintesi chi-

miche non e qui espresso nella maniera piu precisa e lampante ?

Ma gli Scolastici, ripiglia il signer Fredault, pensavano con

Aristotile che questi corpi semplici, di cui si compongono i misti,

non fossero che soli quattro. Noi non siamo piu, egli dice, al

tempo, in cui non si riconoscevano che quattro element!: 1'aria, il

fuoco, la terra e 1'acqua; oggi se ne riconoscono piu di settanta
3

.

1 In 5 m Melaphys. lect. IV. II Cardinal Toledo, insigne scolastico, si esprime
cosi: a In due modi possiamo rinvenire i corpi elemental. L'uno e 1' analisi.

Imperocche sperimentiamo che alcuni corpi si risolvono in altri, come sono i

eorpi misti, e che altri non si risolvono in sostanze diverse, ma sol si dividono

nella stessa sostanza. Dunque e chiaro che quelli, i quali si decompongono soao

composti di quelli, nei quali si decompongono; e come il progredire all' infmito

nella composizione ripugna ;
cosl e d' uopo ridursi a sostanze indecomponibili, !

quali saranno elementi. II secondo modo per riconoscere gli element!, e la sin-

tesi. Egli e manifesto che molti corpi hanno origine dalla composizione di altri;

e pero bisogna ammettere che quelli, i quali non risultano da alcuna composi-

zione, siano elementi. De general. 1. II, q. IV.

8
Pag. 80.

3
Pag. 80. E comune oggidl il vezzo di mettere in ridicolo questa opinione

di Aristotile e degli Scolastici suoi seguaci; come se altri volesse meltere in

-c-olo la Chimica di sei lustri fa, perche invece di circa 10 corpi elementari ne rico-
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Verissimo
;
ma cio che monta? II numero maggiore o minore

degli element! riconosciuti non ha nessuna influenza nella sostanza

della teorica. E ce ne appelliamo allo stesso sig. Fredault, il quale

giustamente osserva: Importa poco ai principii che vi abbia venti

solamente o sessanta o duecento corpi semplici : e questo un fatto

da avverare; ma ad ogni modo non resta men vero in ogni caso

che il corpo semplice e un essere indecomponibile, e che combi-

aandosi con altri corpi semplici forma i corpi composti
l

. Questo

e cio che costituisce il fondo della dottrina, intorno all' analisi e

sintesi chimica de' corpi; ed e il solo punto sperimentale, che si

collega colla quistione: se i semplici restano in actu o solo in mr-

tute-nei corpi misti. Ora cotesto punto, torniamo a ripetere, era co

nosciutissimo dagli Scolastici; e pero si ha mal garbo a rinfacciare

loro 1'ignoranza della chimica, perabbattere ladecisione, che essi

davano di quella controversia. Benche per la condizione de' tempi,

essi ignorassero i perfezionamenti, a cui la chimica & stata poscia

condotta, ne conoscevano il fatto capitale, che solo era necessario

a sapersi, per defmire la controversia con cognizione di causa.

Un'altra mancanza di cognizione egli nota negli antichi, ed e

r.osceva poco piu di 40. Ma oltre a cio il medesimo Fredault nell' altra sua opera

(Physiologie generate ecc. p. 193) spiega in senso accettabile quell'opinione antica

-dicendo: Gli antichi intendevano per quest! elementi le forme elementari. La

terra e il principio solido, 1'acqua il principio liquido, 1'aria il principle aeriforme,

ii fuoco 51 principio sottile o fluido imponderabile, come si dice ai nostri giorni.

Questo era giustissimo; e alia line del secolo ultimo, nel punto che la Chimica

si compiva per la scoperla dei gas, Macquer celebrava quest' antica verita. Si

deve (die* egli) considerare come dimostrato presenlemente pei lavori di Becher

e di Stahl che Yacqua, la terra, e il fuoco entrano veramente come principii nella

composizione dei corpi. Le esperienze di Boyle, di Hales, di Priestley hanno fatto

vedere che 1'aria entra ancora come principio, ed anche in gran quantita... Si

riconoscera dunque con meraviglia che noi ammettiamo presentemente, cqme

principii di tutti i composti, i quattro elementi : il fuoco, 1' aria, la terra e 1'acqua,

che Aristotile avea indicati come tali ben lungo tempo prima, che si avessero le

conoscenze di Chimica, necessarie per attestare una simile verita. Di fatlo, in

qualunque maniera si decompongano i corpi, non si puo mai cavarne die queste

sostanze; esse sono Pultimo termine dell' analisi chimica (Diclimnaire da Chimie,

art. Principe, edizione del 1118). Cio vuol forse dire che non abbiamo molte

terre, cioe molti solidi, molti elementi acquei, aeriformi o sottili? No, senza dubbio.

io vuol dir solamente che per quanto si eompongano o decompongano i corpi,

si giunge sempre a un principio solido, acqueo, aeriforme o sottile.

1
Pag. 80.
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quella che riguarda le leggi, onde son govcrnate le cliimiche com-

posizioni. La chimica, egli dice, avendo costatato questi fatti

(cioe che i corpi semplici combinandosi formano dei compost! bi-

narii, ternarii, quaternarii, o delle leghe e delle mescolanze), ha

ancora stabilito che i corpi combinandosi tra loro per formare

questi composti seguono tre leggi:

l
a
Le combinazioni si fanno secondo proporzioni multiple de-

finite; di maniera che vi abbia sempre una quantita determinata

dell'una e delle altre sostanze. Non si potrebbe mettere no" piu

dell'una, ne piu dell'altra, e 1'una e sempre all'altra nelle pro-

porzioni di 1 a 2, o a 3, ovvero di 2 a 3, ovvero di 1 a 4.

2
a
In questi composti un elemento puo sostituirsi a un altro

per formare un nuovo composto, ma secondo una legge di equiva-

lenza, che esige tanto dell'uno per surrogare tanto dell' altro,

non la medesima quantita : di maniera che, per esempio, ci vorra

8 d'idrogene per surrogare 1 d'ossigeno.

3
a Le proporzioni, secondo le quali i corpi si combinano o

si equivalgono nelle combinazioni, sono in rapporto coi pesi atomic!

di essi corpi ; chiamando peso atomico il peso del corpo, sotto un

dato volume, che sia lo stesso per tutti; di maniera che per un

centimetro cubo tal corpo pesa il doppio di cio che pesa un mede-

simo centimetro di tal altro corpo
l
.

Anche questo e vero : gli antichi non conobbero coteste leggi.

Ma anche questo non ha che fare colla quistione. Le anzidette leggi

appartengono alia scienza chimica in quanto tale, ma non hanno

nessuna connessione col problema riguardante la permanenza dei

semplici nel composto. Di fatto, quand' anche quelle leggi non aves-

sero luogo, potrebbe la difficolta contro la dottrina scolastica sus-

sistere intera. Per contrario questa difficolta potrebbe del tutto

svanire, nonostante che quelle leggi avessero luogo. E vaglia il vero,

supponiamo che nessuna proporzione si richieda tra gli element!

nel combinarsi; che per essi non si avveri nessuna equivalenza;

che il peso atomico si cambii; e nondimeno 1'analisi del composto
vi dia sempre gli element! che concorsero a formarlo. Voi sempre
avreste fondamento di dire: dunque quegli element! stavano in

1

Pag. 60.
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atto nel composto. Egualmente, fate 1'ipotesi che i semplici nel

combinarsi richieggano, come di fatto richieggono, quelle leggi ;

ma nondimeno non si ricavino piu dalla dissoluzione del composto.

Voi issofatto non avreste piu diritto a sostenere la permanenza in

atto dei semplici nel composto. Anzi ci avrebbe allora ragione d'infe-

rire il contrario, perchd si argomenterebbe cosi : Se i semplici ri-

manessero in atto nel composto, Y analisi chimica potrebbe cavar-

neli; ma non li cava; dunque e segno manifesto che sono stati

distrutti e convertiti in altra sostanza.

Questo nostro discorso ci sembra assai chiaro, e per6 conchiu-

diamo che ne le leggi della combinazione ne il numero de' semplici,

ma il solo riapparire di questi nella dissoluzione del composto, e

il fatto, che possa dar valore alia sentenza contraria a quella degli

Scolastici. Or questo fatto era loro notissimo. San Tommaso lo in-

chiuse nella stessa definizione dei semplici, dicendoli esser quelli,

in cui i misti ultimamente si sciolgono, e da cui primamente com-

pongonsi. Ne solamente lo conobbero, ma ne intesero tutta la forza;

inferendo da do che dunque i semplici non venivano del tutto

distrutli, ma in qualche modo rimanevano ne'composti. Si elementa

non manent in mixto, non sunt elementa; neque etiam mixtum poterit

in ilia resolvi, quod est falsum et contra experientiam. Cosi il

Suarez
1

. E san Tommaso da questa permanenza appunto inferiva che

il pane, esempligrazia, non puo dirsi elemento del sangue, perche
1

convertendosi in esso non vi resta in nessun modo. Panis est ma-

teria sanguinis, sed non generatur sanguis nisi corrumpatur panis.

Unde panis non remanet in sanguine. Unde non potest did panis

elementum sanguinis : sed elementa oportet aliquo modo manere, cum

non omnino corrumpantur
2

.

III.

Perche gli Scolastici dalla conosciuta esperienza

non dedussero I'illazione bramata dal Fredault

Ma dunque, se la cosa e cosi, perche gli Scolastici non ne de-

dussero che i semplici restano in atto nel composto, e piuttosto
1

Disput. Metaph. Disp. XV, sect. X.

Opuscolo XXVII, De principiis naturae.
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inferirono 1'opposto: Non igitur actu manent elementa in mixtor

sed virtute ?

Rispondiamo : Ci6 essi fecero, perche, non guardarono un sola

del due lati del fenomeno, ma ambidue. Se dall'una parte e certo

che i semplici concorrono a formare il composto e riappariscono

nella sua dissoluzione ;
dall'altra non e meno evidente che nel

composto tutte le proprieta del semplici, salvo il solo peso, sona

cambiate, e bene spesso in contrarie. II che non puo ragionevol-

mente spiegarsi, se 1'essere stesso sostanziale di quelli non si sup-

ponga cambiato.

questa una verita, che comincia oggidi ad essere confessata

dai piu famosi chimici. La costanza di composizione, dice il

signor Hoffman, che presentano le combinazioni chimiche, e la dif-

ferenza fra le loro proprieta e quelle dei loro elementi furono os-

servate finora senza eccezione in ogni caso. Quindi soggiunge :

Nelle combinazioni chimiche le proprieta degli elementi sono

distrutte, e 1' individuality dei componenti e scomparsa nell'atto

della formazione di un nuovo corpo con nuove proprieta
T

. La

stesso, quasi coi medesimi termini ci dice il signor Gooke, lodatis-

simo Professore di Ghimica nell'Universita americana di Howard.

(( In tutti gli esempii (son sue parole) di unione e decomposizione

chimica le qualita adoperate nel processo dispaiono interamente, e

sostanze del tutto differenti e fornite di nuove qualita appaiono in.

luogo di quelle. E piu sotto: Quando 1'acqua viene decomposta,

le qualita dell'acqua si perdono del tutto nelle qualita dei due

gas estratti da quella, ed una tal quale dose d'energia viene as-

sorbita. Quando poi 1'acqua viene formata, le qualita dell'ossigeno

e dell' idrogeno vengono sommerse del tutto in quelle del liquido

risultante, nel mentre che viene sprigionata la medesima dose di

energia. Se poi Tossigeno e 1' idrogeno esistono come tali nel-

1'acqua, ovvero sieno prodotti per una ignota e sconosciuta tras-

formazione delle loro sostanze, la e una quistione, intorno a cui

possiamo bensi specolare, ma rispetto alia quale non abbiamo

contezza. Tutto quello, che sopra di do sappiamo, e che la muta-

4 Mroduziom alia Chimica moder/ia, pag. 16. Firenze-Torino-Milano 18G9
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sione dell'acqua nei due gas, e quella dei due gas nell' acqua, non

accompagnata da mutazione veruna di peso ;
e di qui conchiu-

diamo che in quel cambiamento il materiale e conservato, o in altri

termini che 1'acqua e i gas sono lo stesso materiale sotto diffe-

renti forme (non si sarebbero potuti meglio espfimere gli stessi

'Scolastici: resta il peso, perche resta il principio materiale, da

ui sgorga la quantita ; quantitas se tenet ex parte materiae, dice

S. Tommaso). Ora la teorica, che fino al tempo presente & riuscita

a dare una spiegazione intelligibile di questi fatti, stanzia che

f idrogeno e 1'ossigeno esistono come tali nell'acqua, conservando

tiascuno la sua individualita
;
che ciascuna molecola d'acqua const a

di tre particelle, due d' idrogeno e una d'ossigeno ; che, quando

F acqua vien decomposta, le molecole sono licenziate, ed allora le

particelle di ossigeno si accoppiano tra loro per tornare molecole

di gas ossigeno, e quelle d' idrogeno per formare molecole di gas

idrogeno ;
che dall'altra parte, quando i gas si ricombinano, accade

tutto il contrario, in quanto ciascuna particella di ossigeno riu-

nisce a se due particelle d' idrogeno, per formare una molecola

d'acqua... Tuttavia io devo confessare che mi sento tratto piuttosto

a quella spiegazione della natura, che ha trovato seguito in molti

dei piu eminent! fisici dell' eta presente... Secondo la quale le

particelle dell'acqua sono perfettamente omogenee, ed il cambia-

mento che ha luogo, quando 1'acqua viene decomposta, non con-

siste gia nella risoluzione delle sue molecole nelle particelle pree-

sistenti, ma nel dare allo stesso materiale altre affezioni.
[

L'Autore, non essendo filosofo, adopera la voce affezioni, ma

invece avrebbe dovuto adoperare il vocabolo forma, o principio di

essere sostanziale. Imperocche se tutte le particelle di acqua nella

stessa molecola integrante sono acqua, e non due d' idrogeno ed

una d'ossigeno; e 1' idrogeno e 1'ossigeno non riappariscono per

soluzione delle molecole dell'acqua nelle sue particelle preesistenti ;

vuol dire che riappariscono per vera produzione sostanziale, sicche

in essi la materia, comune a tutti i corpi, rivesta un principio for-

male e specificante, diverso da qwello che aveva nell'acqua.

1

Tiie nwt Chemistry by J. P. COOKE Ir. New-York 1875.
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Dunque gli element! (ossigeno ed idrogeno) in quel composto

(acqua) non esistevano in atto, nel proprio essere. D' altra parte

nonpud dirsi che esistessero in pura potenza; perocche in tal caso

non ci sarebbe ragione perche dalla decomposizione dell' acqua

risultassero essi appunto e non altri element! diversi. Dunque
convien dire che vi si trovavano in uno stato mediano tra 1' atto e

la pura potenza, il che vien espresso con quella frase : in virtu,

virtute.

E questo appunto e il ragionamento di san Tomraaso
;

il quale

nell'opuscolo da noi citato De mixtione elementorum, dopo aver

esclusa la sentenza di coloro, che volevano la persistenza attuale

dei semplici nel composto (giacche in tal caso non sarebbesi for-

mata una nuova sostanza) ;
ed osservando d' altra parte che i sem-

plici nel composto non del tutto periscono (giacche altrimenti

i'analisi nonpotrebbe cavarneli); soggiunge: Oportet igitur modum

invenire, quo et veritas mixtionis salvetur, et tamen elementa non

totaliter corrumpantur, sed aliqualiter in mixto remaneant 1
. Quindi

conchiude che questo rimanere aliqualiter consiste in cio, che le

loro forme vi restino non in atto ma in virtu: Suni igitur formae

elementorum in mixto non actu sed virtute
'
2

. La qual contenenza

virtuale non e una frase vuota di senso, ma esprime per parte della

forma del misto 1' equivalere nella sua unita alle forme dei sem-

plici ;
e per parte della materia la prossima disposizione di questa

a ripigliare le antiche forme di quegli elementi, che si congiunsero

a formare il composto: Miscibilia in mixto sunt in potentia maxime

appropinquata actui
3

. Di che giustamente il Suarez inferisce non

esser mestieri che i semplici, i quali sorgono dalla dissoluzione

del misto, vi preesistano in atto
; giacche il loro riapparire otti-

mamente si spiega per vera generazione, attesa la prossima dispo-

sizione, in che era la materia del misto, rispetto a loro. Non est

necesse ea quae videntur ex ligno fieri, cum comburitur, in eo

formaliter praecessisse; sed virtute tantum f secundum aliquam mi-

nus remotam dispositionem, ratione cuius ilia omnia de novo gene-

1

Opusc. XXIX, De mixtione elementorum .

2
Ivi.

3
Opuscolo De natura materiaQ, c. VIII.
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rantur
1

. Di che si vede quanto strana sia la dimanda di alcuni:

Perche nella dissoluzione dell' acqua, esempligrazia, sorgono 1'os-

sigeno e Fidrogeno e non piuttosto il cloro ed il magnesio? Se

1' acqua resulto da quei due primi element!, come volete che si

risolva ne' second!? Si dira: la materia prima, che sola e rimasa

di quelli, si trova egualmente in questi. Ma che entra qui la

la materia prima? Quando si tratta della produzione d'una so-

stanza, non basta la materia prima, di per se presa, ma si ricerca

la materia prossima, ossia la materia prima gia rivestita di quelle

disposizioni, che son presupposto e via e condizione necessaria

alia forma che deve ricevere. Ora le disposizioni della materia,

sotto la forma sostanziale di acqua, son rispondenti prossimamente

alle forme sostanziali d'ossigeno e d'idrogene, le quali son con-

tenute virtualmente in essa forma sostanziale di acqua. Acconcia-

mente il Suarez: Formam unamquamque, secundum propriam

speciem, non respicere tantum materiam nudam, sed praeparatam

et sibi accommodatam per naturales dispositions
2

.

II.

ALBUM DEI GENOVESI. A Pio IX, Pontefice Massimo, nel suo Giubileo

episcopak, III giugno MDCCCLXXVII. Genova, tipografia

della Gioventu. Bel vol. in 4.

Nel mirabile slancio di carita figliale che in quest' anno, ad oc-

casione del Giubileo episcopale di Pio IX, trasse a Roma da tutte

le parti della terra i popoli credent! a fare solenne protesta di fede

e devozione alia Gattedra di Pietro e alia persona del gran Ponte-

fice che oggi vi siede
;

i Genovesi, celebri fra gli antichi guelfi

italiani, e stati in ogni tempo figli devotissimi e valorosi campion!

della Santa Sede, non potea fallire che in singolar modo non si

segnalassero. E la citta che si gloria del bel titolo di Citta di

Maria SS., scolpito in fronte alle sue porte, avea special motivo

di onorare in tal occasione il Pontefice deirimmacolata.

Or tra le altre dimostrazioni del loro ossequio ed amore, insieme

alle generose offerte e a! donativi, per ricchezza e per arte eguai-

1
Disp. Metaphys. Disp. XV, sect. X.

2
Ibi, Disp. XIV, sect. Ill, n. 32.
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mente splendidi, che i Genovesi per mezzo (Tuna scelta Deputazione,.

condotta a'piedi di Sua Santita dallo stesso Rev. mo loro Arrive-

scovo, Monsignor Salvatore Magnasco, presentarono al Santo Pa-

dre; fu bel pensiero di offrirgli anche, in un Album, una raccolta

di componimenti letterarii, quasi corona di fiorij da depone nelle

mani del Sommo Pio. Noi abbiam sott'occhio quest' Album, e ci

pare cosa veramente degna e della maesta del personaggio a cui e

oiFerto, e della devozione degli offerenti. fi un bel volume in ia

grande, in nobilissimi tipi, di presso a 200 pagine, tutte inqua-

drate a festa entro a fregi di gala ; contenenti, oltre ad una Prefa-

zione, indirizzata dalla Gommissione editrice all' Eccellenza Reve-

r&ndissima di Monsignor Magnasco che fu il promotore e 1'anima

dell'impresa, una cinquantina di composizioni, in italiano, in latino

ed alcune in greco, la massima parte poetiche, nelle quali si cele-

brano i fasti piu memorabili della vita e del pontificate di Pio IX.

Quanto al pregio letterario delFOpera, ci basti dire che essa e

parto dell'ingegno e tributo d'amore dei piu valenti letterati, onde

oggi si onori il clero e il laicato genovese. Bensi ci piace rilevar

due cose che ci paion degne di special nota. L'una si e il gentil

pensiero, con cui piu d'un poeta, cercando nei fatti di Pio IX

qualche sua singolar relazione con Genova, commemora il soggiorno

che ei fece nella capitale della Liguria, dal 5 luglio al 5 ottobre

del 1823, ivi aspettando d'imbarcarsi sull'^ioisa per la sua mis-

sione del Chili. In quell' indugio di tre mesi egli visit6 la citta e i

dintorni, e fu anche al Ghiappeto, dove oggi ha stanza il minore

Seminario arcivescovile
;
onde un dei poeti, ivi professore, il sacer-

dote Francesco Zignago, in una sua nobile Canzone che ha appunto*

per tema: L'Abbate Giovanni Mastai Ferretti al Cliiappeto, di lui.

canta fpag. 8) :

Qui fu : qui all' ombra assiso

Di cento querce annose,

Questi. fior, queste erbette e queste piante

Rallegro d'un sorriso,

Quando ancora le rose

Gli fiorian sull' angelico sembiante,

Quegli che, ignoto allora,

Or tulto il mondo onora,

Quei che sul Tebro solo a Pier secondo

Splende al cielo spettacolo ed al mondo.
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Del medesimo soggiorno dell' Abate Mastai in Geneva fa bella

memoria il canonico Giuseppe Grondona, in un' Ode saffica che ha

per titolo: Pius Genuae (pag. 180). Ma con piu particolareggiata

contezza ne parla il P. Luigi Persoglio, in una graziosa poesia

popolare, intitolata : Un Marinaio genovese ai piedi del Santo Padre

(pagg. 172-179). Perocche il Marinaio, raccontando nell'esordio

com' ei pigliasse animo, non ostantel'umil sua condizione, a pre~

sentarsi al Santo Padre, cosi si esprime :

So che Genova egli ama e che si gloria

D'avere visitato un di Portoria;

Ove nel ventitre fu spettatore

D'una bella Gasaccia del Muggier e.

Dei Fratelli osservo le cappe fine,

Udi cantar le nostre Pellegrine ;

Yolentieri ascolto tulto di nelto

Di Giacorno a cavallo il discorsetto.

So che alle Vigne celebro la Messa;

Sali, scese due volte dalla istessa

Nave Eloisa, che partir dovea

Ogni giorno pel Cile e mai sciogliea.

So che Genova lutta visito,

Che al Santuario di Savona ando.

Per tre mesi fu in Genova ospitato,

Prima in locanda a Pre', po'in Vescovato.

Tutte circostanze esattamente storiche; come pure storici sono

i costumi che ivi si accennano delle feste solife farsi in Genova per

san Giacomo maggiore (25 luglio): la celebre processione delle Ca-

saccie, le Pellegrine, e il Garzoncello a cavallo, rappresentante

san Giacomo, in atto di predicare.

Ma, quel che piu degno e di rilevarsi ia quest'Album dei Genovesi,

e ne forma il piu nobil pregio, si e 1' ardente affetto e devozione al

Papato, che spira da ogni sua pagina, e la professione del piu sin-

cero e puro Gattolicismo, che e sulla bocca, come nel cuore, di

tutti i suoi scrittori. Come il celebre patrizio di Genova, il duca

Be Ferrari, rapito non ha molto da morte aH'amore de'suoi con-

dttadini, cosi anch'essi altamente protestano d'essere Cattolici,

Apostolici, Romani, e Papall, senz' altro epiteto. Odasi per tutti un

dei piu illustri fra essi, e ben degno d' essere udito come di tutti

eloquente interprete, Monsignor Gaetano Alimonda (mentre noi
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scriviamo, sollevato alle infule episcopal!, con plauso di tutta

Italia) presidente della Commissione editrice dell'Album; ilguale,

in una cara prosa, intitolata: II mio amore a Pio IX (pagg. 182^18 5),

cosi parla :

lo amo il Eomano Pontefice lo amo e difendo 1' autorita del

Pontefice. Ho a lui posto la mia filiale servitu, sacrato il mio po-

vero ingegno, il mio cuore e le forze: non ha restrizioni questa

devozione mia, felice se mi potessi a lui legare anche col sangue !

a Amo il Papa, quanto da credente e gentile anima amar si

possa: e la pupilla degli occhi miei, il palpito del mio cuore.

Papa, quanto sei grande per me ! Santo Padre Pio IX, quanto mi

sei augusto, e venerabile ! in te la mia mente, come rapita da estasi,

si concentra. lo sono il figliuolo di Pio IX; sono I'ammiratore

caldissimo delle sue virtu. lo penso che il soffrire col Papa sia

consolazione e grandezza ; penso che il camminare col Papa sia

camminare con Gesu Cristo
; penso che la disonesta ira, la quale

contro al Papa si sfoga, provenga in radice dal nemico deH'uomo,

destinata percio a ritornare all'abisso, saettatadai colpi del cielo.

lo stretto a'tuoi piedi, o Vincitore del mondo, abbracciato alia pie*

tra che e sepolcro agl'increduli e monumento di vita agli eletti,

esclamo benedicendo e lacrimando: Santo Padre, gusta della pace

che e la corona a te decretata da Dio. Tuo Figlio ti ubbidira sempre. ))
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DEHAOT II Vangelo spiegato, difeso, meditato: o esposizione esc-

getija, apologetica, omiletica della vita del Nostro Signore Gesu

Cris'o, secondo 1'armonia dei Vangeli. Opera dell'Abate Dehaut,

curato di Septmonts, ecc. Prima versione italiana sulla quarta edi-

ziona di Parigi 1813, per cura del sac. Silvio Villoresi, prof, di

Sac-a Scrittura nel Seminario di Prato. Volume secondo. Firenze,

coi tipi di 31. Cellini e C. alia Galileiana, 1877. In 8. di pagg. 735.

Qwndo use! alia luce il primo vo- salire. E quelli, i quali leggono nel Dc-

lume di questa egregia opera, tradotta

con molta proprieta e garbo dal ch. sa-

cerdote Villoresi, ne sponemmo breve-

mente 1 concetto e ne facemmo notare

gli alti pregi, poggiandoci massima-

mentealPautorita d'illustri vescovi fran-

cesi. Ci gode 1'animo di poter invocare

per qaesta versione italiana, ora che

viene alia luce il secondo volume, una

autorka niente inferiore, che e quella

dell' illustre Vescovo di Pistoia e Prato,

Monsignor Niccolo Sozzifanti. Ecco una

parte di cio che egli ne scrive al

chiaro Tradnttore: ... Pare a me che

nulla (in quest' opera) si lasci a desi-

derare di cio che e opportune aiuto al-

rintelligenza del Sacro Testo; ricca

1'illustrazione storica e filologica ; 1'Ese-

gesi e chiara accurata erudita
;

si co-

nosce che 1'Autore e rriolto esercitato

nello studio dei santi Padri, benche

egli ami piuttosto scegliere che molti-

plicarne le citazioni. La parte pero che

deve essergli costata maggior fatica e

la polemica coi razionalisli
;
chi e vago

di apprendere quanta sia la loro mise-

randa fecondita, polra attingere dal De-

haut cognizione piu che sufficiente per
dar giudizio se Paulus, Strauss ecc.

meritino la fama, a cui la setta anticri-

stiana s'adopero e si adopera di fargli

haul i cavilli e i deliri dell' empieta ra-

zionalistica, non correranno pericolo di

venirne ingannati e aggirati; mortife-

rum bibent et non nocebit eis; tanto

valide e stringenti sono le confutazioni

che ribattono di mano in mano le diffi-

colta riferite. Non e poi esclusa dal

lavoro di Dehaut la pieta, ne si ristringe

a sentenze comuni, a osservazioni che

ciascuno puo fare senea aiuto d' altri
;

parmi anzi che gli Insegnamenli pm-
tici, e i Disegni omiletici sieno eccel-

lenli guide alia meditazione, e, per i

pastori delle anime, alle esposizioni del

Vangelo.

L'Aulore poi non solo avra ragione

di compiacersi che al sub lavoro sia

toccata cosi bella la veste italiana; ma
dovra confessare che gli yenga cresciuto

pregio e ornamento dalle Note dotte

molto e opportune aggiuntevi dal tra-

duttore. Godo inoltre che spesso vi ri-

corrano i nomi del Patrizi, del Ghirin-

ghello, e di altri Ilaliani, che, per nostra

non insolita sventura, sono quasi igno-

rati oltre 1'Alpe.

A noi altro non resta, se non rac-

comandare caldamente, massime al Glero,

un'opera di tanto merito, e che pu5 for-

nire una cosi eletta materia si pe'discorsi

polemici e morali, e si per le omelie.

ESSEIVA PIETRO Pastor Bonus. Elegia Petri Esseiva Friburgensis
Helvetii. praeraio aureo ornata in certamme poetico lacobi Henrici
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Hoeufftii liberalitate institute. Amslelodami, apud C. G. Tan. d^r

Post. MDCCCLXXVII. In 8. di pagg. 11.

Se tutle le latine poesie del chiaro amorosamente gli rimprovera la fuga,
Pietro Esseiva sono ammirabili per dopo cotante pruove di affettq; lo av-

classica eleganza, awegnache vi cam- verte dei pericoli che d'ogni j>arte,
da

peggi sempre, conforme 1' esigenze se lontano, lo circondano ; lo,richiama

degli argomenti, I'affetto; questa Ele- con ansiosa sollecitudine; e lisciato in

gla, il cui argomento e per se tutto disparte tutlo il rimanente sregge si

;ffetto, e nella sua eleganza cosi soave mette in via per ritrovarlo c ricarlosi

cosa, cosi amorosa, ed entra tanlo nel sulle spalle. Sarernmo tentati di rico-

cuore, che e propriamente un incanlo. piarla per intero, perche la gistassero
Come lo dice il titolo, essa descrive il anche i nostri lettori. Rechefemo al-

BUON PASTORE del Vangelo, e lo descrive meno, a saggio dei reslo, la
ponchiu-

nel tempo che gli si e sbrancato dal- sione, che e la seguente.
1' ovile un dilelto agnellino. Ond' egli

En ego luminibus, tua dum vestigia lustrans,

Per dura offenses saxa cruento pedes;
Exhauslis aegre suslenlo 'viribus artus,

Vox quoqiie damantsm iam prope destituit.

Erronem lamen usque sequar, nomenque ciebo,

Dum potero, lingua dvfidente, tuum.

Turn mihi si tandem procul aspiciere, resurgamf

Inque meo nullus corpore languor erit;

Obvius occurram, carisque amplexibus haerens,

Te prono excipiam laetus ut ante sinu.

e Qaisquis ades, gratare libens, mihi reddilus ille est

Agnus, io, rumor quern periisse fuit.

Haec ego, vel certe non inferiora locutus,

Ad stabuli tecum septa revertar ovans;

Neve tuo tingas humatos sanguine vepres,

Accedes humeris sarcina grata meis. ,

FERRARA P. LUDOVICO Cenni c ricordi sulla vita e preziosa ruorte

di Emmanuele Lanza e Branciforti dei Principi di Trabia, Conte di

Mazzarino, del P. Ludpvico Ferrara d. C. d. G. Palermo, Officio ti-

pografico di Caraillo Tamburello, Discesa Candelai, n. 11, 1877.

In 8. gr. di pagg. 74.

Se in ogni tempo fu vero quel come il vizio, e il vizio onorato come

delto, che la virtu riirae dalla nobilta la virla. Onde avviene che quegli stessi,

del sangue e dall' altezza del grado un che amano conservarsi buoni ed onesti,

smgolare splendore per farsi scorgere, non secondo le apparenze ma secondo

ed una grande efficacia per allettare larealtadeH'idealecristiano,assai spesso

alia imitazione; di cotesta verita si ha pongono quello stesso sudio nel dis-

massimamente sperienza ai tempi nostri, simulare la virtu, che altre volte si po-

ne' quali pur troppo si e cambiato ii neva per menlirla. Ma di costoro non

nome alle cose, e la virtu e vituperata fu certamente 1' illustre conte di
v
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ritraesse dalle pratiche delta piu spec-

chiata vita cristiana, ovvero il mondo,
in mezzo alle occasion! d'ogni sorta,

riuscisse ad attrarlo colle sue lusinghe.

Ma noi desideriamo che i particolari

cosi della sua edificantissima conversa-

zione, come della morte che ne fu eco fc-

delissima, sieno letti in questa Memoria

assai bene scritta, nella quale 1'autore

per 1' intima conoscenza che aveva del-

regregio defunto, riusci a fame un ri-

tratto somigliantissimo al vero e di bella

maniera.

rino, del quale il chiaro P. Ludovico

Ferrara narra con brevi rieordi la vita

e la morte preziosa. Nato da una delle

.piu nobili e antiche famiglie di Sicilia,

allevato da' piu teneri anni alia pieta

dalla sua piissima madre, e cristiana -

mente educato nelle lettere e nelle

scienze ne'Convitti di Palermo e d] Na-

poli, diretti da'PP. della Compagnia di

Gesu, egli divenne poi il tipo del gen-
tiluomo cristiano e cattolico cosi nel

credere come nell' operare. Nella quale

profession di vita ando sempre avan-

zando, senza che mai 1'umano rispetto lo

FERRIGNO GIUSEPPE II genio artistico del cattolicisrao. Discorso

recitato dinanzi la Societa per gl'interessi cattolici dal sac. Giu-

seppe Ferrigno, dottore in filosofia, prof, di rettorica nel Semi-

nario Arcivescovile di Palermo. Palermo, tip. della Collana ora-

toria, 1871 In 8. di pagg. 28.

Essendo Tarte imitazione della

natura, val quanto dire, delle opere di

Dio; quell'arte che e nemica di Dio e

promuove il vizio e il decadimento del-

i'uomo, non merita un tal nome Que-
sto concetto e come il fondamento del

nobile Discorso del chiaro prof. Ferri-

Nuove rime del sac. Giuseppe Ferrigno, dottore in Filosofia,

prof, di rettorica nel Seminario Arcivescovile di Palermo. Palermo,
utYicio tipografico di Camillo Tamburello, Discesa Candelai, n 11.

In 8. di pagg. 140. Prezzo L. 1, 50.

II chiaro Ferrigno ha una vena di questi pregi medesimi lodammo alcuni

poesia facile, immaginosa, leggiadra; ed anni addietro altri suoi versi, ai qual?

ei la fa correresopra argomenti sempre fanno un degno seguito i pubblicati nel

innocenti, e spesso sacri e morali. Per presente volume.

FRANCI03I GIOVANNI U Invisibile. Carme di Giovanni Franciosi.

Modena, societa tipografica, antica tipografia Soliani, 1877. In 4.

di pagg. 15.

gno, il quale prima, per cosi dire, a

priori addita la fonte piu genuina e

piu vera delFarte nel cattolicismo, sic-

come quello che da la vera cognizione

e propone il vero culto di Dio
;
e dipoi

a posteriori, argomentando da' fatti.

II Poeta si fa a contemplare nei

varii oggetti della creazione e in cio

stesso che 1'uomo sente dentro di se,

nella mente e nel cuore, quelle orme

profonde che rivelano Dio e i suoi di-

vini attributi, attingendo da questa con-

templazione affetti di fiducia verso la

sua provvidenza e di amore verso la

sua infmita bellezza. Nobili e sublimi

sono i concetti, belle nella loro stessa

arditezza le immagini, grave e mae-

stoso lo stile.

GENUARDI GERLANDO M. Per la solenne inaugurazione della

Societa cattolica dell'Iinaiacolata. fntta nella chiesa de
r

SS. Ap-~-
Serie X, vo'. Ill, fasc. S51 27 luglio 1877
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stoli Pietro e Paolo in Acireale T8 aprile 1817. Discorso di S. E.

Rev. Mons. D. Gerlando M. Genuardi Vescovo della stessa citfct e

diocesi. Acireale, tip. di Vincenzo Micale, 1877. In 8. di pagg. 20.

Le calde parole, pronunziate dal cosi di questa come di altre simili isti-

ch. Mons. Genuardi nella inaugurazione tuzioni, e propongono i modi pratici,

della Societa cattolica dell'Immacolata in co'quali conseguire il fine generale a

Acireale, dimostrano la somma utilita tutte e peculiare a eiascheduna.

GES& CR1STO sempre in mezzo a noi nella divina Eucaristia, ovunque
tro'v'asi un piccol gregge con un pastore. Venezia, tip. Emiliana,

1877. In 16. di pagg. 369.

E un bel libro, nel quale per via P infinite amore di Gesu verso le anime

di divote considerazioni e di esempii nel divin sacramento della Eucaristia.

opportunamenle scelti si fa rilevare

GRAZIOSI PAOLO Tre carissimi oggetti della pieta cattolica. Pre-

ghiere ed elevazioni delFanima, di Paolo Graziosi, prete dell'Ora-

torio e 31. A. Piacenza. tip. lit. fratelli Bertola, 1877. In 16. di

pagg. 134.

Sono due corsi di novene, ed un giorno dell'ottava del Santissimo Sacra-

ottavario. Le novene contengono pie mento. I concetti che vengono trattati

meditazioni in apparecchio, la prima alia in lutte queste divote medilazioni sono

festivita della Immacolata Concezione i piu* acconci a far intendere, quanto e

di Maria Sanlissima, e la seconda a possibile alia nostra pochezza, quegU

quella del Natale di Gesu Cristo. L' ot- alti misteri, e ad accendere negli animi

tavario ne propone altre per ciascun affetti ad essi proporzionati.

GUERRA ALMERICO La via del santuario. Considerazioni proposte

ai buoni giovani dal canonico Almerico Guerra. Lucca, tip. edi-

trice san Paolino, 1877. In 16. di pagg. 224. Prezzo cent. 80.

Con qnesto titolo il chiaro Canonico ne dimostra.la necessita per que'che vo-

Guerra tratta Pimportantissimo soggetto gliono declicarsi al santuario, i segni che

della vocazione allo stato ecclesiaslico. Paccompagnano e i mezzi per promuo-

E in primo luogo chiama Pattenzione verla'e custodirla. Discorre finalmente

de' giovani, ai quali principalmente e della eccellenza dello slato ecclesiastico,

diretto il libro, sulla necessita, in gene- e de'gran meriti che in esso si acqui-

rale, di fare una buona elezione dello stano da chi lo ha debitamente abbrac-

slato di vita, in che dovranno perpetua- ciato, e con fedelta ne compie i doveri.

mente rimanere, e gli istruisce delle E un'operetla utilissima a tutti coloro,

disposizioni necessarie per riuscirvi. che o si sono incamminati, o desiderano

Dipoi, entrando in particolare nell'ar- incamminarsi per la via che conduce al

gomento della vocazione ecclesiastica, sacerdozio.

I TRE MONTANARL Fascicolo X. Milano, tip. Ditta G. B. Pogliani

e C. del fratelli Besozzi. In 8. di pagg. 32.

LDJBOUR San Giuseppe e le piccole Suore dei poveri del R. P.

Lioibour Vice-Direttore deH'Arcicoiifraternita di san Giuseppe di
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Beauvais. Traduzione dal francese per M. B. Napoli, tip. e libr.

della Sacra Famiglia, 42 Trinita Maggiore, 1817. In 16. di pagg. 96.

MEMOR1E storiche della vita episcopale in Spoleto del Santo Padre

Pio IX, pubblicata per cura della Commissione del Santuario di

Maria Santissima Auxilium Christianorum, compiendosi il Lmoanno

deir Episcopate di Lui. Roma, tip. editrice romana, 1817. In 8.

di pagg. 20. Vendibile presso I'uUicio dell' Osservatore Romano,

Q della Voce della Verita, in Roma, e presso il Rmo M. D. Gia-

como Burchi Can. teol. e Pro-Vicario Arciv. in Spoleto. L'utile

e destinato per Terezione dell'altare maggiore dedicate a Nostra

Signora Auxilium Christianorum di Spoleto.

La citta di Spoletb, alia quale tocco dasse le geste del gran Pontefice nel

il singolarissimo onore di avere per

cinque anni ad Arcivescovo il Santo Pa-

dre Pio IX, si e in modo speciale se-

gnalata nel celebrare il suo giubbileo

episcopale, prendendo a cotesto faustis-

simo avvenimenlo un doppio interesse :

il primo, comune a tutt'i fedeli, di fe-

steggiare il cinquantesimo anniversario

episcopale del Capo della Chiesa uni-

versale
;
ed il secondo, tutto peculiare

di lei, di festeggiarlo, perche dal reg-

gimento appunto della Chiesa di Spoleto

prende principio la serie di quegli anni.

Ma oltre alle devote e splendide feste,

cbe furono a questo fine celebrate per

un intero triduo, se ne voile altresi per-

petuare la memoria con un monumento,
che ai present! ed alia posterita traman-

MILLOZXI FRANCESCO Martyruin Christi Domini vitam et res prae-
clare gestas ex Theodorici Ruinartii 0. S. B. historiis deprompsit
Franciscus Millozzius sacerdos, doctor grammaticae tradendae in

Seminario Vaticano. Editio altera retractatior. Leodii, sumptibus

ettypisll. Dessain Cancell. Episc. typographi MDCCCLXXVI. In 12.

di pagg. 278.

Facemmo gia parecchi anni ad-

dietro la rivista di quest' Opera del

chiaro professore Millozzi, notando in

particolare la pura gastigatezza della

lingua e la elegante semplieita dello

stile, che fanno veramente di lui un

Cornelio crisliano. Diciamo ora che

T Opera stessa, ritoccata con nuove

cure e con piu squisita diligenza da si

tempo che fu Arcivescovo di Spoleto. A

quest' uopo fu deputata una commissione

d' illustri Spoletini, i quali, fatta diligente

ricerca di tulte le notizie riguardanti

51 governo che tenne di quella Chiesa

1'Arcivescovo Mastai, e raccolti lutli gli

analoghi document}, ne hanno compilata

una monografia, quanto fedele per ve-

racita di fatti, altrettanto ammirabile per

gli argomenti che offre delle virtu epi-

scopali del futuro Pontefice, e special-

mente della sua insigne prudenza in

tempi e negozii difficilissimi. E un libro

che dara molta luce a chi dovra scri-

vere di Pio IX, e certo sara Setto con

somrno piacere da quanti sono cattolici

ossequiosi e devoti di si gran Papa.

latina penna, si e vantaggiata anche in

meglio in que'medesimi pregi. Ci con-

gratuliamo coll'egregio professore ;
solto

la cui guida si esperta, non rneno che

degli altri colleghi nell' insegnamento,

non e meraviglia che facciano vantag-

giosi progressi i bravi alunni del Se-

minario vaticano.
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MINERVINI FRANCESCO II medio evo e la Chiesa cattolica, lotta

tra la barbarie e la civilta, schizzo storico del Cav. Prof. Francesco

Minervini, segretario delia Societa filomatica Mormannese ecc.

Estratto dalla Rivista Eco di S. Francesco. Tip. all'insegna di

S. Francesco <T Assist in S. Agnello di Sorrento. 1876. In 8. di

pagg. 60. Prezzo cent. 60.

M1SSALE ROMAN UM ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini resti-

tutum, S. Pii V. Pontificis Maximi iussu editum, dementis VIII et

Urbani VIII auctoritate recognitum.Accuratissima editio cumaddi-

tamentis novissimis. Venetiis ex Typogr. JEmiliana, MDCCCLXXVII.

Un bel vol. in 4. mass di pagg. XXXVI-520 e 200.

La Tipografia Emiliana di Venezia, stimonianza dell' Emo Card. Trevisanato,

solto le assidue cure del Sig. Commen-

ciatore Andrea Baltaggia, suo proprie-

tario ed abilissimo Direttore, si e sempre

segnalata per edizioni pregevoli di opere

sacre, ancora liturgiche. L' edizione del

Messale Romano che annunziamo, la no-

bilita di gran vantaggio. Tutto il lavoro

e condotto con accuratezza conforme

alle piu recenti prescrizioni ;
e nell'ap-

pendice, contenente le Messe aliquibus

in locis celebrandae, se ne trovano

aggiunte parecchie di nuovi Santi e

Beati. La stampa e correttissima e ni-

lidissirna, in nero rosso con tipi Elze-

viriani del tulto nuovi; la carta e fatta

a mano nella rinomata fabbrica di Fa-

briano, forte cosi che sembra cartape-

Patriarca di Venezia, teste compianto, il

quale sulla fede di un sacerdote perito

di siffatte cose, da lui medesimo depu-
tato a curare la edizione, alfermante

essa rispondere esattamente agli auten-

tici esemplari Rornani non meno che ad

altre appro vale edizioni, e sodisfare lea-

lissimamente alle ultime decision! della

S. Congrcgazione de'Riti, 1'approva e

concede licenza che sia divulgata.

II prezzo di un esemplare sciolto
r

con le Ire incisioni rappresentanti la

jNativita, la Morte, e la Risurrezione del

i\. S. G. C., e di L. 20. Le spese di

trasporto restano a carico dei compra :

tori. Sono in pronto altre tre incisioni,

parimente in rame, da potere inserirvi:

1'Annunziazione della B. V. M. (L. 1. 50),

la SS. Trinita (L. 15) e 1'Assunzione

della B. V. Maria (L. 15).

cora raffinala. Tre incisioni, oltre una

vignetla, in rame, decorano il volume ;

cui ha messo il suggello un'ampia te-

MONDELLO FORTUNATO Bibliografia Trapanese, divisa in due parti

ed illustrata con cenni biografico-critici, e con pari document! dal

P. Fortunato Mondello lettore agostiniano scalzo ed assistente bi-

bliotecario alia Fardelliana di Trapani. Palermo, tip. di Pietro 3Ion-

taina e Comp. gia del Giornale di Sicilia, 1817. In 8. di pagg. 490.

Prezzo L. 12.

Quesla Bibliografia, cotn'e detto

nel titolo, va divisa in due parti. La

prima tratta delle opere, degli opuscoli

e de'manoscritti di autori trapanesi; e

la seconda delle opere, degli opuscoli
e de'manoscritti che riguardano Trapani,

con cenni altresi delle edizioni de'gior-

nali in essa pubblicate, e delle Accade-

mie che vi fiorirono. II ch. Autore mode-

stamente confessa, che mollo si trovera

mancare all' opera sua; ma aggiunge

ancora che non ha risparmialo ne dili-

genza ne fatica per raccogliere il piu

che gli e stato possibile. E chi si fara

a scorrere il suo libro, facilmenle giiel

credera.
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OMAGG10 delia casa dei figli di S. Maria Immacolata a Sua San-

tita Papa Pio IX in occasione del suo Giubileo Episcopale. Ge-

nova \S11. In 8. di pagg. 31.

OPEHA di Santa Maria Immacolata per Pavviamento di giovanetti

poveri agli studi ecclesiastic! in Genova. Genova, tip. Arcivesco-

vile 1811.

Annunziamovolentieriquestepoche
**

stici. E uno de'mezzi piu efflcaci di ve-

paginette, perche eontengono un ap- nire in aiuto alia Chiesa, la quale si cerca

pello alia carita de'fedeli, specialmente con ogni piu sottile malizia di soppian-

Genovesi, a fine di promuovere in me- tare, massimamente facendole mancare

glio la pia Opera, gia felicemente ini- zelanti ministri. L' aver notizia di si

ziata in Genova, per 1'avviamento dei bella istituzione puo essere incitamento

giovanetti poveri agli studii ecclesia- a molti di procurarle sussidii.

PALLOTTIJNI SALVATORE Collectio omnium conclusionum et reso-

lutionurn, quae in causis propositis apud Sacram Congregationem
Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius

institutione, anno MDLXIV ad annum MDCCCLX, cura et studio Sal-

vatoris Pallottini S. Theologiae doctoris etc. Romae, typis S. Con-

gregationis de Propaganda Fide, MDCCCLXXVII. In 4. di pagg. 64.

(Tomus IV. Fascic. XXXVII).

PALOMES LUIGI Storia di S. Francesco d'Assisi per Luigi Palomes

Minore Conventuale, Prof, di lettere e storia universale nel Se-

minario Arcivescovile di Palermo. Quinta edizione con nuove

aggiunte e correzioni. Palermo, presso Antonio Palomes, edi-

tore, 1816. Due Volumi in 8. di pagg. 444, 500. Prczzo L. 6.

Dicemmo grandissimo bene di que- egli stesso ci scrive, e gia in procinlo

sta egregia storia di san Francesco quan- di metier mano alia sesla. Valga questo

do apparve la prima volta alia luce
;
e fa nuovo indizio dell'eccellenza dell' opera

neH'anno 1815. Siarno lieti che al nostro
'

a procurarle una diffusione anche mag-

giudizio abbia corrisposto ampiamente giore: il che tornera sempre ad incre-

quello del pubblieo; perocche nel bre- mento della fede e della pieta cristiana,

vissimo spazio di circa due anni se ne si orribilmente insidiate in questi tempi
sono ormai esaurite ben cinque edizio- di miscredenza e di corrompimento di

ni; in tanto che il chiaro Autore, come costumi.

PARLATI ALESSANDRO In morte dell' eminente magistrate Giu-

seppe lannuzzi. Elogio funebre per Alessandro Parlati, canonico

teologo della cattedrale di Andria. Andria, Societa cooperativa

tipografica, 1811. In 8. di pagg. 19.

Giuseppe lannuzzi fu un magistrate strandolo tanto piu commeadevole nel-

mtegerrimo, ed un sincere cattolico di Tun pregio e nell'allro, quanto piu dure
fede e di opere. In queste due qualila pruove dove sostenere per manlenerli
si compendiano le lodi che dell' illume incorrotti.

defonto fa il chiaro canonico Parlati, mo-
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PELLEGRINI SCHIPANI RAFFAELE Elogio funebre di Micheliuu

Fiorilli, letto dal sacerdote Raflaele Pellegrini Schipani nella Con-

gregazione di S. Restituta al Duomo il III marzo MDCCCLXXVII.

JYopoii, tipogr. dell'Accademia Reale diretta da Michele De Ruber-

tis, 1817. In 8. di pagg. 24.

Questo elogio fuaebre tratteggia a Dio. Deh possa, in quest! tempi di

co'colori della piu schietta verita le virtu - corruttela e di vanita, trovare molte don-

angeliche di una vergine cristiana, umile zelle che la imitino nella innocenza e

agli occhi del mondo, ma grande dinanzi nella cristiana semplicita !

PERSOGLIO VINCEN/0 La protezione di Maria Santissima. Ora-

zione panegirica detta nella chiesa delle monache della Santis-

sima Ammnziata il 16 giugno 1877 dal Rettore della Parrocchia

gentilizia di S. Torpete, Vincenzo Persoglio, Prelato domestico di

Sua Santita. Genova, tip. della Gioventu, 1877. In 8. di pagg. 29.

La baata Maria Yittoria Fornari, per 1'elezione del nuovo Papa la Vergine

vedova Strata, dama genovese nel 1603

fondava nella sua patria un nuovo Or-

dine religioso col titolo della Santissima'

Annunziata, volgarmente dello delle

Celesti o Turchine. Minacciato questo

Istiluto di rovina sul primo suo na-

scere, la Beala implor6 la protezione di

Maria Sanlissima; la quale, parlandole

sensibilmenle da un quadro, di buon

grado gliela promise, non solo per al-

lora ma anche per Tavvenire. Infatti la

tempesta cesso, e 1'Islituto consolida-

tosi in Geneva, dilatossi anche di fuori;

e il primo monaslero rest6 quasi prodi-

giosamente incolume dalla generale sop-

pressione del principio del presente

secolo. Percio le religiose della Strata

fin dal 1166 cominciarono ad onorare,

nel di 16 giugno, con solenne festa il

quadro della Beala Vergine, e la chia-

marono la festa della Protezione, alia

quale cinque Pontefici concessero non

pochi privilegi.

Ma 1' istoria di questa festa ha pre-

sentemente un altro lato considerevole.

Pio IX fu eletto Pontefice proprio nel

giorno della festa della Protezione, e

mentre le Turchine di Roma pregavano

benedetta, innanzi ad una copia del

quadro miracoloso, che conservasi in

Genova. II Santo Padre Pio IX, avendo

visilato quelle religiose dopo la sua

elezione, aggiunse nuove indulgenze

alia fesla della Protezione; prese affetto

all' Istitulo e presentemente paga 1' af-

fitto della Farnesina, ove dovettero le

Turchine di Roma ritirarsi, cacciate dal

loro monastero e ridolle a misero stato.

Quest' ultima circostanza mosse

monsignor Persoglio a pubblicare per

le slampe il suo Panegirico sulla Pro-

tezione, detto quest' anno nella chiesa

, primaria dell' Ordine in Genova, volendo

con ci6 glorificare la Beata Vergine,

dare al popolo un insegnamento di piu

della protezione che il cielo accorda agli

istituti religiosi, dalla moderna incredu-

lita combaltuti, ed un alteslato di gra-

titudine al Sommo Pontefice, che re-

centemente lo decorava del titolo di

suo Prelato domeslico. E noi per i me-

desimi titoli annunciamo ai nostri let-

tori la presente Orazione panegirica,

la quale per altro gia si raccomande-

rebbe da se pe'pregi oralorii di cui va

adorna.

PISATTI EUGENIO La religione in*pratica. Corso complete di

istruzioni catechistiche del Padre Eugenio Pisatti Min. Oss. par-
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roco di S. Tommaso in Torino. Volume IV. Torino. Cav. Pietro

Marietti, tip. Pontif. ed Arciv. 1817. In 8. di pagg. 516.

PITTO ANTONIO Delhi vita del B. Giambattista De Rossi di Vol-

taggio nelia Liguria, per Antonio Pitto, socio di varie accademie.

Terza edizione, aggiuntivi dall'autore i colloquii al Beato. Ge-

nova, tip. delle letture cattoliche, 1811. In 16. di pagg. 40.

Delia vita del Servo di Dio sac. Niccold G. B. Olivieri di Voltaggio

nella Liguria, fondatore della pia opera del Riscatto delle fanciulle

more. Commeiitario di Antonio Pitto, membro di varie accademie.

Genova, tip. delle letture cattoliche, 1811. In 16. di pagg. 104.

E un bel ritratlo delle virlu sacer- segnalamente per 1' Opera insigne del

dotali di quell'aomo veramente aposto- riscatto delle fanciulle more.

lico, che fu D. Niccolo Olivieri, arnmirato

PIZXOLI DOMENICO In onore del glorioso S. Francesco Saverio.

Discorso-panegirico del sacerdote Domenico Pizzoli, recitato nella

chiesa della casa professa dei Padri della Compagnia di Gesu il

giorno 6 maggio 1811. Palermo, stamperia militare Carini, 1811.

In 8. di pagg. 22.

POMPA RAFFAELE L'uomo, il materialismo, e la filosofia del buon

senso. Conversazioni scientifiche fra un materialista ed uno spi-

ritualista pel prof. Raffaele Can. Cur. Pompa. Seconda edizione.

Estratta dalla prirna ne\V Educatore Cattolico di Velletri, il 1814, ed

accresciuta di altre otto Conversazioni intorno la Logica, YEtica,

e YEstetica. Salerno, stabilimento tip. Gaetano lovane, 1816. In 8.

di pagg. 81.

Le materie die in queste conver- di soda dollrina e di molto valore dia-

sazioni si discutono, sono di suprema letlico. Avvertiamo solo che in alcune

importanza scientific^ e morale. II chiaro poche sentenze di mero valore filoso-

Autore, che tiene le parti della verita, fico -non potremmo convenire con lui.

da pruova in tutti i suoi ragionamenli

P1WPON1MENT1 di S. Leonardo da Porto Maurizio preceduti da alcuni

cenni sulla vita del Santo. S. Pier d'Arena, 1811. Tip. e libr. di

S. Vincenzo de'Paoli. In 16. di pagg. 19. Prezzo cent. 25.

REDOIS CARLO Nuovo corso completo di lingua francese per Carlo

Redois. Parte Prima. Roma, tip. Poliglotta della S. C. di Propaganda
Fide, 1811. In 8. di pagg. 361. Prezzo L. 6.

Annunziamo per ora questo primo mento. Ne tratteremo piu in particolare,

volume della Grammatica francese del quando saranno pubblicati gli altri due

signor Redois, compilata con nnovo me- volumi.

toclo, che ne facilita assai 1' apprendi-

RONCHETTI CARLO MARIA Vita di santa Teresa di Gesu, rifor-

matrice del Carmelo, scritta dal sacerdote Carlo Maria Ronchetti.
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Vol. secondo. Monza, 1877. Tip. dell' Istituto del Paolini di L. An
noni e C. In 16. di pagg. 157.

Al primo volume della Vita di Delia ulilita dell'opera facemmo un breve
santa Teresa, che annunziammo nel qua- cenno nel luogo citato,

derno 645, fa seguito questo secondo.

RUGGIERI EMIDIO Storia del Santi Padri e dell'antica letteratur

della Chiesa per Emidio Ruggieri sacerdote. Roma-Firenze. T

pografia Ceiminiana, 1877. la 8. di pagg. 486. Prezzo L. 4. 50.

Lo studio degli antichi Padri ed che annunziamo egli si occupa di S. Gi

apologisti del Cristianesimo e stato in

ogni tempo, ed e massimamente ora

di suprema importanza. Oltre a guada-

gnarne grandemenlela sloria della Ghiesa

e della sua letteratura, ne prende gran

lustro la verita stessa del Cristianesimo,

che comparisce dopo il corso di tanti

secoli quella medesima che fu gia sul

principio, ne'suoi dommi, nella sua mo-

rale, nella sostanza de'suoi riti. II che

torna ad uno de'piii invitti argomenti

della sua divina origine, cosi brutla-

mente falsata dalPodierno razionalismo.

E questi frntti per 1'appunto van promo-
vendo i dotti volumi, che il chiaro sa-

cerdote Ruggieri pubblica di tratto in

tratto sull'indicato argomento. In questo

SACCHERI GIROLAMO PIOElogio funebre di Mons. Francesco Nard

segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, pe
Fr. Girolamo Pio Saccheri dell'Ordine dei Predicatori, segretar

della Sacra Congregazione dell'Indice. Roma. tip. di Roma, Vi

de'Cestari,-23, 1877. In 8. di pagg. 47.

Se il migliore conforto che possa emulazione. Egli difatti lo contemp
aversi nella perdita de'grandi uomini

sono la memoria e gli esempii che essi

lasciano delle loro opere; tutti coloro

che son rimasti piu jnconsolabili per

la morte di quel gran difensore della

Ghiesa, che fu Monsignor Francesco

stino, di Taziano, di Atenagora, della s

lira di Ermias, e di altri apologisli,

cui opere si son perdute; e lo fa co

seguente metodo : da prima da un bre

cenno biografico degli autori; dip

espone la sostanza de'loro scritti;

fmalmente ne ricava con piu accura

esame le doltrine, liberandole dal

ombre che per ventura le oscurino

mettendo in chiara luce i veri inte

dimenti degli scrittori. II chiaro Auto

fa pruova in tutto di molta erudizion

di soda dottrina e di un criterio squ

sito nelle sue analisi e sintesi. ln\

liamo a leggere segnatamente ci5 ch'eg

scrive intorno alle apologie di san Gi

stino.

Nardi, debbono esser gratissimi al chiaro

P. Saccheri, che ha saputo si bene met-

tere in mostra i grandi meriti dell'il-

luslre defunto, quelli segnatamente che

piu possono eccitare ad una lodevole

sotto il solo punto di vista, di essei

stato dotto, strenuo e benemerito apo

logista della cattolica verita; e adun

a quest' ufficio, che pu6 dirsi esser

stata la missione affldatagli dalla divin

Provvidenza, le molte e splendide virt

di cui fu ornato. La immagine che d

tutto 1'Elogio ne risulla, lo ritrae ve

ramenle qual egli fu, a consolazion

de'presenti ed a fedele memoria pe

gli avvenire.

SANCTIS (DE) SANTE Pel Giubileo Episcopate di Pio IX. Discors

detto nella Basilica ambrosiana il 3 giugno 1877. Pel Sac. Sant
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De Sanctis. Milano, tip. dell' Ossermtore Cattolico, 1871. In 8. <ii

pagg. 32. Prezzo cent. 50.

A formare il debito concetto del- questo fa appunto il chiaro Oratore col

1'ammirabile Pontificato di Pio IX non presente Discorso, che e una breve e

vi ha forsc modo piu acconcio, che sugosa esposizione di quanto ha ope-

ello di mettere in confronlo le opere rato 1'immortale Pontefice per isventare

lui con cio che a danno e sterminio le arti dei tristi e salvare da'loro colpi

della Chiesa ha tentato e sta tultora ten- la immacolala Sposa di Cristo.

tando il reo spirito del secolo ribelle. E

SCOTTON ANDREA Gli angioletti e la famiglia, colPaggiunta di un

breve trattatello intorno ai bambini morti senza battesimo. Ope-
retta di Mons. Andrea Scotton cappellano segreto d'onore del

S. P. Pio IX. Modena, tip. Pontif. ed Arciv. dell' Immacolata Conce-

zione, MDCCCLXXVI. In 8. di pagg. 248.

E un trattato intorno alia bealitu- miglie nella partenza di codesli angio-

dine de' bambini morti col battesimo: letti. Nell'appendice in cui si occupa

ed e condotto, per cio che riguarda la della condizione de' bambini morti senza

sostanza, con solidita di doltrina, e per battesimo, egli seguita la sentenza di

rispetto alia forma con leggiadria e soa- san Tommaso, oramai divenuta la co-

vita tutte acconce al soggetto. Lo scopo mime dei teologi, la quale pone che

pralico, a cui mira, e 'di offerire em'- essi abbiano nell'altra vita una specie

caci argornenti di consolazione alle fa- di felicita naturale.

SERRA GIOV. BATTISTA In onore di S. Biagio Vescovo e Mar-

tire. Discorso di Giov. Battista canonico Serra, detto in Paola

il 3 febbraio 1877. Cosenza, tip. Municipale, 1877. In 8. di pagg. 28.

SE3UIN EUGENIO Storia del P. Claudio De la Colombiere della

Compagnia di Gesu, o saggio storico sulla vita e sugli scritti del

P. De la Colombiere, del P. Eugenio Se"guin della medesima Com-

pagnia. Versione dal francese. Bologna, ufficio del Messaggere
del S. Cuore, 1877. In 16. di pagg. 584. Prezzo L. 3.

Del P. Claudio de la Colombiere, cosi, dopo infinite diligenze, glieriuscito

bbe tanta parte nello stabilimento di compilare una vita di lui, quanto piu

e nella propagazione del culto al Sacro piena e stato possibile, e, cio che piu im-

Cuore di Gesu, non si aveano che sparse porta,esattaeveritierasinoallo scrupolo.

notizie, colle quali non era possibile for- Siamo certi che tutti i devoti del Sacro

mare una ordinata e compiuta biografia. Cuore di Gesu ameranno conoscere piu
3Ia il chiaro P. Seguin, volendo a tutti i intimamente colui che fu, per volere

patti riparare cotesto manco, si e dato dello stesso divin Maestro, il primo Apo-
altorno a ricercare e ne' privati archivii stolo di quesla si cara divozione

;
e del

ed in quelli de' monasteri, co' quali il frutto spirituale che loro ne proverra,

sant'uomo tennecorrispondenza,enelle si chiameranno obbligati, dopo Dio, al

memorie del suo Ordine, dovunque in chiaro autore del libro ed a colui che

una parola avesse speranzad'incontrare ne ha procurata questa bella versione

qualche notizia che lo riguardasse; e ilaliana.
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SIOTTO PINTOR EFJSIO Sul valore della protesta inserita nel

libro delle Speranze vere d' Italia. Lettera di Efisio Siotto Pintor

al suo fratello Giovanni. Cagliari, tip. del Commercio, 1811. In &
di pagg. 61.

Sono parole di un fratello di retta riescano a vincere, nella persona a CLIH

coscienza ad un fralello sviato, nelle sono dirette, le tenebre della mente e]

quali si fanno sentire ugualmente forli, 1'induramento del cuore.

la verila e 1'affetto. Yoglia Iddio che

SORACCO GIOVANNI Si cerca il fondamento d'ogni cosa esistente

ed i primi principii della vera scienza. Discorsi e trattenimenti

scientific! religiosi e morali contro gli errori radicali del se-

colo XIX. Opera rilevante contrapposta ai nemici della religione
ed assai opportuna per combattere i falsi sistemi dei saccenti an-

tichi e moderni. Per il sacerdote Giovanni Soracco, Preposito
dell'antica Abazia di S. Stefano. Genova, tip. della Gioventu, 1817.

In 8. di pagg. 591. Prezzo L. 3.

II chiaro sacerdole Soracco si pro- diare nella Chiesa e nel Papato ;
e sneb-;

pone con quest' opera di comballere i biandole dalle ombre, onde gl'incre-

principali errori della moderna incre- duli moderni si sforzano di oscurarle,

dulita, e di farlo per guisa, che non procura di ribadirle negli animi de'fe-

solo i dotti, ma per quanto sia possi- deli, e fame scaturire affetti e propositi

bile anche la gente volgare, a cui pur convenient! alia lor fede. Non tutti forse

troppo quegli errori si fanno access!- approveranno quel vagare che alcune

bili, ne possa conoscere 1'assurdila, e volte par che faccia il chiaro Autore

percio tenersene lontano. Con questo daunoadaltro soggelto; ne'quali casi il

intendimento egli da prima si fa ad esa- suo discorso puo sembrare un po' scorn-*

minare le assurde dottrine che infet- pigliato. Ma egli avverle il leltore che

tano tutto 1'ordine naturale, come sono non dee tanto badare alia forma ed al

Pateismo, il panteismo, 1'idealismo, il metodo del suo favellare, quanto allo

rnaterialismo ecc., e ne metle a nudo scopo a cui tende, che e quello d'istrui-

le intime cor.lradizioni, facendole mas- re. E pero, sia pure che non sempre
simamente risaltare col confronto delle possa avere ragione secondo 1'arte;

contrarie verita, che dimostra con ar- non e picciol guadagno, se anche con

gomeuti non meno convincenti che iscapito dell'arte gli avvenga alcuna

chiari. Dipoi passa alle verita di ordine volta di ottenere piii ampiamenle 1'ot-

soprannaturale, che si possono compen- timo fine propostosi.

TARING PIETRO II libro del Cuore di Maria, appendice e com-

plemento del libro del Cuore di Gesu. Pel Can. prof. Pietro Ta-

rino, dottore in teologia, filosofia, e pedagogia. Libro di tutto

Fanno, e segnatamente del mese di maggio. Torino/ tip. di Giulio

Speirani e figli, 1811. In 16. di pagg. 145. Prezzo L. 2. 25.

Ecco un libro, che puo dirsiscrit to dri, i prodigiosi tesori di santita, di

colla mente e col cuore. Esso da a virtu, e d' ogni grandezza ed eccellenza,

contemplare colla luce di vere e sode dalla diviiwbonta eonnipotenzaaccumu-

doltrine, attinte dalle Scritture e da' Pa- lati nel Cuore purissimo di Maria: con



BIBLIOGRAFIA 347

<:he fa concepire un'altissima stima di

si divino obbietto. E nello stesso tem-

po mostrandone, con uno stile pieno di

soave unzlone, la inesauribile carila e

misericordia verso gli uomini, aecende

'in coloro che leggono caldi sensi di

pieta e divozione. Ne pero e questo
1' ultimo frutto che il chiaro Autore pre-

tende ollenere. Tan to la istruzione del-

1' intelletto, quanto il riscaldamento della

volonta e diretto come a fine adequato

a insinuare la vera divozione a quel sa-

cratissimo Cuore, la quale consiste nel

ritrarre nel miglior modo a noi possibile

le sue divine virtu: e secondo questo

intendimento sono appunto disposle le

considerazioni di ciascun giorno, le quali

tulte compiono il corso di un mesc.

TINTI LUIGI Roma sacra, i suoi monumenti, e altri celebri santuari

d' Italia. Memorie di un pellegrinaggio, esposte in Conferenze apo-

logetiche, recitate nel Duomo di Portogruaro da Luigi Nob. Tinti,

canonico teologo, Vicario generale ecc. Ill giugno MDCCCLXXVII
fausto solenne pel Giubbileo Episcopale del S. P. Pio IX. Modena,,

tip. Pontificia ed arcivescovile delF Imm. Concezione editrice. In 8.

di pagg. 279. Prezzo L. 2. 50.

II pigliare, come fa il chiaro autore,

ad argomento di Conferenze apologeti-

che i sacri monumenti della piela cri-

stiana, e un metodo certamente nuovo

quanto alia forma, ma che tuttavia pu6
esser fecondo di non pochi spirituali

vantaggi. Certo la novita delle cose puo
attrarre molti, che altrimenti non an-

drebbero a prediche; e inoltre la varieta

somma de'soggetti che sono da esporre,

offre infiniti appiccagnoli a difendere ed

illustrare qualsivoglia verita o domma-
tica o morale, che sia piu al caso degli

uditori. Non vogliarno per6 dissimulare

quanto sia difficile un tale metodo sotto

il rispetto delForatoria sacra. 1'oratore

TINTI TOMMASO GIACINTO II Papato. Studi storici del P. Tom-
maso Giacinto Tinti dell'ordine de' Predicatori. Bologna., tip. Pon-

tificia Mareggiani, Via di Mezzo di S. Martino n. 1827. 1877. In 8.

di pagg. 110. Prezzo L. 1.

Con quest! studii non ha inteso il

chiaro P. Tinti di fare una compiuta

apologia de' Ponlefici. Egli ha scello

alcuni punti,diciam cosi, piu culminant!

della Storia del Papato per dimostrare

fara da senno 1'esposizione de' monu-

menti
;
e in questo easo 1' apologia non

potra essere affidata che a qualche

breve digressione, e il discorso sara piu

cosa da accademia che da chiesa; ovvero

1' assunto principale sara un tema apo-

logetico, ed allora i monumenti potranno

si bene offrirne 1' occasione ma non

essere principale subbietto di trattazionc.

II chiaro autore ha procurato di tenere

una via di mezzo ; non ci sembra pero

che sia sempre riuscito ad evitare il

secondo scoglio,prendendo alcune volte

le sue Conferenze piuttosto un aspetto

di sacre curiosita, che non di apologie.

i supremi beneficii, che questa divina

islituzione, per mezzo di sapientissimi

Pontefici, ha compartiti airujjianita, non

solo nell' ordine soprannaturale, ma an-

che nel sociale e civile, liberandola da

estrcmi pericoli e procacciandole pre-

ziosissimi beni. Egli dunque studia i

Papi delle Catacombe, e quelli che se-

guitarono dopo la pace di Costanlino,

e nella persecuzione di Giuliano; espone

le lotte co'Barbari, quelle col Cesarismo ;

ed ultimamente la gran guerra che sta

combattendo colla massoneria. E questo
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rie, il chiaro Autore ha preso a trattare'

questo soggetto, nel quale la figura di

Pio IX gareggia con quella de' piu grandi

Pontefici.

il periodo nel quale apparisce 1' immor-

tale Pio IX colle sue lotte, colle sue vit-

torie. E appunto a celebrare il suo Giub-

bileo episcopale, che compendia le sue

faliche in pro della Chiesa, e le sue glo-

VE3COVO (M.) DI PARMA Delle principal! ragioni ; per le quali
il Sommo Pontefice Pio IX elevo S. Giuseppe a Patrono della

Chiesa universale. Omelia recitata da Monsignor Vescovo di Parma
il XXIX aprile MDCCCLXXVII, esponendosi alia pubblica vene-

razione nella Basilica cattedrale il nuovo simulacro del glorio-
sissimo Patriarca S. Giuseppe, gia benedetta da S. S. Papa Pio IX

nelle aule del Vaticano, precisamente nel giorno sacro al di Lui

patrocinio. Parma, tip. Vesc. Fiaccadori, 1871. In 8. di pagg. 24.

Giuseppe il legnaiuolo, tipo dell'artigiano cattolico. Discorso di

Monsignor Vescovo di Parma per la festa di S. Giuseppe del

XIX marzo MDCCCLXXVII dedicato agli uomini del lavoro e della

fatica. Parma, tip. Vesc. Fiaccadori, 1817. In 8,'di pagg. 23.

Delia starapa cattiva, ed in ispecie del giornalismo. Omelia re-

citata da Monsignor Vescovo di Parma per la festa delFEpifania

del MDCCCLXXVII. Parma, tip. Vesc. Fiaccadori, 1817. In 8. di

pagg. 24.

Della stampa cattiva, ed in ispecie dei romanzi sentimental!.

Omelia recitata da Monsignor Vescovo di Parma, per la fest* tii

sant'Ilario del MDCCCLXXVII. Parma, tip. Vesc, Fiaccadori, 1877.

In 8. di pagg. 23.

suprema importanza, qual e quello di

dover fuggire la lettura de'rei giornali

e de'caltivi libri, massime de'romanzi

cosl detti senlimentali e che meglio si

Ciascuno di quest! Discorsi e com-

mendevole per bonta di concetti, nerbo

di argomenti ed eftlcacia di calda pa-

rola. Ma raccomandiamo sopra tutto gli

ultimi due, che trattano un soggetto di

VILLORESI SILVIO V. DEHAUT.

chiamerebbero sensuoli.

K. B. Kella Bibliografia del precedente tjuaderno 650, pag. 219, col. I, lin. 2,

dove si legge dispulate nozioni, si corregga disparate nozioni; ed alia lin. 3,

dove si legge vane sentenze, si corregga vane sentenze.



GRONACA CONTEMPORANEA

Firenze, 26 luglio 1877.

I.

COSE ROMANE
i. Elenco del giornali cattolici, che concoi<sero ad ossequiare il S. Padre ne!

Giubbileo episcopale 2. Lettera di Monsignor Czacki, a nome del S. Padre,
relativa ad alcune opinioni filosofiche sulla composizione de' corpi 3. Nuovi
libri messi all' Indice.

1. Sebbene la strettezza dello spazio non ci consenta di trattare,

secondo Fusato, delle cose che riguardano Roma, non vogliamo tut-

tavia differire piu oltre alcune notizie assai importanti. E primo ci

sembra conveniente di tenere memoria ne' nostri quaderni dei gior-

nali e dei periodici. che, per mezzo dei loro direttori o di persone
di fiducia. vollero presentare Fomaggio di loro fedelta, e i loro ral-

iegramenti al Santo Padre pel suo felicissimo Giubbileo episcopale. Ne

prendiamo Felenco dal periodico romano 11 Papato, il cui benemerito

direttore, Monsignor Tripepi, come fu autore del nobile pensiero di

raunare a pie del Santo Padre i rappresentanti della stampa periodica
e cattolica, cosi fu altresi fedele in raccorre i nomi degli aderentj.

K Nomi dei Giornali Cattolici, le cui adesioni sono giunte in tempo

per Fomaggio al Santo Padre. Oltre il Direttore del Periodico 11 Pa-

pato }
che fece la proposta, e F Unita Cattolica che prima la pubblico,

hanno calorosamente aderito :
- La Civilta Cattolica, di Firenze - L'Oa-

servatore Romano, di Roma - La Voce della Verita,. di Roma, - L'Uni-

vers, di Parigi
- Le Monde, di Parigi

- L'Union, di Parigi
- II Vaterlanu,

di Vienna - La Germania, di Berlino El Siglo Futuro, di Madrid
- La Civilizacion, di Madrid L'Osservatore Cattolico, di Milano - La

Scuola Cattolica, di Milano - Bern Publico, di Lisbona - La Scienza

Italiana, di Bologna - II Galliani, di Napoli
- The Month and Catholic

Review, di Londra -
Religio, di Buda-Pest - II Genio Cattolico, di

Reggio di Emilia - La Liberta Cattolica, di Napoli
- La De'centrah-

sation, di Lione - Le Bien Public, di Gand - Le Courrier de Bruxelles,

di Bruxelles - La Propaganda Catolica, di Palencia - El Apostolo, di

Rio Janeiro - La Sicilia Cattolica, di Palermo - II Diritto Cattolico,

di Modena - La Scienza e la Fede, di Napoli
- L'Ancora, di Bologna

- Les Etudes Religieuses et Historiques, di Lione - The Catholic Re-

view, di New-York- The Ceylon Catholic Messenger, di Colombo in

Ceylan - II Bachir, Periodico Arabo in Beiruth - La Revue du Monde

Catholique. di Parigi
- Le Contemporain, Revue di Parigi

- La Cruz,

di Madrid II Leonardo da Vinci, di Milano - II Popolo Cattolico, di
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Milano - II Divin Salvatore, di Roma - La Metropoli Eusebiana. di

Vercelli - La Vergine, di Roma - La Espafia, Diario Catolico, di Ma-

drid - La /agara, di Reggio di Calabria - La France Nouvelle, di

Parigi L'Eco Cattolica, di Napoli
- Le Messager de la Semaine. di

Parigi
- Le Francais, di Parigi

- La Carita, Rivista di Napoli - La Voce

Cattolica, di Trento - La Civilizacao, di Delgada nelFArcipelago delle

Azzorre -
L'Apologista, di Mondovi -

L'Univcrso, di Roma - II Corrierc,

di Roma - Les Annales Catholiques, di Parigi
- La Liberte", di Friburgo

-

La Discussione, di Napoli
- II Fedele, di Lucca - I Gigli a Maria, di

Napoli
- La Revista Popular, di Barcellona - El Zuavo del Papa, di

Barcellona - El Propagador de la Devocion a s, Jose, di Barcellona -

El Consultor de los Parrocos, Rivista di Madrid - II Tijd, d'Amsterdam
- La Defense, di Parigi

- La Revue gene'rale, di Brusselles - Lo Ozas, di

Cracovia - La Voce Cattolica, di Napoli
- Kuryer Poznanski, di Posnania

-
Przeglad Polski, di Cracovia - Przeglad Lwowski, di Lemberg -

Nowing, di Lemberg - Wiadomoici Rourielne, di Lemberg - Bonus

Pastor, di Lemberg -
Gwiarda, di Posnania -

Pielgrzym, di Pelplin
-

Wieniec, di Lemberg - L'Ateneo Religioso, di Torino -
Przezolka, di

Lemberg - Le Courrier, di Courtrai - II Messaggiere del s. Cuore di

Gesu, di Lemberg -
Piast, di Lemberg -

Niedziela, di Posen - L'Amico

del Popolo, di Rulm - La Gazette, di Nimes - Orgdownik, di Posen -

II Veridico, di Parma - II Popolo. di Ferrara - II Paese, di Perugia
-

L'Eco di s.Francesco d'Assisi, di s. Agnello di Sorrento - II Bollet-

tino Ecclesiastico, di Benevento - Lo Spettatore, di Milano - L'Emporio

Popolare, di Torino - II Pensiero Cattolico, di Geneva - II Cittadino,

di Genova - El Correo Catalan, di Barcellona - El Boletin Eclesiastico,

di Barcellona - Catholic Times, di Liverpool
- Magyar lllam, di Buda-

Pest - Catholicus Hetilap, di Buda-Pest -
Nepujsag, di Eger nelFUn-

gheria
-
/godnia Danica, Periodico di lingua slava di Laibach - Ca-

tholic Mirror, di Baltimora - La Dalmazia Cattolica, di Xara - St. Pau-

linusblatt, di Treviri - Magyar Korona, di Buda-Pest - Frodalmi Szemle,

di Eger - Egyhor Mcgyei Koglony, di Eger - Magyar Sion, di Strigonia,
- Freeman's Journal, di Dublino - Le Journal des Villes et Campa-

gnes, di Parigi
- La Semaine Religieuse, di Clermont -

L'Apostolat de

la Presse. di Friburgo - Tiroler Volksblatt, di Bolzano - Los santos

Angeles, di Barcellona - The American Catholic Quarterly Review, di

Filadelfia - La Voce della Sardegna, di Cagliari
- Le Pays di Porren-

truy. Giura Bernese - L ? Echo de Fourviere, di Lione - L'Osservatore

Romagnolo, di Lugo - The Catholic Record, di Filadelfia - L'Eco del

Littorale, di Gorizia II Catechista Cattolico, di Piacenza - Ecos del

Amor de Maria, di Barcellona - La Biblioteca Cattolica per il Popolo,
di Padova - La Parola Cattolica, di Messina - La Campana, di Catania -

Roma Antologia Illustrata, di Roma - Peregrinus Catholicus, di Roma -



La Fedelta, di Roma. - La Campana di s. Pietro, di Roma - La Cloche

de s. Pierre, di Roma - L'Eco del Pontificate, di Roma L'Angelo

Custode, di Roma - La Ricreazione del Sacerdote, di Roma - L'Amico

del Popolo, di Roma - La Figlia di Maria sulla Tomba di s. Agnese,

di Roma - Le Letture Religiose Popolari, di Prato - The Catholic

Standard, di Filadelfia - 1'Eco Cattolico delle Glorie di s. Giuseppe,

di Verona - La Feuille d'Aoste, di Aosta - II Foglietto, di Vicenza -

II Berico, di Vicenza - Lo Messager du Coeur de Jesus, di Tolosa -

II Messaggiere, di Firenze - Le Letture oneste ed amene. di Modena
- Le Mission! cattoliche, di Milano - II Museo delle Missioni cattoliche,

di Torino - L' Orfanello, di Napoli
- II Tablet, di Londra - Gli Annali

Francescani, di Milano - II Romano di Roma, di Roma - La Ciencia

Cristiana, di Madrid -
Slovenec, di Laibach nell'Illiria - Catholische

Stimme, di Magonza -
Direito, di Oporto

-
Athalaya, di Viseu - Le

Peuple, di RoJez - La Revue Religieuse, di Rodez - Warta, di Posen -

Catholic, di Silesia - Gazeta Gornoszlaska, di Silesia - La Revue Reli-

Kieuse, d'Autun - Mensageiro do Coracao de Jesus, di Oporto
- II

Messaggiero del s. Cuore di Gesu, di Bologna - L'Eco della Gioventu

Cattolica, di Bologna - Le Publicateur de la Vende'e - La Semaine

Liturgique, de Marseille - L'Ordre et la Liberte, di Caen - Bulletin

de FCEuvre de s. Paul, di Friburgo - L'Ami du Peuple, di Friburgo -

La Revue de la Suisse Catholique, di Friburgo -
Freiburgerzeitung,

di Friburgo - Das Apostolat der Presse, di Friburgo
- Le Bulletin

Pedagogique, di Friburgo - Bulletin de Pie IX, di Friburgo
- Mainzur

Journall, di Magonza - Sihlesische Volkszeitung, di Breslavia - Deut-

sche Reichszeitung, di Bonn - La Fede, di Giarre - La Buona Setti-

raana, di Torino - La Rivista Omiopatica, di Spoleto- L'Eco del Va-

ticano, di s. Agnello di Sorrento - I Fiori Cattolici, di Napoli
- II

Bullettino Ecciesiastico, di Napoli
- II Buon Giovinetto, di Ferrara -

Lo /elatore del SS. Nome di Gesu, di Napoli
- L' Indicatore Cattolico,

di Torino - Le Letture Francescane, di Cuneo - Le Letture Cattoliche,

di Napoli
- La Madonna delle Grazie, di Udine - La Devocion a los

purissimos Corazones, di Barcellona - Mensagero del Sagrado Corazon,
di Barcellona - La Campana del Mezzodi, di Nola -

L'Ape Ligure, di

Chiavari - II Bullettino Ecclesiastico, di Benevento - El Buletin Ecle-

siastico, di Barcellona - Revista Carmelitana, di Barcellona - Le Mes-

sager du Coeur de Marie, di Tolosa - L'Educazione Religiosa della

Faniiglia, di Firenze - La Settimana Religiosa, di Genova - El Peublo

Cattolico, di Buenos Aires - El Eco de Cordoba, nella Repubblica

Argentina- L'Eleazaro, di Napoli
- Neue Steyrer Xeitung, di Steyr

nell'Austria - Linzer VoJksblatt, di Linz - II Vessillo Cattolico, di

Palermo - II Vessillo Cattolico, di Roma - L'Eco d'Isauro, di Pesaro
- La Stella delFUmbria - II Riposo Domemcale, di Verona - II Mo-
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nitore Ecclesiastico, di Maratea - La Metropoli Eusebiana, di Ver
- Cronaca Religiosa, nella Repubblica Argentina - A Ordem, di s. Paula

di Para - A Boa Nova, nella Repubblica Argentina - Dublin Review,

di Dublino - La Famiglia Cristiana, di Bologna - La Gazette du Miai r

di Marsiglia
- L' Union, di Nizza - La Semaine Religieuse, d'Arras -

Pas de Calais, di Calais - Gnanartha Predipaya, giornale Cingalese

di Colombo in Ceylan
- Le Journal de Bruxelles, di Bruxelles - La

Rivista Cattolica, diretta dai Padri della Compagnia di Gesu nel

Nuovo Messico - The Messenger of Sacred Heart of Jesus, di Londra
- Bulletin Religieux, de la Rochelle - Le Courrier, de Geneve - El

Rosario, di Barcellona - La Vespa, di Firenze - II Buon Pastore, di

Verona - La Bretagne - Revista Franciscana, di Barcellona - L'Echo

du Vatican, de Nioaes - Tarsulati Ertesito, di Kolocza -
Nepiskolai

Taniigy, di Eger - Erdelyegyhaz Megyei Ertesito, di Gyulafchervar
-
Neplad, di Eger - Echo de Roma, di Lisbona - Te Messenger of

Sacred Heart di Woodstok nel Maryland - Frierische Landeszeitung,

di Treveri - La Stella del Carmelo, di Siena - Le Pelerin, di Parigi
- A Palavra, di Oporto - A Settimana Religiosa Bracarense, di Braga
nel Portogallo

- La Vera Luce, di Noto - La Settimana Religiosa,

di Nizza - El Mensajero del Sagrado Corazon de Je'sus, di Leon di

Nicaragua - El Mensajero del Sagrado Corazon de Jesus, di Bogota
-

Der Sendbote Gottichen Herzens Je'sus, di Cincinnati - La Diocesi, di

Bologna - Commercio de Minho, di Braga - La Figlia dell' Inimaco-

lata, di Bologna - L' Independence Bretonne, di St. Brieuc - L r Union

Savoisienne, di Savoia - II Monitore Religioso, di Piazza nella Sicilia -

Ji Consigliere del Popolo, di Reggio di Emilia - Les Annales da Saint

Sacrement et du Sacre Cceur, di Lione - La Gerusalemme, Genova-

Modena - I Fiori di Nazareth, Genova-Modena - L'Angelo delle Ver-

gini, Genova-Modena - La Madre Cristiana, di Siena - A Nacao, di

Lisbona - II Propagatore del Culto di Nostra Signora del Sacro Cuore,

di Rorna - L'Eco delFImmacolata di Lourdes, di Napoli
- II Promotore

della divozione di san Giuseppe, di Nypoli
- La Voz de la Verdad, di

Madrid - La Union Catolica. di Valencia - Idok Tanuja, di Buda Pest -

Le Letture Cattoliche, di Geneva - Catholic World, di New-York -

Young Catholic, di New-York - L'Eco del Culto del Sacro Cuore di

Gesu, di Palermo - Jrish Citizen, di New-York - Maondrozen ter Eere

het H. Hert, di Amsterdam - El Mensajero del Sagrado Gorazon de

Je'sus, del Messico - La Sociedad, di Lima nel Peru - II Commercio,

di Firenze - La Semaine Catholique, di Lione - La Buona Settimana,

di Torino -
L'Operaio Cattolico, di Massa-Carrara - Der Sendbote

Gottlichen Herzens Jesus, di Innsbruck - The Messenger of the Sa-

cred Heart of Jesus, di Dublino - The Messenger of the Sacred Heart

of Je'sus. di Baltimore - Westminster Gazette, di Londra - Cork Exa-
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miner, di Cork - Catholic Examiner, di Bombay - New-York Free-

man's Journal, di New-York - La Revue Catholique, di Lovanio - La

Revue des Bibliotheques Paroissiales, di Avignone - Jaffna Catholic

Guardian, di Kurunegala in Ceylan
- El Eco de America, di Buenos

Aires - La Semaine Iteligieuse, <TAvignone - Semaines Religieuses.

di Digne, di Bellay. di Ode" ms, di Rennes, di Lorient, di Parigi, di

Cahors, di Lione, di St-Eiienne -
Pittsburgh Catholic, America - Mor-

ning Star, Nuova OrJe' <ns - Union, di Pernambueo - Ave Maria, d'Hil-

linois - Collection dc P;e" -is Historiques, di Bruxelles - La Semaine

Beligieuse, di P,,rigi
- La Voix de Nutre-Dame de Chartres, di Char-

tres - La Semnine (Mholique, di Tolos-i - La Semaine du Fidele, di

Mans La Revue Ciitholique, di Troyes
- La Semaine Religieuse?

d'Angers
- La Semaine Liturgique, di Poitiers - La Semaine Reli-

gieuse, di Nevers - La Revue des Questions Historiques, di Parigi
-

La Aquitaine, di Bordeaux - La Revue Catholique, di Coutances - La

Revue Religieuse, di Monde - La Semaine Religieuse, di Nantes - La

Semaine Religieuse, del Berry - La Sermine Religieuse, di B?iyeux et

Lisieux - La Semaine Religieuse, di Niuies - La Semaine Religieuse,

di Lungres - La Semaine Religieuse, di PeVigueux - Ln Semaine Re-

ligieuse, di Tours - La Semaine Catholique, di Se'ez - La Semaine;

Religieuse, de Cambrai - La Sem tine Religieuse, di Frejus et Toulon -

La Semaine Religicuse. di Rouen - Le Bulletin, di Reims - La Se-

maine Religieuse, de St. Bricuc - La Semaine Religieuse, de Vannes -

La Revue Catholique, d ' Meuux - La Semaine Religieuse. de St. Claude -

La Semaine Religieuse, di Montpellier
- La Seraaine Religieuse, di

Grenoble - La Semaine Religieuse, di Laval - L Echo Religieux des

Pyre'aejs, di Pau - Le Dimanche, d' Amiens - La Revue Catholique,

d'Aibi - La Revue Catholique, di Tcirbes - La Semaine Religieuse,

d'Autun - La Semnine Religieuse, d'Auch - La Revue Catholique, di

Gap - La Semaine Religieuse, di Belley
- Le Dimanche. di Tolosa -

La Revue Religieuse, di Montauban - L ; Semaine Religieuse, di Sois-

sons. Si debbono anche aggiungere altre 1 50 piccole riviste re-

ligiose di Francia, Belgio, Austria, Spagna, la cui adesione e stata

anmmziata complessivamente senza i nomi particolari.

2. La lettera che q li p;ibblichiamo e di tanto rilievo. che noR

ci sem^ra soverchio il darlu nel suo testo originate latino, che to-

gliamo dalla -Voce ddla Verita di Rom;i, e nclla versione italiana

che speriamo non sia infadele.

niuslrissimeei Rvverendissimt Domine llluslrissimo e Reverendissimo Signorz

Redditae sunt Sanctissimo Do- Al Santissimo Nostro Signore
mino Pio Nono tilialis obsequii Pio Nono e stata consegnata una

litterae, quas ad cum dedit unus lett -ra piena di osscqnio filiale,

Heiie .7, vol. I.'l, /u*o. (.51 23 26 lugliu 1877
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che gli ha indirizzata uno del

Dottori dell* Universita cattolica
ex Doctoribus in Universitate ca-

tholica Insulensi, animi anxieta-

tem significans qua afficitur circa di Lilla. per esprimergli r ansietii

qusestionem philosophicam de che prova rigtiardo alia quistione

filosofica della composizione del
compositione corporum, propter

dissidium sententiarum de quibus

non sane in ista vestra Univer-

sitate catholica, ubi egregios Pro-

fessores non minus studio pro-

movendae scientiaecum religione

consertae, quam animorum con-

sensione praestare gratulandum

est, sed alibi inter se contendunt

duaedissitae scholae, licet utraque

catholica sit et Apostolicae Sedis

magisterio obsequentissima. Ob

has itaque aliorura dissensiones

anceps et haerens praedictus Do-

ctor a Sanctissimo Domino pete-

bat, num existat aliqua quoad

istas de natura corporum opinio-

nes ac sententias in alterutram

partem Sanctae Sedis declaratio,

cum a nonnullis tarn alia plura

documenta ecclesiastica, quam
etiam suae Sanctitatis Litterae

die 23 iulii 1814 datae in medium

producantur, ac si ad istam inter

Doctores cathclicos controver-

siam decidendam quidquam per-

tinerent.

Hac igitur super re Beatissi-

mus Pater mihi demandavit, ut

Tibi litteras conscriberem non

solum ad tollenda dubia eruditi

viri in Universitate Catholica In-

sulensi, qui eorum solutionem

humillime expetebat, sed magis
etiam ad eum scopum, ut acriores

aliis in locis exortae concertatio-

corpi. Cagione della sua ansieta

e il dissidio delle sentenze per

le quali, non gia in codesta YO-

stra Universita cattolica, ove ab-

biamo ragione di congratularci

con gli egregi Professori, i quali

si segnalano non meno nel pro-

muovere lo studio della scienza

in armonia con la religione, che

nel sentire unanime ;
bensialtrove

stanno in contesa due scuole con-

trarie, comecche Tuna e 1'altra

sia cattolica e pienamente sot-

tomessa al magistero della Sede

Apostolica. Per queste dissension!

altrui pertanto dubbioso e per-

plesso 1'anzidetto Dottore, chic-

deva al Santissimo Signore, se

v'abbia veruna dichiarazione della

Santa Sede rektiva all'una o al-

1'altra di cotali opinioni e sen-

tenze risguardaiiti la natura dei

corpi, mentre da alcuni si alle-

gano cosi molti altri documenti

ecclesiastici, come anche la Let-

tera di Sua Santita, del 23 lu-

glio 1814, come se couferissero

a decidere siffatta controversia

fra i Dottori.

Su questo afTare pertanto il

Beatissimo Padre mi ha ordinato

che io vi scrivessi una lettera

non solo per togliere i dubbii al

dotto uomo dell' Universita di

Lilla, il quale ne dimandava umi-

lissimamente la soluzione, ma si

e meglio a fine che in questa oc-

casione vengano sopite piu acri
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nes hac occasione sopirentur. Yult

enim ac optat Sanctitas Sua, ut

docti- homines catholici non de

liberis opinionibus inter se disce-

ptando vires suas distrahant, sed

imo eas omnes communibus stu-

diis, licet diversa forte systemata

sequantur, ad materialisrai cete-

rorumque nostrae aetatis erro-

rum expugnationem convertant.

Quare haec quae iussu sanctissi-

mi Domini Nostri sum dicturus,

omnes quorum interest sibi com-

m;jndata habeant ac probe animis

insita.

1. Graviter abuti Litteris a

Sanctitate sua die 23 iulii 1814 ad

Doctorem Travaglini datis, quibus

opus ab eo susceptum cornmen-

datur, eos omnes qui exinde con-

tendunt, Sanctitatem Suam vo-

luisse per earn commendationem

improbare systemata quaedam

philosophica illi opposita, quod
de materia prima et substantial!

forma corporumidem Doctor eius-

que socii adoptarunt; si quidem
haec alia systemata, non secus

atque illud, non modo pluribus

catholicis doctisque viris proban-

tur, sed etiam in hac ipsa Urbe

principe catholici orbis in prae-

cipuis Athenaeis Pontificiis usu

recepta sunt.

2. Ad systemata ista alia scho-

larum catholicarum improbanda
merito proferri nequaquam posse
Litteras a Summo Pontifice datas

ad Erninentissimum Card. Archie-

piscopum Coloniensem, vel ad

Reverendissimum Episcopum Vra-

tislaviensem, aliave Ecclesiae de-

contese insorte in altri paesi. Im-

perocche Sua Santita vuole e de-

sidera, che i dotti cattolici non

distraggano le proprie forze di-

sputando fra loro intorna a libere

opinioni, ma invece le rivolgano
tulte di comune accordo, benche

seguano per avventura diversi si-

stemi. alia espugnazione del ma-

terialismo e degli altri errori del

nostro secolo. Laonde quelle cose,

che per comando del santissimo

Nostro Signore io sono per dire,

facciano tutti coloro cui tocca, di

tenerle in gran conto e fame te-

soro negli animi loro.

1. Abusano gravemente della

Lettera indirizzata da Sua Santita

il di 23 luglio 1814 al Dott. Tra-

vaglini, in cui si loda Y opera dal

medesimo intrapresa, tutti coioro

i quali da cio contendono aver vo-

luto Sua Santita con quella lode

riprovare certi sistemi filosofid

contrarii a quello che intorno

alia materia prima e alia forma

sostanziale de
?

corpi, lo stesso

Dottore e i suoi compagni adot-

tarono; giacche questi altri si-

stemi, non altrimenti che quello,

non solo si approvano da parec-

chi cattolici e dotti. ma ben anche

in questa stessa Citta metropoli
deirorbe cattolico sono ricevuti

nei precipui Atenei Pontificii.

2. A- riprovare codesti altri

sistemi di scuole cattoliche non

si possono meritamerite produrre
le Lettere indirizzate dal Sommo
Pontefice airEminentissimo Car-

dinale Arcivescovo di Colonia, o

al Reverendissimo Vescovo di Bre-

slavia, e altri decreti e definizioni
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creta et defin^iones; ea namque
documenta pertinent tantum-

modo ad docendam unitatem

substantialemhumanae naturae,

quae duabus constat substantiis

partial! bus, corpore nempe et

anima rational!, adeoque haec

eadem documenta spectant ad

doctrinam thcologicam ;
dura eae

controversial), quae non itu pri-

dem resuscitatae sunt et a viro

erudite in suis ad summum Pon-

tificem litteris commemorantur,
doctrinas mere phiiosophicas re-

spiciunt, super quibus catholicae

scholae diversas sententias se-

quuntur ac sequi possunt; quo-

niamsupremaEcclesiaeauctoritas

numquam pro'altera iudicium tu-

lit, quod alteram excluderet.

Post haec quae dicta sunt, fa-

cile quisque intelligit, quam ne-

cessario postuletur, ut viri docti

oatliolici in suis cum scriptioni-

bus turn disputationibus lirnites

modestiae ac leges charitatis

hristu,nae sollicite servent, cum

systemata cxamiuant aut impu-

gnant ab Apostolica Sede neuti-

quam dainnata, quaeque in con-

spcctu ipsius Pontilicis retinentur

^tque usurpantur. Quam quidem
in. rein mentis oculis observer!

oporteret, quae Benedictus XIV

ipsis librorum censoribus prae-

scripsit in celebri Curistitutione,

abi inter cetera sapientissime

statuta haec habet: Ecclesiae

sanctae dogmata et communem
Oatholicorum doctrinarn

, quae
Oonciliorum generalium decretis,

della Chicsa; perocche quei do-
cument! appartengono soltanio

airinsegnamento della unitfi so-

stanziale ddl'umana natura, la

quale consta di due scstanze par-

ziali, cioe di corpo e d' anima

ragionevole, e percio questi stessi

documenti risguardano la dottri-

na teologica; meritre quelle con-

trovcrsie, che sono state recen-

temcnte rinnovellate, e da quel-
F uomo dotto, nella sua lettera al

Sommo Pontefice, commemorate,
risguardano dottrine meramente

filosofiche, circa le quali le scuole

cattoliche seguono diverse sen-

tenze e le possono seguire: poi-
che la suprema autorita della

Chiesa non ha mai pronunziato
tale giudizio in favore di una di

esse, da escludore Faltra.

Jn conseguenza di cio che e

stato detto, ognuno facilmente

comprende, quanto necessaria-

mente si richieda che i dotti cat-

tolici sia nei loro scritti, sia nclie

loro dispute osservino con pre-
mura i limit! della moderazione

e le jeggi della carita cristiana,

allorquando prendono ad esami-

nare o ad impugnare sisterni in

nessunmodo condannati dull*Apo-
stolica Sede, e che si tengorio

e si espongono in presenza dello

stesso Pontefice. Al qualproposito
sarebbe d'uopo avere presents

agli occhi della mente quelle cose

che Benedetto XIV prescrisse ai

censor! de'libri in una celebre

Costituzione,ove fra le altre dispo-

sizioni, con molta sapienza dice:

Abbiano unicamente dinanzi
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Eomariorum Pontificum Constitu-

tionibus et orthodoxoruin Patrurn

atque Doctorum consensu conti-

netur, unice prae oculis habeant.

hoc de caetero cogitantes, a non

a paucas esse opmiones, quae uni

scholae, institute aut nation!

certo certiores \identur, et

nihilominus sine ullo lidei aut

religionis detrimento ab aliis

a catholicis viris reiiciuntur, at-

que impugnantur oppositaeque

a defenduntur, sciente ac per-

a mittente Apostolica Sede, quae
( unaroquamque huiusmodi opi-

nionem in suo probabilitatis

a. gradu relinquit.

His. qiuie voluntate ac iussu

Sanctissimi Patris tota epistola

perscripsi, anxiis interrogation!
-

5us eruditi viri, qui eas propo-
suit et aliorum quoque dubiis

plene satUfactum, ac praesertim
illud effectum es.se confldo, ut

disceptationes non apud vos qui-

dera, uti dixi. sed inter alios quos-
dam subortae iustis finibus co-

erceantur, nee quis amplius Pon-

tificiis actis abutktur, nominatim

vero Litteris a Sanctitate Sua ad

Doctorem Travaglini conscriptis,

quibus, ceu liquet, contra mentem
et consilium scribentis perperam
quidam usi sunt.

Pontificio demum perfunctus
mandato hanc ego datam oppor-

iunitatem libenter amplector, ut

agli occhi i santi dogmi della

Chiesa e la dottrina comunemente

ricevuta fra i Cattolici, dottrina

che e contenuta nei decreti dei

Concilii generali, neile Costi-

tuzioni dei Roraani Pontelici e

nel consenso dei Dottori, pen-
sando del rimanente non essere

poche le opinioni che sembrano

certe certissime ad una scuola,

ad un istituto, ad una nazione,

e nondimeno senza verun detri-

mento della fede., o della religions

da altri uomini cattolici sono ri-

gettate e sono impugnate, intanto

che opposte opinioni sono difese,

sapendolo e permettend
rdo la Sede

Apostolica, la quale lascia cia-

scuna di cotali opinioni nel suo

grado di probabilita.

Con queste cose, che per vo-

lere e comando del Santissimo

Padre ho scritto in tutta questa

lettera, confido che avro piena-

mente soddisfatto alle ansiose

interrogazioni del dotto uomo,

che le propose, come anche al

dubbii di altri, e particolarmento
confido che le dispute nate noa

gia fra voi, come ho detto, ma
fra certi altri, in giusti confmi

si contengano, ne siavi alcuno

che in avvenire piu si abusi degli

atti pontificii, nominatameute poi

della Lettera da Sua Santita scrit-

ta al Dott. Travaglini, della quaie,

com' apparisce, certuni vanamen-

te si sono serviti, contro la mente

e F iritento di chi la scriveva.

Compiuto fmalmente il ponti-

ficio mandato, col go di buon grado

questa opportunita per ripetervi
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siaceram existimationem imam Fespressions della sincera stima

denuo tibi profitear qua sum ex che vi professo.
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Tui III. ac Rev. Domine. addict issimus famulus \ -.. v p, TII ma
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Romae, die 5 iunii 1811. degliaffariecclesiasticislraordiimrii.

IllustrissimoetReverendissimo Domino AU'Illustrissimo e Reverendissimo

D.EduardoHautc(Biir,PraesiiliDomestico sig. I). Edoardo Hautcoeur, Prelalo Do-
Sanctissimi D. Pii IX, Kectori Univer- mestico del Santiss. Signore Pio IX.

silalis Catholicae Insulensis, lasulas. Rettore della Universita cattolica di Lilla,
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Bombelli Rocco. L' mfallibilita del Romano Pontefice ed il
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Storia critica dell" origine e svol6
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tradare teneatur sub poenis in Indice librorum, vetitorutn indictis.

Quibus SAVCTJSSJMO DOMING NOSTRO PIO PAPAS JX per
me infrascriptum S. L C. a Secrelis rtlatis, SA.V6TITAS SUA DQ-

c return probavit, et promulgari praecepit. In quorum (idem etc.

Datum Romae die '11 lulii 1877.

ANTONINUS Card. DE LUG A, Praef.
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Loco S Sigilli.
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II.

COSE STRAN1ERE

COSE D'ORIEME 1. Alti della Rumenia contro la Turchia 2. Ridiiami

del Gran-Vizir per 1' occupazione armata dei Russi in Rumenia 3. 11 prin-

cipe Carlo d' Hohenzollern mette Fesereito in islato di guerra, e ne assume
il comando 4. La Scuptcina proclama Pindipendenza della Rnmenia dalla

'Turchia; parlala del principe Carlo 5. Circolare del Governo turco ehe ri-

ve ndica i suoi diritti 6. Alleanza offensiva e difensiva tra la Rumenia e la

Russia 1. II principe Nicola del Montenegro invoca 1'aiuto delle Potenze

curopre 8. Un esercilo turco, veltovagliate le fortezze dell' Erzegovina, tra-

versa il Montenegro, e passa in Bulgaria 9.1 Russi s'impadroniseono di Bayazid
e di Ardagan; ma i Turchi portano la guerra in Abscasia, e s'impadroniscono di

Sodium Kale 10. Sconfitle dei Russi a Bati;m 11. Assedio di Kars; bom-
bardamento e liberazione di questa piazza 12. I Kurd! si levano conlro i

Russi; combaltimenti di Delbaba e Ztwin; ritirata dei Russi 13. Cenni

sulle vittorie dei Russi in Bulgaria.

1. L'impresa secolare della Russia coniro 1'impero Ottomano

\enne facendo, da due mesi in qua, tali progress! che, mentre per

una parte sembra inevit< bile lo sm<mbram(nto della Turchia, dal-

Taltra 1'avvenire stesso dell'Europa, dominata da colossi Germynico

e Russo, si affaccia fosco e sanguinoso. L'astuta diplomazia del Gort-

chakoff, secondata eflicacemente dalla prepotenza militare del Bis-

mark, e riuscita a fare che, non solo la Turchia trovisi abbandonata

alle sue forze, ma ancfce Tlnghilterra si senta al tutto isolata e

nelF impossibility di stipulare qualche alleanza a maggiore tutela dei

suoi interessi.

Per contrario- la Russia, che ha le spalle ed i fianchi guarentiti

dalla Germania, puo liben.mente spiegare tutta la formidabile sua

potenza contro la Turchia; e neiralleanza colla Rumenia e nel con-

tegno della Serbia e della Grecia si e assicurata quel vantaggioso

rinforzo che sempre si ha da diversioni su varii punti.

Dopo stipulata una convenzione, il cui testo leggesi nel M&mo-
rial Diplomatique n. 19, pagg. 306-08, pel passaggio delle truppe

russe, il Governo della Rumenia, con raillnate arti d'ipocrisia di-

plomatica, si atteggio in aspetto di vittima della preponderanza mi-

litare dello Czar, a cui avea do\uto cedere poiche nissuna delle

Potenze garanti a\ea voluto interporsi per far rispettare 1'inviola-

bilita del suo territorio e la sua neutralita. II principe Carlo di

Hohenzollern simulo grave corruccio per essere le truppe russe

entr^te in Moldavia senza sua peimissione, e scolpi il fmto suo

sdegno col rifiuto d'andare ad ossequiare il Granduca Nicola gene-

ralissimo russo.

Anche il Ministero Rumeno recjto bene la sua parte in comme-

dia, facendo ritirare le sue truppe, a mano a mano che s'avt
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vano le russe, ed ordinando ai Prefetti di guardarsi da qualsiass

cooperazione coi comandanti di queste. Per qualche tempo la dire-

zione delle vie ferrate rimase ai Rumeni; ma poi, accagionando que-

sti di poca perizia onde provenivano scontri e disastri, il comandante

russo se ne impadroni.

Quando parecchi corpi d'esercito russo gia erano arrivati alle

sponde del Danubio e le aveano armate di formidabili batterie, il

Governo Rumeno, sentendosi al sicuro e fuori d'ogni pericolo che

i Turchi da Widdino passassero a Ralafat e quindi a Bukarest, de-

pose la maschera, e non dissimulo la sua complicity colla Russia.

2. II Governo Ottomano avea molto bene capito tutto codesto ma-

neggio ; ma, impotente ad opporvisi colla forza, dovette contentarsi

di chiederne ragione al principe Carlo ed appellare al giudizio delle

Potenze europee che riconosceano la Bumenia come vassalla del

Sultano. E percio il Ministro per gli aflari esterni spedi da Costanti-

nopoli a tutti i rappresentanti Turchi, alii 2 maggio, una circolare,

riprodotta nel Memorial Diplomatique a pag. 308; nella quale, con

evident! argomenti fondati sui Trattati e sul diritto pubblico, di-

mostrava I'atto della Rumenia essere un atto di vera ribellione; ed

al tempo stesso accomiato da Costantinopoli il rappresentante Ru-

meno, allegandone per motivo la sopra mentovata convenzione, che

rendeva la Ramenia complice d'una ingiusta invasionc a danno del

Sultano.

3. II Governo del principe Carlo di Hohenzollem non aspettava

altro, ed apertamente metteva 1'esercito in istato di guerra, chia-

mando le riserve all bandiere ed armando le milizie. II principe

stesso ne assumeva il comando. Le truppe gia pronte alia marciata

furono dirizzate a Ralafat, e non tardarono ad essere rinforzate da

qualche Divisione russa, mentre sotto. la direzione di ufficiali russi

furono erette ed armate poderose batterie di tal portata da poter

con tutta sicurezza bombardare Widdino. Da questo momento pud

dirsi che 1'esercito rumeno, benche governato dal suo proprio Stato

Maggiore sotto il comando nominate del principe Carlo, in verita non

fa che una appartenenza dell' esercito russo, di cui formo 1'estrema

ala destra, col vantaggio di tener in freno un corpo di truppe tur-

che; le quali, concentrate nei pressi di Widdino a fine di difendere

ivi ii passo del Danubio, dovettero anche far buona guardia contro

una sorpresa dei Rumeni che tentassero di passare in Serbia per

Gladowa, onde per la valle del Timok assalire di fianco i Turchi a

Nissa e calare a Sofia.

4. Per meglio colorire di giustizia questo raggiro, il Governo

Rumeno levo alte querele percjie il Governo Turco impedisse il

commercio sul Danubio, ed avesse danneggiate alcune barche ru-
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rnene, e gettate, a difrsa della riva turca, alcune torpedini qua e coin,

dove era piii tigevole il vaiico del flume. Poi il ministro Kogalniceano

spedi a tutte le Potenze, presso le quali risiedono rappresentanti Ru-

nicni, un Memorandum colla data del 14 raaggio, riferito nel Memo-
rial Diplomatique n. 21 a pagg. 336-37; col quale sempre atteggian-

dosi come vittirna, si sforzo di provare che dai cattivi ed iniqui

provvedimenti del Governo imperiale Ottomano la Rumenia era stata

costretta a provvedere per la salvezza del proprio territorio ed a

difendersi!

Poi convoco la Scuptcina, ossia le due Camere del Senate e del

Depututi; le quali udite le spiegazionf del Kogalniceano, alii 21 mag-

gio, con voto unanime, approvaron,o la seguente risoluzione : La

Camera, riconoscendo che la guerra e bandita fra la Rumenia e la

Turchia, dichiara che i vincoli ond'erano uniti i due Stati sono rotti.

II voto unaniine del paese per 1'indipendenza avendo cosi ricevuto

una sanzione ufficiale, la Camera fa assegnamento sul sentimento di

giustizia delle Potenze che guarentirono le condizioni della Rumenia.

Deputazioni delle due Camere si presentarono quindi al principe

Carlo d'Hohenzollern, il 22 maggio, ed ivi riconfermarono il bando

d'indipendenza della Rumenia. II principe rispose con un discorsetto,

riferito nel citato Memorial a pug. 337, vantandosi d'avere ognora

aspirato a spezzare ogni legame di dipendcnza dalla Turchia, ma

gettando su questa il torto e la risponsabilita delle congiunture per
cui era divenuto necessita lo spezzarli. E si diffuse in complimenti
alle Potenze garanti, dalla cui equita e benevolenza non doveasi

aspettare altro che il riconoscimento della usurpata indipendenza.
5. La Sublime Porta era stata informata di tutto 1'andamento del

dramma, di cui abbiamo recitato 1' ultima scena; e con una Circo-

lare, riprodotta nel Memorial n. 22 a pag. 370, srnascher6 tutta la

perfidia del Governo Rumeno, dimostrando come nissun valore po-
iesse attribuirsi alia proclamazione d'indipendenza fatta dai Prin-

cipati sotto 1' influenza d'umi invasione straniera; qualificandola come
atto di ribellione d' un vassallo verso il suo Signore sovrano, ed in-

vitando le Potenze garanti (che non garantirono mai nulla) a pren-
derne atto.

6. Ognuno previde quel che poco dopo avvenne. Si stipu]6 fra il

Govorno dello Czar e quello del principe Carlo d'Hohenzollern mi

trattnto di alleanza offensiva e difensiva, come tra due Potenze so-

vrane ed indipendenti. Finora non si conoscono i particolari delle

icoadizioni di tal alleanza; ma la Rumenia non tardera ad accorgersi

d'aver fatto come il cavallo della favola, che, per poter combattere

contro il toro, fece alleanza coll'uoaio
;
il quale non tardo a porgli il

freno e fargli sentire lo sprone ed a trattarlo come un padrone tratta
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lo schiavo. I Rumeni, i S >rbi ed i Balgari rimpiangeranno il Turco ?

dopo provato lo knout del Cosacchi.

7. Ua altro alleato gia avca la Russia all" estremit \ opposta della

Turchia Europea, cioe il Mjntenegro. Ognuao sa dei frequenti e co-

piosi sussidii di denaro, di vettovaglie, d'armi e di munizioni, che

furono largiti, non solo dal Comitato slavo di Mosca, ma dal Governo

dello Czar e dalla famiglia imperiale al priacipe Nicola, aifinche coi

suoi Montenegrin! tenesse viva la guerra n-iU'Erzegovina e nella Bosnia.

La Sublime Porta, sentendo avvicinarsi ii momento d'un duello di-

sperato ed a tutta oltranza colla Russia, si risolvette a levarsi dalle

spalle quel nemico pericoloso c"he e il Montenegro, pronto a calare

o nell'Erzegovina o nelF Albania. E tal risoluzione fu renduta ine-

vitabile dalle strette in cui versava la fortezza di Nichtscik, sprov-

veduta di vettovaglie e bloccata dai Montenegrini.

Pertanto il Serraschiere commisea tre dei raigliori Generali turchi.

un dei quali si segnalo grandemente ed e Suleynaan-Pascia, che do-

vessero, non solo rifornire per un anno intiero di vettovaglie la piazza

forte di Nichtsehik, ma castigare ben bene e comprimere la bal-

danza dei Montenegrini. Al quale effetto si concentrarono, parte in

Albania presso Podgorizza, e parte in Erzegovina presso Gazko un

sessanta battaglioni delle migliori truppe agguerrite nella passata

campayna contro la Serbia. Un altro corpo di truppe turche coman-

dato da Mehemed-Ali si dispose ad entrare nel Montenegro da Le-

vante, mentre quello di Suleyman-Pascia dal Nord, e quello di Ali-Saib

dal Sud tenterebbero di unirsi nelle vicinanze di Cettigne.

11 principe Nicola, jiieci giorni dopo che gli fu intimato, come-

accennammo nei preccdente nostro volume II a pagina 619, che non

si prolungherebbe la tregua, si dispose a coatrastare il passo ai tre

escrciti turchi da cui vedeasi minacciato; ma sentendosi troppo in-

feriore di forze, egli avea gia cercato altri aiuti dalle Potenze eu-

ropee. Con una Circolare del 21 aprile, rifcrita nel Memorial n 19,

pagina 306, egli avea esposto le ragioiii che lo sforzavano a conti-

nuare le ostilita, dicendo di non avere altro modo di sbarazzarsi

di 96.000 Erzegovincsi che avean cercato aiuto dal Montenegro e

che egli non poteva abbandonare alle barbaric ed alle rappresaglie
dei Turchi. Ma le sue speranze andarono fallite. I Turchi non incon-

trarono altro intoppo alia meditata impresa fuorche quello delFindo-

mito valore dei Montenegrini stessi.

8. Nei primi giorni del giugno Suleyraan-Pascia si mosse da Gazko

per penetrare, attraverso le gole del Duga, fino a Nichtscik, lasciarvi

un convoglio di viveri e di munizioni; e quindi per la valle della

/eta avviarsi 'a Cettigne. II giorno 4 giugno ebbe luogo a Rristach

un accanito combattimento, che fini colia psggio dei Montenegrini co
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stretti a ritirarsi. Alii 13 giugno Suleyimm-Pascia si parti da Kri-

stach con im convoglio di circa 3000 cavalli carichi di vettovaglie.
A Presca i Montenegrini gli attraversarono il passo, e gli diedero

battaglia assai sanguinosa ;
ma furono sconfitti. Nichtscik fu abbonde-

volmente approvvigionata. L'esercito turco tiro innanzi la sua marcia,
ed occup6, dopo una serie di feroci combattimenti, le gole di Ostrog,
dove i 31ontenogrini toccarono nuova disfatta. Onde Suleyman-Pascia,

sempre assalito dai fianchi e sempre vincitore, traverse dal Nord al

Sud tutto il Montenegro, e raggiunse presso Spuz il corpo d'Ali Saib,

<jhe poco avea potuto inoltrarsi. Le perdite d'ambe le parti si cal-

colano dai sei agli otto mila uomini. Ma furono evidentemente. piu
sensibili ed irreparabili pei Montenegrini che pei Turchi. Questi, per
ordini di Costantinopoli, invece di muovere uniti contro Cettigne,
lasciarono a guardia di Podgorizza e delFAlbania una suificiente guar-

nigione. Tutto il rimanente delFesercito vittorioso ando ad Antivari,

d'onde per mare fu trasportato a Salonichi, e quinci passo a raf-

forzare Adrianopoli e 1'esercito al sud dei Balcani, del quale il co-

mando supremo fu dato a Suleyman-PasciA.
9. Questi successi nel Montenegro contribuirono a ridestare in

Costantinopoli le speranze di valida difesa, le quali eransi molto

aifievolite pei primi rovesci patiti in Armenia; dove i Russi, senza

<colpo ferire, aveano occupato Bayazid, perche la guarnigione turca,

troppo scarsa, avea abbandonata quella piazza le cui fortificazioni

sdrucite e cadenti non avrebbero potuto reggere a veruno assalto

d'artiglieria. Un'altra piazza forte, cioe Ardagan o Ardahan, era ca-

duta in potere dei Russi, dopo due giorni di difesa contro le nume-

rose batterie onde furono assalite e prese le opere esterne. Uno

squadrone di cavalleria russa, caduto in imboscata, avea dovuto pren-
dere la fuga, e imbattersi in una piccola pattuglia di fanti turchi,

che furono fatti prigionieri. Uno di questi recava a Rars un dispaccio

del Governatore di Ardahan, che esponeva a Muchtar-Pascia la ne-

cessita di rinforzi ed i lati dcboli della fortezza. Questo dispaccio

mostro ai Russi da qual lato doveano accingersi all' assalto. Con

40 grossi cannoni oppressero i difensori di due forti staccati, presi

i quali la piazza era loro aperta. I Turchi, vedendo impossible la

resistenza, la notte seguente fuggirono. La piazza conteneva circa

D2 cannoni. non pochi dei quali erano del Rrupp, con molte muni-

zioni e vettovaglie.

A rifarsi di tanto danno il Governo turco spedl da Costantinopoli

alcune migliaia di Circassi e di soldati regolari coH'armata navale;

he costrinse la guarnigione russa di Suchum-Rale a sgomberare

questo forte che e buon porto di mare. Pochi giorai dopo la stessa

armata navale s'impadrorii d'un altro forte sul mar Nero e sulle rive
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di Circassia, cioe Porto Adler. La presa di queste due piazze per s

non era gran cosa; ma valse moltissimo perche di li si mossero i

Circassi a riconquistare le natie montagne, dove si distese im mote-

di sollevamento che col tempo potrebbe, se sostenuto validamente

da buone truppe turche, dare gran noia ai Russi.

10. Un altro successo prospero pei tarchi fu la valorosa difesa

di Batum. Un intero corpo d'esercito russo si accinse ad assalire

questa fortezza; ma, oltre alia difficolta di procedere colle artiglierie

per quei luoghi selvosi e dirupati, incontro nei Tarchi si fiera resi-

stenza, che dovette rinunziare, dopo piu combattirnenti sanguinosi,

airimpresa d'impadronirsene. II Generate russo Oklobijo muto dunque

disegno, studiandosi, per quanto pure, di girare largo attorno a Batum,
e marciare poi o verso Trebisonda o verso Ardagan, secondo le con-

giunture. Ma il compito di questo corpo d' armata, che formava

Testrema destra dell' esercito invasore in Armenia non ebbe Tesito

bramato; e, dopo gravi perdite, esso dovette ripassare la frontiera

e tornare a Poti.

11. Un altro corpo d'esercito russo da Alexandropol era marciato

direttamente contro Kars; d'onde il 30 maggio, Muktar-Pascia Ge-

nerale supremo dei Turchi in Armenia, usci con buon nerbo di truppe,,

ed ando ad appostarsi sui monti Sangalu, nel campo trincerato di

Xeuin. onde esser pronto alia difesa di Erzerum od al soccorso di

Kars. li di 5 maggio un primo assalto dei Russi contro questa piazza

fu respinto con gravi loro perdite. Alii 14 maggio essi scoprirono

nove batterie di grossi cannonie cominciarono il bombardamento della

citta e dei forti, ed alii 18 ritentarono 1' assalto, e n'ebbero la. peg-

gio. Eressero allora altre batterie, e ripeterono a piu riprese il

bombardamento e gli assalti, che furono sostenuti intrepidarnente?

dai Turchi, massime nei giorni 14, 15 e 23 giugno, nei quali la strage

degli assalitori fa grandissirna. Alii 30 giugno i Russi costretti a le-

vare 1'assedio, per le cagioni che accenneremo qui appresso, si ri-

tirarono verso le frontiere e si posero a campo a /aim, rimandando

ad Alexandropol le grosse artiglierie d'assedio.

12. I due corpi d'esercito che si erano impadroniti. a destra di

Ardahan ed a sinistra di Bayazid, erano comandati il primo dal Ge~

nerale Ileimann, il secondo dal Generale TergukassofT, sotto la dire-

zione suprerna del Loris-MelikofT.

Jl primo, nrirciando al sud con evidente disegno di tagliare Ja

via tra il campo trincerato di Muktar-Pascia ed Erzerum, si spinse

lino ad Olti; e per sorpresa riuscl a circondare e inettere in pezzi

una divisione di cavalleria turca comandata da Mussa-Pascia. II se-

condo, lasciata una guarnigione di circa 1800 uomini a Bayuzid, riusci

vincitore in varii scontri. ed inflisse ai Turchi grave disfatta alii
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15 gfugno presso Alaschkert, dove rimase raorto Mehemet-Pascia

loro comandante; e continue la marcia verso Erzerum. Ma la fortuna

delta vittoria non tardo ad abbandonare il TerguknssofF. Imperocehe
i Rurdi, che pareva no favorevoli ai Russi, sollevati dal Fascia di Van 7

si riunirono a piu migliaia ed andarono porrc assedio a Bayazid,

'fllle spalle del Tergukossoff*. che restava in pericolo di cssere t>-

gliato fuori dalla sua base di operazioni, e dovette percio dare Tolta

addietro.

II Loris -Melikoff a fine d'impedire qualche grave rovescio, ac~

corse, girando i monti Sangalu, ad assalire il campo fortificato di

Muktar-Pascia, a Xeuln presso Dalibaba. II combattimento ebbe luogo

il 21 e 22 giugno, e fa sanguinosissimo. I Russi pervennero ad occu-

pare alcune delle posture del nemico; ma, sulla sera del 22, sen-

t
n ndosi esposti a disfatta irreparabile quango si ostinassero all' as-

salto di /ewia irto di cannoni, dovettero battere in ritirata verso

Ardahan; d'onde ii grosso delle truppe and6 raggiungere quelle che

iautilmente assediavano Rars, e con esse si ritiro a /aim e ad Ale-

x'tnJropol. Tattavia Ardahan rimase in potere dei Russi. Muktar-

P.iscia inse ruen;Jo cautamnnte il nemico nella sua ritirata. rientro a

Rars, prowide a rifornirla del bisognevole a sostenere nuovo asse-

dio; quindi ne usci novamente e si pose a campo dalla parte di levante

per vigilare i Russi che tornassero alia riscossa.

II Terguk-issoff anch'egli col suo corpo di truppe assai decimate,

batte in ritirata ed accorse a liberare la guarnigione di Bay:izid dal-

1' assedio dei R-irdi
;

il che gli venne fatto, dopo averc sconfitto

qaesti in sanguinoso combattimento. A castigo della ribellione, 21 dei

cnpi dei Rurdi, fatti prigionieri, furono impesi per la gola a gli alberi

della campagna. Quindi il TergukassofT ripasso la frontiera verso

Erivan, accampandosi ad Jgor.

13. Qaesti prosperi successi dei Turchi in Armenia sono da re-

care, non solo alia costanz i dei loro soldati che, quando si battono

al riparo d'un parapetto o d'un fosso, e raaravlgliosa. ma eziandia

alia tuttica del loro Generate. Infatti, o per avvedimento militare o

per necessita, Muchtar-Pascia in Asia si condusse come il mare-

sci illo Radetzky nel Lombardo-Veneto in Italia, quando tenne testa

nel 18i8 all' invasione piemontese. La stessu tattica fu pr;;1icata, per

necessit'i o per elezione poco importa, dal Serdar-Ekrem Abdul -Rerim

in Bulgaria, ma con troppo diverso ed assai funesto risulfjito. L'eser-

cito da lui romnndato non contava certo la meta d'uomini e di

cannoni che formano 1'csercito russo. La lunghissima linea del Da-

nubio da Rilia a Widdino non potea essere tutta eilicacemente difesa

contro un esercito che nelle acque della Rumenia avea accumulato

chiatie e barche e navi a vapore e zatterc da poter in breve era
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accingersi al passaggio del fmme dove piu gli paresse acconcio, sotto

la protezione delle batterie di cannoni a lunghissima portata ond' era

tutta irta la riva rumena. Abdul-Kerim contenne le milizie otto-

mane a difesa di Widdino, del quadrilatero formato da Rustchuk,

Silistria, Schumla e Varna, e del vallo di Traiano tra Cernavoda e

Kustendje sul mar Nero nella Dobrutscha.

Lo Stato Mnggiore russo si giovo di queste disposizioni pura-

mente difensive, troppo inopportune e mal sostenute, dei Turchi sul

Danubio; dove ebbero luogo parecchi combattimenti d'artiglieria dalle

due rive, bombardcmenti di citta, distruzione di navi da guerra per

mezzo di torpedini, e quindi il passaggio del flume, dapprimu tra

Braila e Mat-chin, sul basso Danubio, quindi tra /imnitza e Sistowa,

colla peggio dd Turchi. Di che diremo in altro quaderno. Basti ac-

cennare qui che un corpo d'esercito russo giunse, nei primi sei giorni

di luglio, a' pie del vallo di Traiano; e parecchi altri. valicato il Da-

nubio, presa Sistowa, inccndiata Nicopoli, ridotta a macerie la citta

bassa di Rustchuk. giunsero a Tirnova capitale della Bulgaria al nord

dei Balcani, e se ne impadronirono, a malgrado d' una eroica difesa

del Turchi. Quindi, quasi senza combattimento, un corpo d'esercito

di Russi, preceduto da una legione di Bulgari, sotto il comando del

Generale Gurko, valic6 i Balcani girando le strette fortificate di

Schipka, e superando la resistenza dei Turchi presso Sliwno, e calo

giu a Yeni Sagra ed a Jamboli. Per giunta Abdul-Rerim fu destituito,

e parecchi ministri furono cambiati. Ed intanto la Rumenia, stretta

alleanza colla Serbia, disponeasi ad assalire il corpo d'esercito otto-

mumo di Widdino dalla valle del Timok, per girare la sinistra dei

turchi e marciare verso Sofia, ed Adrianopoli. Pu6 darsi che lo

Czar Alessandro II giunga tra poco, come con piu stento suo padre
Nicolo I, a Schumla e ad Adrianopoli. Ma con quali sacrifizii di vit-

time umanc? Con quale risultato decisivo? E sotto Costantinopoli

non avra forse poi da cozzare coniro qualche Potenza europea, che

lo costringa a dar volta addictro?

in.

PRUSSIA (Xostm corrispondenza) 1. II limore della Francia 2. II radi-

calismo politico e religioso; 1' Imperatore e i suoi ministri 3. II giubbileo di

Pio ix. _i. II Knlturkarnpf 5. II pervertimento delle scuole 6.. Fatti

prodigiosi a Marpingen 1. La popolazione della Prussia.

1. Noi siamo una grande e potente nazione, le cui recenti vittorie

han riempiuto il mondo. ma ci fan fare una figura delle piu raeschine

nel gran concerto europeo. La piu piccola cosa basta, almeno pei

nostri governanti, a farli tremare da capo a'piedi. II cambiamento

di ministcro avvenuto in Francia il 16 maggio ha fatto perder la
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bussola ai nostri uTiciali e ufficiosi, che non rifmiscono di lamcntarsi.

A sentir loro, un ministero clericale come quello del duca di Broglic

e una minaccia permanente e terribile per la Germania. Giusta i

disr'gai del Vatic,.no, la Francia e TAustria debbono essere il cardine

d'una vasta lega cattolica ordinata a inghiottire tutti gli Stati pro-

testanti. II pericolo e imminente, benche la Francia sia stata vinta

e smembrata dalla Gerrmnia, e che TAustria abbia ricevuto un

simile trattamento prima dalla Francia e poi dalla Prussia. Ad onta

delle assicurazioni de'giornali indipendenti, 1'apprensione e stata

generale, essendo riuscito alia stampa prezzolata di sbalordire coi

suoi clamori r opinion pubblica. Ed infatti dal 1873 in poi non passa
un anno scnza che si faccia apparire a' nostri occhi lo spettro di

una guerra di riscossa. intrapresa dalla Francia; quindi e che il

pubblico ha- finite con vedere dappertutto una minaccia di guerra.
Noi ci troviamo com? fuori di noi ed avvolti in angosce continue,

a meno che non giugnumo ad aflrancarci dalla tutela della stampa
bismarkiana. II timore della Francia e diventato il segno caratteri-

stico di ogni buon cittadino del novello Impero ;
non v'hanno che i

nemici deH'Impero, cioe i cattolici. che lo pigliano a gabbo. Ma
siccome la nriggioranza si compone di buoni cittadini. cosi la paura
e il sentimento dominante che paralizza gli affari e contribuisce

potentemente a mmtenere la crisi economica, che e il capolavoro

dei favoriti del Cancelliere, che da ben quattro anni ci spinge a ro\ina.

Persone bene informate assicarano che la nuova apparizione dello

spettro della riscossa era indispensabile a consolidare la condizione

del sig. di Bismark, pericolante assii presso la Corte. II Bismark

sembra essere stato li li per ren lersi insopportabile a causa dell'ar-

roganza con cui si comporta verso la faor'glia imperiale, degl'insulti

fatti lanciare da' suoi giornali contro 1" Imperatrice, il principe reale

e sua imglie, insulti chs non hanno riscontro nella storia di Prussia.

La Corta, 1'esercito e Famninistrazione sarebbero stati lietissimi di

vedersi liberati da un dominatore si insolente e brutale: ma ecco che

il cambiamento del Ministero francese gli ha ofTerto propizia occa-

sione di provare a tutto il mondo ch' egli era indispensabile.
2. Nel momento stesso in cui la stampa bismarkiana si atteggiava

a protettrice dei Gambetti, dei Naquet e consorti, minacciati dal

gabinetto Broglie-Fourtou, essa dichiarava, per mezzo della Nord-

dtiUtschQ Allgemeine Zeilung, che bisogna annientare e schiacciare

presso di noi il socialismo; precisamente come Luigi XIV, che schiac-

ciava i protestanti in casa sua, e poi li sosteneva col danaro e col

sangue francese in Germania. La ragione si e che il socialismo ger-

manico non si porge, cosi bene come il radicalismo francese, ai di-

segni del gran Cancelliere. Aven lo il Reichstag annullata 1'elezione
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del sig. Hasenklever nel sesto distretto di Berlino. i socialist! gli

han dato i.l 14 giugno 12,153 voti invece di 9.569. quanti furono quelli

da lui riport.iti il 10 gouaaio. Tutti i partiti e'ransi coalizzati contro i

socialist!, e cio nori pertanto il loro candidate), sig. Luigi Loewe. ha

ottenuto niente meno che 11,652 voti. Fa d'uopo pero toner conto

della circostanza che quest' ultimo e israelita, e che Berlino annovera

gia tra i suoi deputati uii altro ebreo, il sig. M> x Ilirsch.

Prima di partire per i b;:gni d'Ems, ii 15 di giugno, 1'Imperatore
con voce severa e commossa ha espresso al Consiglio dei ministri

(esscudo il Bismark assento) i suoi tiraori a proposito delle teadenze

sovversive che vanno manifestandosi taiito sul terreno roligioso

quanto sul terreno sociale; Saa Maesta. piena di fiducia ne'suoimi-

nistri, gli ha invitati ad avvisare di comune accordo i mezzi di

rimediare a uno stato di cose cosi deplorabile. I/Imperatore ha inoltre

incaricato il sig. von Madai, prcsidente della polizia di Berlino, di

tenerlo al corrente di tutto cio che si riferisce al socialismo e a' suoi

progress!. E da notare che, ia quest! ultimi tempi, il Monarca si e

fatto piu volte ad esprimere il concetto che 1'estensione del socia-

lismo e il risultato deilo scadimento della .fede e del buon costume

fra le popolazioni. Ma chi e dunque che favorisce da anni e anni

f annientameato della fede e del costume, se noa i liberal! d'ogni

colore, sostegni del governo Bismark-Falk?

II disseaso tra I'ltaperatore, il Caacelliore e il sao commcsso

assume aa carattere piu spiccante per uaa docisione presa in quel

giorno meiesimo. L'Imperatore ha ricusato di aocett;ire la dimi&sione

del sig. Hegel dalla carica di president del concistoro della pro-

vincia di Brandeburgo, e notificato la sua risoluzioue al ministro

de'culti, sig. Falk, e all'Oberkirchenrath, ii cui presidente sig. Her-

mann e, insicme ccn lo stcsso sig. Falk, uno dei campioni piu ar-

denti del razioaalismo. II sig. Hegel avea dato la sua dimissicne il

23 di febbraio,perche 1'Oberkirchenr .,th sosteneva il pastoreHossbach
<5he dal pulpito della chiesa di san Giacomo avea negato la Redcn-

zione, e il sinodo di Berlino-Colonia, che avea doraandato alle autorita

superior! (Concistori e Oberkirchenrath) la soppressione dell'obbligo

di recitare la confossione apostolica all'uificio e d'insegnuirla. Incoinin-

ciando dal 23 di febbraio. tutte le influx nze erano state poste in opera

per far decidere Tlmperatore ad accettare una tal dimissiorie, co-

tanto desiderata dai sig. Hermann e Falk, sostenuti dal principe

Bismark. Nella sua risoluzione 1'Imperatore rammenta le parole da

^ui indirizzate al Sinodo generale: Prima di tutto egli e mestieri

che la Chiesa sia rnantenuta sulla sua vera base, che e la confes-

sioae apostolica; io mi tengo saldo a questa base, sulla quale sono

stato battezzato e cresimato, e nulla potra inai farmene dipartire ;
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10 respinger6 sempre tutte le obbfczioni che mi veng.in fatte a tale

riguardo. Poi continua: Nel momento che, in un sinodo della capi-

tale, i sintomi dell'meredulita e dclla falsificazione della fede giun-

gono Pino al punto di cMedere la soppressione della Confessione

degli Apostoli e con questo carattere si producojno in pubblico, io

non posso accettare la dimissioae di dignitarii, conosciuti per la lor

fede inconcussa, senza turbare le convinzioni religiose del mio

popolo. a

Ecco dunque un atto d'autorita compiuto dall" Imperatore nella

sua qualita di capo della Chiesa protestante; atto che e una formale '

mentita al ministro de'culti, sig. Falk, e al presidente deli'Oberkir-

chenrath, sig. Hermann, i due principal! strumenti del sig. di Bis-

mark nel Kulturkampf. Quindi c che erasi trattato della dimissione

di questi due sigaori, i quali, a quanto si dice, non sarebber rimasti

al loro posto che grazie agli sforzi del Cancelliere. Ma, prima o poi,

le conseguenze dell' atto di Guglielmo I e del mantenimento del

sig. Hegel (figlio del celebre filosofo) debbono fursi sentire. Piu di

noveccnto parrocchiani di sun Giacomo han gia protcstato contro la

nomiua del sig. Hossbach; e la Kreuzzeiturig, cod iniluente in Corte

e cosi bene iriformata di cio che vi accade, chiede si agisca in con-

seguenza della decisione imperiale, si destituisca non solo il sig. Hos-

sbach, ma anche il sig. Rhode, pastore di Luisenstadt (parrocchia di

Berlino), negante esso pure il carattere divino di Cristo. Essa chiede

11 mantenimento rigoroso dclla confessione e della disciplina. L'atto

dell'Imperatore e il lingua ggio del giornale ortodosso soao incom-

patibili col libero esame, e non possono esser giustificati che coi

principii cattolici deil'autorita e della missione divina della Chiesa.

Guglielrno 1 e gli ortodossi si collocano adunque sul terreno catto-

lico, e cio mette alia disperazione il Cancelliere, onde I'affare Hegel
e una scontitta non altrimenti che TafTare Stosch. Infatti, quando
si da cosi gran risalto all'autorita della Chiesa protestante, e' non

sara piu possibile giustificare la persecuzione di ministri regolari

della Chiesa universale: quindi e che gli uomini del Kulturkampf
trovansi oltremodo sconcertati. Se non che, io dubito forte che le

conseguenze logiche del 15 giugno vengano a manifestarsi, quan-

tunque gli ortodossi facciano tutto quanto e da loro per conseguire

quest' intento, e quantunque i signori Hossbach e Rhode abbiano ri-

cevuta dal concistoro 1'intimazione di giustificarsi. II frutto princi-

pale di simili fatti si e che 1'interesse del pubblico trovasi assorbito

dalle question! religiose. Tutti i giornali le discutono, dappertutto

se ne parla, ne mai si sarebbe creduto possibile che questa capitale,

tenuta per cosi indiiferente, avesse a riscaldarsi cotanto a proposito

di religione. II Kulturkampf ha per effetto di disorganizzare il pro-
Serie I, vol. Ill, fate, 651 24 28 luylio 1877
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testantesimo, di ridurlo in pezzi e brani, ma nel tempo stesso di

ridestare i sentiment! religiosi nascosti in fondo ad ogni anima

umana. Dopo Fera della persecuzione, verra inevitabilmente quella

del ritorno alia Chiesa dei fratelli soparati. Frattanto le conversion!

isolate non mancano: giovi citare quelle del barone von Weihe, gia

ciamberlano del re d'Annover, e del sig. Giovanni Hoffmann, pro-
fessore di vaglia e collaborator di parecchi giornali cattolici. Fra i

migliori compilatori di questi ultimi contansi una dozzina, incirca

di convertiti.

II primo decreto firmato da Guglielmo I dopo la proclamazione

delFImpero a Versaglia fa quello, dato il giorno stesso della pro-

clamazione, che ordina il rests uro della Chiesa di Lehnin a carico

del Tesoro. E noto che Fabbazia de'Cisterciensi di Lehnin, fondata

nel 1108, contribui potentemente a incivilire il Brandeburgo e a

cancellarne gli avanzi del paganesimo. La profezia di frate Ermanno
di Lehnin, di cui 1'origine e tanto sconosciuta quanto dubbia Fauten-

ticita, annunzia che le mura ed i tetti di Lehnin e di Morin (altra

antica abbazia) si rialzeranno quando il gregge avr& ritrovato il suo

pastore e Flmpero il suo capo: ma annunzia altresi, o la caduta o un

cambiamento assoluto della situazione degli Hohenzollern il lin-

guaggio e assai oscuro in questo punto, quando Fundecima gene-
razione avra vissuto. Ora

; Guglielmo I rappresenta Fundecima gene-
razione. In virtu del decreto di che si tratta, si sono spesi dal 1871

in qua 420,000 marchi per ristabilir le navate, restaurare Fabside

della chiesa di Lehnin, e rimettere Fedifizio nel primiero suo stato.

Essendo i relativi lavori giunti al lor termine, F inaugurazione ha

avuto effetto il 2i giugno in presenza del principe imperiale e d' un

gran numero di cospicui personaggi protestanti, perocche la chiesa

fu dalla Riforma tolta ai cattolici. In quell' epoca stessa furono altresi

distrutte le tombe dei Margravii e Principi elettori di Brandeburgo,
che avevano scelto Lehnin a luogo di loro ultima dimora.

3. II cinquantesimo anniversario dell' episcopate di Pio IX ha dato

occasione a manifestazioni le piu strepitose dell'amore dei cattolici

verso il Capo della Chiesa. La deputazione tedesca a Roma e stata

una delle piu numerose, e i doni deposti a nome della Germania ai

piedi del Santo Padre figuravano in prima linea, si per il numero, si

pel valore intrinseco e artistico. Tutti i giornali cattolici comparvero
nel di 3 giugno ornati a festa, e anche i giornali nemici furono

costretti a confessare non essersi giammai veduta una festa popolare

piu brillante, piu entusiastica, ad onta degli ostacoli senza numero

frapposti dalle autorita. In parecchie cittu la polizia decreto pene fino

a 300 marchi contro chi avesse ornato o illuminate la propria casa

in onore del Papa; vennero altresi interdette le processioni, quan-
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tunque ricorresse la festa del Corpus Domini. Ad Aquisgrana per6,

e in tutte quelle citta dove non fu posto ostacolo alle dimostrazioni

esteriori, la festa riusci superiore ad ogni espettativa. Grandissimo

fu il numero di quelli che si accostarono alia Comunione, e dapper-
tutto manifestaronsi nel modo piu splendido Tunione, lo zelo e la

fedelta incrollabile dei cattolici.

Merita di non esser passata sotto silenzio una particolarita asstd

euriosa. Esiste nella cattedrale di Hildesheim un rosaio millenario,

che la tradizione vuole fosse piantato da Carlomagno. II 3 giugno
fece dal vecchio tronco una nuova messa, e questa e giunta in pochi

giorni all' altezza di 35 centimetri.

4. Piu e piu volte i giornali ufficiosi eransi divertiti a far correr

voce che i cattolici fosser disposti a chiedere di far la pace co'loro

persecutori. In quest! ultimi giorni essi raccontavano che i Vescovi

tedeschi convenuti in Roma avevano supplicato il Santo Padre di

unirsi ad essi per domandare la pace, che e quanto dire per sotto-

mettersi e porre cosi un termine alia distruzione di ogni organamerito

religiose in Prussia. II 2 di giugno, pertanto, la G&nnania pubblicava
la lettera di uno de' nostri Vescovi residente in Roma, il quale di-

chiara che tutte queste voci sono prette invenzioni, sul cui scopo
non puo cadere alcun dubbio. Fino da'primi momenti della perse-

cuzione, i Vescovi non erano punto incerti sul contegno da osservare,

e ora altro non resta loro che persistere in questo contegno fmo a

tanto che piaccia a Dio di far trionfare la propria causa. La lotta

religiosa in Germania non dipende dallo spirito di conciliazione <iei

Vescovi, ma si dalla eoscienza e dal dovere episcopate. I Vescovi non

han provocato la lotta, ma la subiscono; e non appartiene ad essi,

ma a chi ne e 1'autore, di mettervi un termine.

II 13 di giugno, il tribunale ecclesiastico pronunzid la destitu-

zione di monsignor Pietro Giuseppe Blum dalla dignita di Vescovo

di Limburgo, perche questo prelato ha fatto conoscere con molti suoi

atti di non tenere alcun conto delle leggi di maggio. Mons. Melchers,

Arcivescovo di Colonia, destituito con decreto dello stesso tribunale

del 28 di giugno 1816, e stato non ha guari condannato a 300 marchi

d'ammenda per esercizio illegale di funzioni episcopal!, avendo egli

indinzzate ad un parroco in proposito di aff'ari religiosi certe istru-

zioni che i giornali han pubblicate.

I signori Lorenz, Prudenz e Herold, parrochi rispettivamente e

vicarii di Heiligenstadt, sono sostenuti da circa 1 mesi in careers

per rifiuto di deporre come testimoni denunziando alle autorita civili

1'origine di certe dispense. Invano hanno essi invocato a proprio

vantaggio Farticolo della legge, che dispensa chicchessia dair ac-

cusare se stesso col deporre dinanzi alia giustizia ;
cosicche si son
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dovuti rivolgere airimperatore per ottener giustizui ed esscr libcratf

dal carcere. L'Iraperatore pero ha risposto con un rifiuto, in cui si

dice avere il regio procuratore di Nordhausen protestato contro la

loro liberazione; oltre di do. non ess^re convenient^ di fare un'ec-

cezione per loro, atteso che in casi analoghi i preti di altre diocesi

non avevano ricusato di render testimonianza. Quest' ultima assrr-

zione e fondata manifestamente sur un errore. poiche molti e moVi

preti della diocesi di Gnesna-Posnania ban dovuto parimente subire

la carcerazione per essersi ricusati a deporre come testimoni.

II vicario signor Graduszewski di Brusv (diocesi di Kulm) e stato

assoluto diill' accusa d' esercizio illegale di funzioni ecclesiastiche
;

contuttocio egli fu, subito dopo 1'assoluzione. espulso dalla provincia,

Ugiial sorte e toccata al signor Tusch, condannato a 30 marchi

d'ammenda.

I giornali liberali lymcntano amararaente cbe, a m ilgrado de.^li

sforzi e delle istruzioni delle autorita eompetenti. non sia riuscito

di formare un corpo d'inferraieri volontarii per gli stabilimenti pub-

blici, e soprattutto poi casi di guerra e d'epidemia. Non v'e stato,

infatti, neppur uno cbe abbia datb segno di buon volere o siasi pre-

sentato come aspirante all' esercizio di quest' opera caritatevole. Con-

tuttocio, 1'espulsione delle Suore di carita continua senza posa; e in

pareccbie citta, segnatimente a Minden, si son loro tolti gli orfano-

trofii per costringerle a partirsene, con grave rammarico degli stessi

protestanti che hanno spessissimo ricorso alia loro assistenza in caso

di malattia.

5. Sono finqui 155 gl'ispettori laici, quasi tutti protestanti o

neoprotestanti. collocati in ufficio. Ye ne hanno 45 nella Prussia

renana. 30 in Slesia. 25 nel!a provincia di Prussia, 24 in Westfalia,

23 in Posnania, 2 in Sassonia e 2 in Assia-Nussau. II numoro di

questi ispettori sta dunque in proporzione di quello dei cattolici delle

rispettive province, laddove neppur uno e stato nominato nelle pro-

vince protestanti. Costoro ban per mission^- di protestantizzare 1' in-

segnamento; e di cio si ha una conferma nel fatto che il sig. Cremer,

ispettore protestante del circolo di Moers (Prussia renana), ha trovato

perflno opportuno di farsi accompagnare da un pastore per visitare

Li scuole cattoliche.

In occasione del cmquantesirao anniversario episcopale di Pio IX,

fu tenuta in Miinster una grande riunione dei cattolici della Westfulia,

nella qu^le il parroco signor Scbulte espose con molta chiarezza ed

energia i doveri che nelle present! circostanz^ incombono ai padri

di famiglia. L'assemblea prese le risoluzioni seguenti:

I. Noi domandiarno, conforme 1'articolo 24- della Costituzione.

il mantenimento e la guarentigia della scuola confessionale, e, per
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quello che ci riguarda. dolla scuola popolare cattolica romana. Da

cio segue prima di tutto: 1 che Li direzione dell'insegnamrnto della

religione cattolica romuna non potra essere affidata se non a cattolici

che abbiano ottenuta dalla Chiesa. la missione canonica
;

2, che

Fistruzionee Fedacazione nelle scuole normali debbono corrispon-

dcre alia dottrina e ai principii della Chies:i cattolica; 3 che le

scuole popolari saranno sottoposte esclusivamente a ispettori cattolici

romani; 4 che, per quello concerne la religione, essa non sara in-

segnata se non allato e sotto la direzione degli ecclesiastici. e che

non vi saran fatti esami se non da persone che abbiano ottenuta

la missione ecclesiastica e ne siano tuttora in possesso; 5 che 1'istru-

zione religiosa compartita senza la missione ecclcsiastica non potri
esser riconosciuta come cattolica rornana; che, per conseguenza, i

genitori hanno. in simili casi, il diritto e il dovere di tenere i proprii

figli lontani dalle scuole ove si dispensa una tale istruzione.

a II. Neiie present! circostanze, noi dichiariamo essere per i

genitori un dovere sacrosanto di vigiiare da per se stessi affinche

non si alloghino come istitutori o istitutrici che buoni c&ttolici, fmo
a tanto che la Chiesa non trovisi in istato di guarentire la nornin i

ad istitutori di membri fedeli della Chiesa cattolica. Noi manifestiamo

la ferma speranza che i capi delle scuole e i rappresentanti comunali

scolastici vigileranno e agiranno in questo senso con tutti quei mezzi

legali, di cui possono disporre come rappresentanti delle fcimiglie

cattoliche.

III. Per il caso che non fosse dato ascolto ai sopraespressi

reclami, noi ci vedreramo costretti ad esigere il ritiro pieno ed in-

tero delFinsegnarnento religioso dalla scuola, e cosi la libertn, del-

Finsegnamento in generate.

E stato istituito un comitato centrale per mettere insiome ed

cstcndere una petizione generale al Landtag e al ministro de'culti.

laoltre, per paralizzare Fazione dei libri scolastici uTiciali, si curera

la diffusione di libri veramente cattolici.

6. Le autoritr'i civili continuano a rappresentare a Marpingen la

parte dei sollati commessi alia custodia del sspolcro di Gesu Crjsto,

e che divennero i testimoni irrepugnabili della Risurrez'one. It

1 di giugno, il signor di Bardelebea, presidente della provincia, ma

gistrato avente lo stesso grado di un ministro, giunse a Marpingea
in compagnia del signor di Wolf, presidente della reggenza di Treviri,

dei landrathe di Sanct-Wendel e d'0tt\veiler. e di parecchi tra bor-

gomastri. spgretarii, gendarmi ecc.. co'quali visito la chiesa, 1'Haer-

telwald e la fontana miracolosa. II consiglio municipale yoleva pre-

sentare le sue rimostranze per i maltrattamenti cui il cornune e t'atto

segno: ma il signer di Bardeleben seppe sottrarsi alle insistenze
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del componenti il consiglio. Non si conosce per anco il risultato

della sua visita.

E stata aperta teste una nuova inchiesta. II 2 di giugno, uno del

fanciulli, essendo gli altri due indisposti, non che parecchie altre

persone, subirono un interrogatorio a Tholey. Allorquando le venne

presentato il fame so foglio contenente la ritrattazione dei fanciulli,

la bambina rispose con fermezza: Noi non ci siam rnai ritrattati;

questa mattina, per la piu corta, noi abbiam veduto la SS. Vergine
vestita di bianco. II 14 di giugno, nuovo interrogatorio a Sanct-

Wendel dei tre fanciulli e di cinque persone adulte; tutti mantennero

le loro prime asserzioni. Perfino un vecchio di 15 anni, venuto di

molto lontano, affcrma avere il di 8 di giugno veduto la Vergine
nell' Ilaertehvald.

V'hanno sempre 5 gendarmi in Marpingen e 1 no' due villaggi

circonvicini; la sorgente e stata di nuovo tappata, ma ha trovato il

modo di iiprirsi una via. Ad onta delle continue vessazioni della

polizia, il numero dei pellegrini va aumentando a segno che si tratta

di costituire una societa per istabilire un servizio $ omnibus o un

tramway fra Marpingen e Sanct-Wendel, stazione della strada di

ferro, ed ove esiste la tomba di san Wendelino, apostolo della con-

trada, che e un antico pellegrinaggio. Parecchi sacerdoti, fra'quali

il principe Radziwill, membro del Reichstag, sono stati condannati

per aver detto messa a Marpingen.
II signor Scheeben, di Colonia, e stato assoluto in seconda istanza

per il suo articolo in cui descriveva gli eccessi commessi dai soldati

a Marpingen, e contro il quale gli ufficiali comandanti il distacca-

mento eransi portati parte civile. I due processi pei 6 gli sono costati

piu di 1000 marchi. Un cattolico men facoltoso di lui non avrebbe,

adunque, potuto ottener giustizia per mancanza di inezzi
;

il perche
nell" ultima riunione della Societa popolare cattolica di Colonia e

stato deciso di costituire un'assocu.zione di difesa (iicchtshutzverein)

per somministrare ai cattolici poveri i mezzi d'ottenere giustizia.

1. Giusta il censimento del 1 dicembre 1875, i 25,142,404 abitanti

(nel 1871, 2i
;
6i?

;874) della Prussia si suddividono in 16,636,990 pro-

testanti, de'quali 13
;
266.620 fusionisti, 2905.250 luterani, 465,120

calvinisti, 40,630 lutertni separatist], 35 080 calvinisti separ&ti, 3,7:0

fratelli moravi, 2,610 irvingiani, 12.210 battisti, 14,650 anabattisti,

2
;
080 anglicani e altri settarii; 8

;
625

;
840 cattolici (neH87i; 8.198.680);

1,450 greci ortodossi; 4,800 cattolici tedeschi o rongiani; 17
T
880 dis-

sidenti di ogni razza; 339,790 israeliti; 4,674 individui di religione

sconosciuta. I protestanti formano il 64,64 per cento, i cattolici il

33,51, e gl' israeliti 1*1,32 per cento della popolazione totale.
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IV.

RUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Falso carnttere e falso preleslo della

guerra presente 2. Un principe apostolo al seguito dell' esercito russo del

Danubio 3. Istruzion3 che egli riceve da un principe giornalisia 4. Yer-

sione della Bibbia, fat la con antorizzazione dello Czar 5. II Blue-Botik e il

Goloss 6. Un nuovo speak del sig. Aksakoff in risposta all' indirizzo degli
Czeclii 1. Sogni d'un visionario moscovila.

1. Nel momenta in cui vi scrivo, 1'attenzione generale e talmente

assorbita dagli avvenimenti politic!, che mi e quasi impossibile parlarvi

d'altro. L'argomento, del resto ne merita il conto; e quand'anche
si ponesser da banda le notizie di guerra, recate gia dal telegrafo,

rimangono pur sempre molti fatti meritevoli d* essere accennati e

veramente curiosi a studiarsi piu da vicino. II piu spiccante tra questi

fatti e il carattere religiose, o piuttosto la maschera di religione. con

cui si cerca di coprire la guerra presente, per meglio guadagnare
le simpatie di tutte le nazioni cristiane. Lcggete, di grazia, la lettera

del principe GortchakofT al conte Schouvaloff. in data del 18 (30) di

maggio, in risposta a quella di lord Derby. Essa parla della condi-

zione intollerabile dei cristiani soggetti alia dominazione turca, del

sentimento cristiano cosi profondamente radicato nel popolo russo e

cosi vivamente offeso da quella condizione, dei vincoli di religione che

lo uniscono alia popolazione cristiana della Turchia; e finisce con

promettepe la pace all'Oriente e all'Europa in generale. II proclama

deH'imperatore Alessandro II ai Bulgari comincia dal rammeritar loro

che la Russia ha sempre combattuto pei cristiani dei Balkani, e ter-

mina con la preghiera a Nostro S ignore di far discendere la sua

benedizione sulle armi russe, e accordar loro la vittoria sui nemici

della cristianita. Ma bisogna sentire il linguaggio della stampa, so-

prattutto della stampa ultranazionale e panslavista! Ad ogni momento

vengono in ballo le pirole di santa missione, di crociata, di lotta

per la fede, di apostolato ecc. ecc. Egli e un vero diluvio di discorsi,

d'articoli. di opuscoli, di scritti d'ogni forma e colore. Quindi e ch'io

reputo opportune di fermarmivi sopra, lasciando da parte le conget-
ture afTatto inutili circa 1'esito della guerra.

In tutte le mie corrispondenze, io ho sempre iasistito siilla futura

autonomia delle province slave della Turchia, che sono da due anni

in qua teatro della guerra. Al momento in cui siamo, le mie con-

vinzioni rimangono le stesse; e checche si dica delFambizione in-

saziabile della Russia, nessuno riuscira a provarmi ch' essa voglia

al presente distruggere 1" Impero ottomano o respingere in Asia i

Turchi. Trattasi unicamente delle province del D mubio e della Sava.

vale a dire della Bulgaria, della Bosnia e dell'Erzegovina, province
che la Turchia risica assai di perdere. Non altrirnenti che le passate,
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la guerra prcsente fara fare alia quostione slava un passo di piii

nella via dell'autonomia delle popolazioni cristiane, lasciando pur
tuttavia al suo posto il sublime portinaio del Bosforo >

; perocche
non sembra punto probabile che quest'ufficio passi al suo vicino del

settentrione. per quanto possa questi desiderarlo. L'occupazione della

Bulgaria e la creazione di due province autonome sono gia un com-

pito abbastanza splendido per Ponore delle armi russe, e il libero

passaggio del Dardanelli e soddisfazione di gran lunga sufflciente

per gr interessi della Russia. Quanto ai compcnsi pei sacrifizii sof-

ferti, 1'Asia, dal Lto del Caucaso e del mar Nero, ha di che supplirvi

abbastanza: vi si trova gia per 1' Armenia russa un prolungamento

naturale; ed anche il gn zioso porto di Batoum non e punto cosa da

disprezzarsi.

La lettera del principe GortchakofFparla della pace deirOriente

e deU'Europa in generate. Gli e invero un modo singolare di paci-

ficare un paese quello di dichiarargli la guerra, e dar opera al-

1'incivilimento, sacrificando migliaia e forse centinaia di migliaia di

vittime. E tale non puo negarsi essere il procedere della Russia nella

questione turca, di cui essa si considera come legataria universale,

e per la cui soluzione si e tanto ; ffannata. II famoso protocollo del

31 di marzo. quel parto nato morto della diplomazia, e un frutto che

le appartiene di pieno diritto. II Generate IgnatiefT sapeva (in d'r.llora

che quel foglio di carta non avrebbe recato alcuna soluzione pacifica;

che avrcbbe, al contrario, affrettuto la guerra; che, anzi, la conteneva

nel poscritto. agglunto quasi direi a bella posta, per distruggere

con una mano cio che si era fatto con T altra. Dettare condizioni

impossibili era, chi nol vedrebbe? volere non la pace, ma la guerra;

e questo e ci6 che ha fatto la Russia.

Quali erano, infatti, le sue domande? Essa chiedeva che la Turchia

operasse riforme sul momento, come se la cosa si fosse potuta fare

senza il soccorso del tempo, e non avesse richiesto che un atto di

volonta. Chiedeva inoltre che la Turchia facesse la pace col Monte-

negro, e intanto essa incoraggiava le resistenze e le rivendicazioni

territoriali di quel paese. Chiedeva altresi che la Turchia disarmasse

per prima, inviasse a Pietroburgo ua ambasciatore straordinario, per

doinan Jare umilmente il disarrao della Russia, come se la Turchia

si fosse armata contro i Russi e non contro le province ribelli eccitate

da questi ultimi, che le avevano iraposto I'armamento come una ne-

cessita di difesa. Quante domande, tante impossibility. Uno pud, al

certo, non avere alcuna simpatia per il Governo turco, e anche non

approvare Tostinato rifmto di aderire alle giuste rimostranze delle

Potenze sottoscrittrici del Trattato di Parigi ;
ina e itnpossibile negare

che, in tutta questa caropagna diplomatica, la Turchia abbia per sc
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11 diritto, i trattati, la legalita; che la sua condotta non manchi d'una

certa ,dignita e d'un certo decoro; e che tutta la responsabilita della

guerra invece che su lei, ricada sulla potente sua vicina. La Russia

s'era spinta tanto innanzi, che le era impossibile retrocedere; 1'idca

SJla d'una sconfitta diplomatica la feriva nel piu vivo del cuore ;

messo una volta in moviinento 1'esercito, I'orgoglio nazionale e 1'onor

militare esigevano che si andasse piu oitre. E piu oltre si ando. Ma

I'orgoglio nazionale non giustiiica afl'atto la dichiarazione di guerra,

che restera sempre un'iniquita delle piu inaudite, e, per F ipocrisia dei

pretesti con che si cerca palliarla, un atto superlativamcnte odioso.

2. Oggimai il Danubio e passato. L'esercito bulgaro ricevette coa

grande solennita la prioia bandiera russa, e il vaivoda, nei prenderla

dalle mani del granduca, f^ce un'invocaziorie al Dio russo, pregan-

dolo d'esser propizio alia sua nazione. Figurano. sulla bandiera le

imraagini dei santi Cirillo e Metodio, che tutti i popoli slavi. cattolici

o non cattolici, venerano corns loro apostoli, ma che e una pretta

falsita il designare corne propagatori delF ortodossia moscovita e

anche del panslavismo. nel seuso in cui lo intendono a'di nostri i

suoi adepti. II panslavismo dei santi Cirillo e Metodio era essenzial-

mente cattolico; essi non predicavano punto F odio contro'le altfe

razze. Oltre a cio, non e provato ch'essi abbian giarnmai evangeliz-

zato i Bulgari o messo il piede sul loro suolo. Ma questo appartiene

alia storia antica. Veniamo adesso alia storia di ieri, e purliamo dei

nuovi apostoli, dei missionari laici, venuti in Bulgaria alia coda del-

Fesercito russo.

Trovasi alia testa della missione il principe Vladimiro Tcher-

kasski, il cui nome e noto piu specialmente agli abitanti della Pu-

lonia. Egli coopero potentemente alFafTrancamento dei contadini, sotto

la direzione del defunto Milutine. e fu per qualche tempo incaricato

degli affari religiosi, che riuscirono piu tardi alia soppressione della

Chiesa unita di Chelrn. Nel suo proclama ai Bulgari, lo Czar an-

nunzio loro che. a misura che le truppe russe fossersi avanzate, un

nuovo ordinamento sarebbe succeduto alFantico, e gli esort6 viva-

rnente a obbedire alle autorita russe e a seguirne fedelmente le in-

dicazioni. La cura di riordinare il paese occupato e stata aflidata al

principe Tcherknsski. Tutti gli afiari civili saranno diretti da lui, sotto

la dipendenza immediata del comandante in capo dell'esercito. Nel

tempo stesso egli e stato nominato capo di tutte le agenzie slave e

JegFistitutidibeneficenza, conceraenti gFinteressi della popolazione

bulgara. II Comitato slavo di Mosca, trasformato oggi in un' associa-

zione di beneficenza e sottoposto al ministero dell'interno, gli ha dato

per agente il signor ChomiakolT, figlio del celebre poeta panslavista;

e tutto il resto degl'impiegati per aiuto del principe Tcherk-tsski
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sono stati scelti ul medesimo gusto, vale a dire dal seno del pansk-
visti. II Coaiitato slavo e all'apice de'suoi voti, e gusta anticipata-

mente le gioie del trionfo. In una istruzione ufficiale a'suoi agenti,

esso raccomanda loro di dar opera soprattutto alia restaurazione

ndla Bulgaria della vita nazionale dal lato sociale, reliyioso, in-

e anco materiale. Nessuna cura debb'essere da essi risparmiata pel

mantenimento delle chiese e delle scuole, ne pel sollievo de'cristiaiii

poveri. Per tbl modo, essi divengono eziandio altrettanti mistionari.

aventi per fine precipuo la propfigazione dell'ortodossia greca, come

base unica della vita indipendente e della vera civilta. Cosi questi

nuovi apostoli tengono la loro missione dal Comitato slavo di Mosca,

il cui presidente e il signor Aksi koff! Avea dunque ragione il vaivoda

bulgaro Petko, nominate poc'aEzi, quando invocava il Dio rwsso, e fa-

rebbero assai bene a imitarne I'esempio i missionarii del panslavismo
ortodosso. II Dio russo e stato inventato precisamente per contingenze

impossibili.

3. Prima della sua partenza per la missions, lo stesso loro capo

ha ricevoto istruzioni ulliciose compile te da mano arnica, dalla raano

d'un pubblicista non meno facondo che affezionato alia causa slava.

Intendo parlare del principe Mesctierski, uno dei compilatori del

Grajdanin (Cittadino), foglio settimanale di Pietroburgo. In queste

istruzioni, pubblicate sotto forma di lettera, Tautore pone ogni cura

nel premunire il futuro maestro di civilta alia nazione bulgara contro

il falso liberalismo, ch'ei dice rappresentato dalla gazzetta Goloss, e lo

anima al combattimento pacifico di incivilimento (!), evocando la me-

moria di Giorgio Samarin e di Teodoro TutehefF, che, a detta sua.

compresero cosi bene Talto significato dell't'f/ea slava. Frattanto che

i nostri soldati, egli scrive, sen vanno a conquistare a prezzo del pro-

prio sangue la liberta de'loro fratelli tuttora schiavi, \oi e i vostri

compagni di fatica andrete a provare al mondo che la Russia aveva

ricevuto dall'Oriente la civilta e 1'ortodossia, non gia per amalgamarsi
con TOccidente vacillante, ma si per conservare in casa propria, nel

suo popolo-chiesa, le forze rigeneratrici e liberatrici nell'interesse

de'suoi fratelli. All'esercito spetta il combattere e morire per ly ri-

surrezione dell'Oriente; a voi, il faticare per 1'Oriente risuscitato! La

come qui, il vessillo, lo spirito sono precisamente gli stessi. Non

sono i liberali della Russia quelli che mandano le truppe alia morte

e voi alia fatica, no certo
;
e invece la Russia ortodossa, e il popolo

russo, parlante per bocca del proprio Sovrano. Uesercito non far a

disonore alle sue antiche bandiere! E neppur uno de'vostri compagni
di apostolato faccia di tradire la liberta della Chiesa ortodossa. in

nome del liberalismo. ne 1'amore del popolo, in nome della por-ohi-
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rita. Lidio, torno a ripeterlo, vi aiuti! A render compiuta que-
st' omelia, non raanca che la benedizione seguita da un Amen.

E'non bisogna male intendere il senso del faiso liberalismo, contro

del quale inveisce ii vivace compilatore del Grajdanin. Per libera-

lisrno egli intende il liber tinaggio, o politico o religioso che sia
;

il

libertinaggio ch'ei metterebbe volentieri sulla linea stessa del ni-

chilismo. I/ uno e 1'altro sono, agli occhi di lai, egaalmente nemici

del cristianesimo, lo che val quanto dire neraici deH'ortodossia greco-

russa, fuor della quale non v'ha che menzogna. Come ognun vede,

il principe Mesctterski appartiene all'eletta dei panslavisti; e i molti

suoi scritti che alimentano, in forma d'articoli, la gazzetta Graj-

danin, riproducono le stesse tesi eccentriche, gia messe innanzi dai

Chofflicik-)fT, dai Samarin, dai Pogodin, dagli AksakofF. Anche 'per lui,

il popolo e il depositario della vera ortodossia, dello spirito essen-

ziale del cristianesimo; il che puzza di
*

democrazia sublimata fine al-

F ultimo grado, e si accorda ben poco con la dipendenza in cui trovasi

il popolo-chiesa verso la potesta secolare. Permettete ch' io ve ne citi

un esempio.

4. Nello stesso n 13 del Grajlanin, che contiene la lettera al

principe Tcherkasski. si legge a pag. 339 ci6 che segue: II Mo-
nitore del Governo pubblica un rescritto dell'Imperatore al Sinodo,

emanato in occasione d'uno de'piu importanti lavori che siansi in-

trapresi in questi ultimi tempi a bene dei fedeli, ed e stato or ora

condotto al suo termine. Trattasi della versione della Bibbia in idioma

russo. Fino dai mio avvenimento al trono, nel 1856, il santissimo

Sinodo, riunito in Mosca, avea riconosciuto la necessita di far tra-

durre i libri santi in lingua russa, ed ofFrire cosi al popolo un mezzo

piii abbondante di trar profitto dalla parola di Dio. Essendosi, con mia
autorizzazione. posto all' opera, il santo Sinodo non ha cessato di la-

vorarvi per lo spazio di venti anni, con zelo infaticabile, con diiigenza

illuminata e con saggia circaspezione. condizioni tutte indispensabili

per una impresa di cotanta importanza. Questo lavoro e oggimai

giunto al suo terrnine
;
ed io, considerando il bene che sara per

derivarne alia Chiesa nazionale, ascrivo a mio giusto dovere Fattestare

al Sinodo la mia riconoscenza perche esso abbia compiuto in modo
cosi degno la grande opera. Prego Dio a manifestare la forza salu-

tare della sua parola, per il progresso del popolo russo nella fede e

nella verita, che sorvono di base alia vera prosperita delle nazioni

e degli Stati.

Che, dopo mille anni d'esistenzi, la Chiesa russa pubblichi final-

mente una versione della Bibbia neU'Hioma parlato, potrebbe anche

essere il caso di congratularsene seco, quantunque vi sia diversita
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d" opinion! circa il merito della traduzione
;
ma che pensarc d'una

Chiesa. la quale per imprenderJa ha bisogno d' autorizzazione wipe-
riale ? E, dopo cio, come credere che atti di ben altra importanza

possono compiersi, senza Fintervento e Finiziativa del governo dello

Czar? Ricordatevi delPaffare degli Uniti di Chelm; ricordatevi che la

loro diserzione fu dichiarata dalla stampa russa interamente spon-
tawea. Era questa ailora (1874-1815) una voce.unanime; e, bisogna

convenirne, non era possibile cantare piu ali'unisono col Me&saygere

u/ficiale, che aveva dato il tuono a tutta la st;;mpa. II Goloss, che in

quel tempo fece, naturalrnente, parte del concerto, oggi stuona un

tc-ntirio; ed ecco in quale occasione.

5. II n. 1 del Blue-Book iuglesz intitolato Russia contiene la cor-

ristpondenza relativa ai trattamenti patiti dai membri della Chiesa

yrcco-unita, e torna a mettere in cainpo questa importante questions.
II rumore immcnso ch'essa dest6, pel solo fatto deila presentazione
di quei document! official! al Parlamento inglese, non poteva non

risvegliare nel preteso campione della Chiesa ortodossa i suoi vec-

chi livori contro il Papato e la Chiesa cattolica. Nel suo n. 123 del

14 (26) di giugno, il Goloss se ne occupa novamente, promettendo
d'esaminare a fondo la questione... dopo la guerra... Oggidi la cosa gli

sembra intempestiva. Ed io faro lo stesso, tenendomi coiitento a ri-

produrre solamente una parte de' suoi ragionamenti e delle sue con-

fessioni. Dopo aver cercato di provare che il gabinetto di san Gia-

como, suscitando la questione degli Uniti, ha dato uno scandalo

politico insensato, unicamente per andare a genio alia Curia romana,

che partecipa alle sue simpatie turcofile, e appagare i suoi rancori

contro la Russia, il Goloss fa una violenta tirata contro gli oltra-

montani della gerarchia cattolica in Polonia e contro le pretese loro

macchinazioni, e decide che la lotta civilizzalricQ contro di loro e

stata piu necessaria in Polonia che in altro luogo. (Oivilta cosacca

e semitartara: bel guadogno in verita!) Dunque vi e stata lotta;

ecco la prima confessione, che non si concilia interamente con

la spontaneit& del ritorno degli Uniti alia Chiesa dominante. Ma il

Goloss va anche piu oltre. Che cosa c' e da destar meraviglia, esso

prosegue, se in questa lotta legittima, da cui nessuno Stato potrebbe,

dopo il Sillabo del Vaticano, astenersi, v' ha qualche precipitazione,

qualche violenza, diro anche qualche abuso da parte delle autorit;\

local] ? Questi abusi degli agenti pubblici, questi eccessi di zelo

degli impiegati subalterni, sono possibili in Russia, come in Prussia,

come in Francia, Sono, invero, da deplorare sommamente...; noi non

li difendiamo, noi non nutriamo simpatia verso i loro autori; ma
che cosa mai v' ha di comune fra la liberta reliyiosa assoluta, onde

gode la Chiesa latina in tutti i paesi d'Europa, compresa la Russia,
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ma. della quale essa non si contenta, e Fodio delF islamisrao contro

il cristianesimo ? Prima di tutto, la lib&rta reliyiosa assoluta e una

pretta inenzogna, anche quaato ai cattolici di rito latino; a piu forte

ragione poi. se si tratta dei cattolici di rito greco-unito, come lo si

vedra fra poco, corne il Goloss medesimo lo confessa. Inoltre, vi sono

duaque stati abusi, eccessi oltremodo deplorabili. da parte degli agenti

subaltern!. Un tempo si parlava soltanto di malintesi; il sangue sparso
non era che un malinteso spiacevole; la resistenza eroica della popo-
lazione unita, per niente rivoluzionaria e anzi affezionatissima allo

Czar, era parimeute elMto d'un malinleso. Ora che il fatto e com-

piuto, la commedia fmita, e soprattutto la causa degli Uniti portata

innanzi al tribunale della pubblicita, si avventurano timidamente

&lcune confession!, si confessano alcuni eccessi deplorabilissimi, ri-

gettandoli addosso ad impiegati subalterni: ma si evita scrupolosa-

mente di soggiungere cho gli autori di si deplorabili abusi furono

largamente ricompensati ;
che gli uni ricevettero profumate gratifi-

cazioni, altri ebbero avanzamenti o decorazioni, tutti riscossero elogi

pubblici. Si tace afFatto che nel novero dicoloro, i quali prepararono
la soppressione della Chiesa cattolica di Chelm. compariva quello

stesso principe Tcherkas^ki, che noi oggi troviamo addetto allo Stato

Maggiore delFesercito danubiano. con missione di riordinare la Bul-

garia secondo lo spirito ortodosso e moscovita.

6. Se la vittoria sara delle armi russe, come par quasi certo,

noi possiamo aspettarci di vedere il panslavismo politico e religioso

manifestarsi liberamente in Bulgaria, e produrre bentosto abbon-

danti frutti, de" quali il sigaor Aksakoft si sforza gia di descriverci

la seducente bellezza e farci anticipatamente gustare lo squisito

snpore. Ce ne porge una novella prova la sua Liisposta all' indirizzo

deyli Czechi. E noto che il signor Rioger, di Praga, aveva spedito al

Comitato slavo di Mosca, Vcde a dire al suo presidente sig. Aksakoff,

un indirizzo steso in nome dei deputati czechi, di cui il Rieger e

'Oggi il rappresentante principale; indirizzo espressivo delle piu calde

sirnpatie per la gran causa, che la nazione russa sostiene in questo
momcnto nella penisola balkanica. Se Findirizzo del signor Rieger

prova eloquentemente Fesistenza in Praga d'un partito ultrana-

zionale e panslavista, riraasto fedele alle tradizioni del 1848 e so-

gnante tuttora la restaurazione deiFantica indipenderiza politica; la

risposta del presidente del Comitato slavo di Mosca offre, alia sua

volta, un degno saggio di fraseologia ditirambica e di ortodossa

sfacciataggine. E bisogtia sentire con quale superbia egii tratta, pure

adulandola, la nazione czeca; con qual tuoao magistraie ei riprende
il deputato di Praga di essersi fatto lecito di vedere nel movimento

dell* anno passato un seinplice slancio della bollente gio-
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ventu. Mi lo scritto merita ch'io ne faccia un'analisi. La notte

finalmente e passati per gli Slavi. e il mattino incoraincia, mattino

proftitico d'un gran giorno raondiale: si sente il palpito d'una novella

vita storica. Cosi esordisce la risposta. Viene poi un sunto metafisico

iatorno al passato dei popoli slavi, al loro carattere impersonate (? .

alia costante loro soggezione a qualche dominatore straniero, c ai

risuscitamento generate dello spirito nazionale manifestatosi nel

secolo presente, e che li spinge a studiare se stessi, a capacity rsi

dell'alta missione che sono chiamati ad adempiere nella storiri.Qaesta

missione consiste nell'introdurre nella vita i principii fondamentali

del cristianesimo, ma del cristianesirao ortodosso, quale si e con-

s^rvato in mezzo ai Rtissi. Senz i ,< 1'ortodossia *, la nazionalita rimane

incompiata, e 1'adempimento della missione storica, toccata in sorte

ai popoli slavi, diventa impossibile. Di qui e, prosegue 1'oratore mo-

scovita, che il popolo russo s'affratella piu volentieri co'suoi con-

generi, rionsti fedeli alle tradizioni dell'antica Chiesa, di quello che

con gli Slavi latinizzati, aventi lor centre in Roma. Qui 1'Aksakoff

comiucia a trovarsi imbrogliato. Egii ami gli Czechi, riconosce i

semgi da loro prestati alia causa slava, combattendo per la propria
nazionalita e indipenlenza, e soprattutto dan'lo al mondo slavo a il

piu grand' uomo che mai abbia prodotto la Boemia
,
Giovanni HLISS.

Ma gli Czechi sono latini, gli Czechi riconoscono per loro Capo

spirituale il Papa. Che fare adunque? Rispingerli? II sig. Aksakoff

s'appiglia ad un altro partito: egli spera che cesseranno d'esser

Romani, se vogliano bene intendere in che consistesse Yidea per
cui la loro nazione avei combattuto nella persona delFHuss, e della

quale questi fu martire. Ora, secondo lui, 1'idea dell'IIuss era in

timamente collegata con le tradizioni lasciate in retaggio dagli apo-

stoli degli Slavi (Cirillo e Metodio), tradizioni che gli Slavi latinizzati

han rinnegate e che gli Slavi ortodossi hanno conservate religio-

sameate. L'Occidente latino, riunito nel Concilio di Costanza, con-

danno al fuoco 1'Huss e 1'opera sua... w. ;c Czechi! Venerate voi, com'essa

merita, la memoria delFHass? Pensite voi, non essere 1'opera di lui

che un fatto storico, da lunga pezza compiuto e sepolto? Czechi! II

Concilio di Costanza prosegue tuttora le sue assise
; prosegue, sotto

altri nomi, a fulminare e F Huss, con 1* opera sua, e il mondo slavo

tutto quanto. II rogo dell' Huss arde tuttora non pure a Costanza,

ma nella stessa Praga. Chi e dunque che lo mantiene, che apporta
le legna per alimentare il fuoco? Tutti quelli chs rimangono spi-

ritualmente uniti con Roma, coi carnefici dell' Huss, con quella po-

tenza che da cinque secoli in qua non ha cessato di arderlo... Ad

ogni popolo slavo, che abbia incatenato i suoi destini spiritual! a

quelli del latinismo, tocchera la stessa sorte di lui
;
esso avra firmato

anticipatamente la propria sentenza capitale. Spegnete adunque il rogo
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dell' Hass, giustificate il martire, rendetegli la vera e santa sua gloria,

c sarete allora, in nome suo e in unione con gli Slavi oriental*, le

sentinelle avanzate della causa slava nelFOccidente. Cio significa,

in altri termini: diventate ortodossi, come siamo noi, come fa Pliuss,

1'uomo piu grande del vostro paese ,
e potrete allora partecipare

con noi alia missione di custodi del mondo slavo.

lo non ho potuto resistere alia 'tentazione di riprodurre siffatte

tirate ditirambiche, le quali dipingono al vivo 1'uomo. E'bisogna con-

venire che il sig. Aksakoff e nato poeta, e che avrebbe dovuto scri-

vere il suo discorso in versi. Cosi si sarebbe potuto interpretare come

licenza poetica cio che nella ridondante sua prosa non riuscirebbe

oggi di spiegare che in due maniere
;
o egli prende i suoi lettori per

tanti babfrei, ovvero Tandamento della guerra presente gli ha fatto

venir le vertigini. Che, secondo la teoria panslavista e al dire dello

stesso AksakofF (Grajdanin, n 10, pag. 5 dell'appendice), a tutti i

membri separati dal mondo slavo ortodosso debbano essergli resti-

tuiti
,
e cosa nota da un pezzo. Ma da quale istoria ha egli scavato,

che le dottrine dell'IIuss siano state un refaggio dei SS. Cirillo e

Metodio, o ancora clvesse non differissero da quelle degli ortodossi

greco-russi ? A chi vorra egli dare ad intendere che la Russia abbia

ricevuto la missione di rigenerare il mondo, incarnando in esso i

principii della nazionalita slava, fondata sull'ortodossia greco-russa?

Eppure, egli stesso ripete fino alia nausea che le classi colte della

Russia han rinnegato quei principii, adottando la civilta occidental;

che sotto questo rispetto v" ha nel paese un dualismo deplorabile ;

e che solo custode dell'ortodossia, del vero cristianesimo, e il popolo.
II popolo russo, area di salvezza! Vedete un poco ironia del caso!

Nello stesso numero del Grajdanin (22, pag. 541), subito dopo lo

squarcio patetico del sig. Aksakoff, si vede apparire la schifosa figura

di quel popolo ubriaco. In nessuna parte del mondo, vi si legge,

la gente si ubbriaca in modo cosi svergognato, quasi direi brutale,

come in Russia; e cio che v
? ha di piu spaventevole si e la gran

diilicolta che s'incontra a trovare oggidi un po'di temperanza, anche

fra le donne operaie..... Fra noi, 1'ubbriachezza sembra ormai passata

negli usi sociali, e divenuta un'abitudine affatto innocua Essa va

tutti i giorni crescendo a dismisura, e, orribile a dirsi, comincia gia

ad introdursi tra i fanciulli di dodici anni!

7. In leggendo le elucubrazioni che escono dall' officina panslavista
di Mosca, nel considerarle attentamente dal lato dottrinario, il pen-
siero si riporta involontariamente a quel visionario, uscito esso pure
dal paese moscovita, il quale anche ultimamente si spacciava per il

profeta incaricato d' annunziare ai popoli 1' avvenimento del regno
celeste, vale a dire la verita, la pace, la gioia nello Spirito Santo,
la terra promessa, e d'invitarli tutti alle nozze, dell'Agnello.
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Quel testimone del Messia, ]' ultimo eletto di Dio , com'egli stesso

si chiamava, asseriva esso pure, il popolo russo cssore stato eletto

ad essere il primo tra i popoli a camminare alia loro testa; e

prediceva che il nome di Muscovite si cambierebbe in quello di

figlio di Dio
,
e il nome dell'Impero russo sarebbe surrogate dal-

1' altro di Regno della nuova Gerusalemme. a Senza 1'aiuto del

popolo russo, egli diceva alle altre nazioni, voi non potrete gi.iinmai

affrancarvi dal giogo che vi opprime; eppero voi dovete, nel vicino,

.anzi vicinissitno afTrancamento del popolo russo, scorgcre parimente
la vostra propria salvezza. Ai Polacchi, non altrimenti che il si-

gnor AksakofT agli Czechi, egli ingiungeva, in nome di Dio, di unirsi

ai Kussi e rinunziare air abbominnzione del cattolicismo. Quel

singolare profeta annuaziava ahresi T anriientamento definitive e

non molto loiitano del dispotismo imperiale, che ha fin qui mante-

nuto il popolo russo nella piu gran miseria materiale, nell'igno-
ranza piu assoluta e in una profonda oscurita morale. Tu, soggiun-

geva. o popolo russo, tu sei 1' ultimo de' popoli inciviliti, 1" ultimo

sotto ogni rispetto. In fine chiudeva il suo programme di Messay-

y&re ddla verita con la seguente apostrofe alle nazioni: Popoli !

accostatevi al lume di Gcrusalemme, che e il tabernacolo di N. S., il

trono dello Spirito di verity Popoli! il linguaggio ch'io vi parlo e un

linguaggio vero e fedele. r Ciascuna delle sue frasi trovava appoggio
su parecchi testi della Sacra Scrittura.

AVVIS9. Anche in questi ultimi tre mesi parecchie pcrsowe, mosse

a pieta della inopia che j-.afeono in Italia tanti monasteri di Re-

ligiose claustrali, spoyliate d'oyni lw bene dalla Rivoluzione, e da
noi raccomandati yia alia carita dd catlolici. si son wluti servire

di noi per soccorrerli con offerle eziandio yenerose. Quanlunque ab-

biamo informati privalamenle quasi lutti yli oblalori della fedele

esecmione dei loro detiderii, noidiineno riputiamo dover noslro ri-

petere a tutti pubblicamente I' assicurazione, che le offerle di ciascun

di loro sono slate trasmesse o dirMamente da noi, o per mezzo di

Riverendissimi Monsiynori Arcivescovi e Vescovi ai monasteri indicali

nominatamente dai benefattori, od a qnelli chesapevamo essere in

mayyiore necessita. Ci cone poi V obbliyo di rinyraziare, da parte
delle povere e sante Veryini dd Siynore cosi beneficate, tulte le anirne

caritatevoli che le hanno soccorse; e di certificate che molte e fer-

vorose preyhiere si sono da esse fatte a Dio per loro. Le lettere che

abbiamo ricevute da non pochi monasleri a cui abbiamo spedite le

limosine^ sono piene di affeUi e di sensi che caverebbero le lacrinie

dai sassi.



I CLERICALI ALLE GEMON1E

i.

Chi ha tenuto un po'dietro ai nostri fogli liberaleschi, e in ispecie

ai salariati dalla fazione godente ora il monopolio del bilancio, deve

essersi accorto che, in questi mesi, la derofobia della Rivoluzione

ha proprio toccato il confine del delirio; e nei disegni suoi i cosi

detti dericali sono dannati inesorabilmente alle geroonie.

Prima 1'Allocuzione pontificia dei 12 marzo; poi le dimostra-

zioni politiche di molti paesi in favore del Papa ; poi le feste e le

manifestazioni religiose del mondo oattolico pel giubbileo episco-

pale di lui
; poi la crisi antiradicale di Francia

; poi il concorso e

i buoni successi degli onesti e cristiani cittadini nelle elezioni

amministrative, hanno empito pian piano il campo rivoluzionario

di un'ira e di un furore, che mai il simile. I tolle ed i crucifige che

vi si sono gridati al Papa, alia Chiesa ed ai cattolici non hanno

avuto ne misura, ne modo. II torrente delle contumelie, delle ma-

Jedizioni, delle minacce e de' ruggiti contro Yoltracotanza dwkale,

e stato in verita cosa da manicomio, se pure non vogliamo dirla da

serraglio d'inferocite belve. Lo stesso grande Oriente della mas-

soneria, che risiede in Roma e governa i governanti d' Italia, si e

sentito preso da tale sgomento, pel risveglio della reazione cle-

ricale
,
che ha giudicato di doversi rivolgere a tutta la massoneria

del globo, e domandarle soccorso
l

.

Or questa nuova paura che, dopo tanti e cosi insperati trionfi,

la Rivoluzione mostra dei ckricaU, e uno di quei fenomeni etico-

politici che mette conto di osservare, non fosse altro per le pratiche

ed utili conseguenze che se ne possono ritrarre.

1
II documento curiosissirr.o, che porta la data dei 20 maggio di quest* anno,

e slato pubblicalo dalla Voce della Verita di Roma dei 13 luglio 1811, e riferito

.da molti giornali.

Strie Z, vol. Ill, fate. 652 25 o cycsf* 1&77
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II.

Ma, prima di tutto, conviene ben determinare il senso del vo-

cabolo clericale, che i massoni delle diverse scuole, dalla piu mal-

vacea, o sciocca, od ipocrita alia piu scarlatta, o sanguinaria, si

gittano reciprocamente in viso, per tattica di partito, o per ispregio.

Questo noi gia facemmo tempo indietro, con sufficiente chiarezza e

pensiamo che anche con frutto; poiche" vediamo, il piu arrabbiato

ed insieme il piu autorevole de'giornali pagati per bandire croce

e morte ai chricali, accordarsi con noi nel darne la descrizione.

Per se, dicemmo noi trattando di proposito questa materia
T

,
il

termine clericale dovrebbe valere uomo addetto al clero, o perche

cMerico, o perche ai chierrci devoto. Ma nel lessico del liberalismo

gode di un piu ampio significato.

Al giudizio della massoneria dirigente e del liberalismo ragio-

nante, vero clericale e ogni cristiano che professi la fede e la legge

di Gesu Cristo, in comunione e sotto 1'obbedienza del suo Vicario

in terra, il romano Pontefice. Gome ognuno scorge, questa e la de-

finizione del cristiano cattolico, giusta la formola elementare del

catechismo. Ma attesoche, ai nostri giorni, la comunione col Vi-

cario di Gesu Cristo e 1'ubbidienza all'autorita, ch'egli tiene im-

mediatamente da Dio, si manifestano in ispecial guisa riconoscendo

le prerogative di cui Gesu Cristo lo ha dotato, aderendo a' suoi

insegnamenti e propugnando la indipendenza sua da ogni mondano

potere; percio il formale costitutivo del cristiano cattolico, o del

clericale perfetto, agli occhi della massoneria, oggidi si ristringe

in queste tre condizioni: 1 Credere al magistero infallibile del

romano Pontefice, nelle cose risguardanti la fede e la morale, ed

al suo primato d'onore e di giurisdizione, conforme e stato decre-

iato dal Concilio Vaticano : 2 Accettare le dottrine del Sillabo,

promulgate dal Santo Padre Pio IX, e delle sue Encicliche ed Allo-

cuzioni, come altresi tutti gli altri atti dottrinali de'suoi predeces-

sori; e non solo accettarli nella teorica, manella pratica della vita

1 Vedi P arlicolo : 7 clmcali secondo i liberaii, nel volume VIII della serie IX,

quaderno del 2 otlobre 1815, pag. 5 segg.
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pubblica e privata, civile e domestica: 3 Sostenere e difendere,

nei limiti del possibile, la necessita, pel Sommo Pontefice, del

Principato temporale, quale guarentigia unica, tra le umane, d'in-

dipendenza nell'esercizio dell'apostolico e supremo suo ministero.

Chiunque, in un modo o in un altro, dichiara di attenersi a

queste verita, nel tribtmale della massoneria e del liberalismo,

cioe della Rivoluzione, 6 giudicato ckricak imconciliabik, clericak

intransigents, clericak fanatico ; vale a dire, vero cristiano, catto-

lico, apostolico e romano. Di qui gli altri aggiunti d' infallibilista,

di sillabista e di temporalista, de' quali il liberalismo scrivente e

parlante e state ed e cosi prodigo verso i cattolici di questa tem-

pera; co' quali aggiunti ha sempre meglio mostrato, che 1'essenza

del clericalismo, per esso, 6 proprio nelF intera comunione col

Papa e nella intima soggezione all'autorita sua divina. Di qui an-

.cora la sinonimia di gesuitismo, di oltramontanismo e di vatica-

nismo colla parola clericalismo, che e ammessa e ricevuta nel*

1'odierno dizionario massonico; giacche tutti questi bei nomignoli

hanno 1'identico valore di pretto e schietto cattolicismo.

Abbiamo ricordata ai lettori nostri questa niente oscura descri-

zione, la quale non si pu6 troppo ripetere e stampare nelle loro

menti, acciocche vedano cbe e riconosciuta per giusta eziandio dai

massoni piu perspicaci e piu franchi.

Mentre teste ferveano piu furenti che mai, contro i clericali, le

invettive del Diritto di Roma, che e il piu cornigero ed il meglio

nudrito dei giornali pascolanti sotto 1' albero del bilancio, la Na-

zione di Firenze, che, sebbene pascolante seco, ama tuttavia una

cotale temperanza ed urbanita nel corneggiare, prese a biasi-

marlo di eccessivo, ponendogli innanzi una certa distinzione fra

cattolici e clericali, che raccomandava al suo discernimento. Per-

che, cosi lo rimproverava essa con istringente eloquenza, perche

non credete di dover usare verso i cattolici quella medesima toile-

ranza e benignita, di che largheggiate verso i repubblicani? Vor-

rete privare i cattolici dei diritti civili e politici, e considerarli

come fuori della legge, e fame una classe a parte, una specie

d'iloti? Per rimediare a questa irruenza dei cattolici, di cui tanto

paventate, che cosa proporrete? Un giuraraento speciale, come duro
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per quasi tre secoli in Inghilterra? vorrete che in Parlamento

non seggano se non ebrei, protestanti, miscredenti e atei
l
?

Ma il Diritto fu pronto a rimbeccarla. Le distinzioni, rispose

egli, della Nazione, tra cattolid e clericali, sono arbitrarie e con-

dannate dalla infallibile autorita del Vaticano. fi clericah chiunque
e in comunione d'idee e di speranze col Papa, e accetta il Sillabo,

eome legge religiosa, civile e politica. E siccome non conosciamo

alcuna via d'essere buon cattolico, per cbi non accetta il Sillabo;

cosi chiunque lo accetta e clericale, nel senso civile e politico che

diamo a questa parola. Se vi sono altri cattolici, saranno dollin-

geriani, saranno tutto quello che si vuole, ma non saranno cattolici.

Ora essere cattolico col Sillabo e col Papa, e essere nemico d'ltalia,

e un volere il Poter temporale, e invocare lo straniero ai nostri

danni, e, in una parola, essere clericale
2

.

E il giornale dei nostri ben pasciuti giacobini ha ragione ia

questo, che colui solo e cattolico, che sta in tutto col Papa, maestro

del credere e dell'operare cristiano. La sostanza del cattolicismo

e proprio qui: stare con Pietro, che unicamente verbavitaeaeternae

hdbet.* Chiunque dal Papa, ossia da Pietro, si allontana, si allon-

lana da Gristo, perche si allontana dalla Chiesa: ubi Pejrus ibi

Ecdesia, et ubi Ecclesia ibi Christus. Dei semicattolici, che inten-

dono stare a cavallo del fosso, doe un po' col Papa e un po' contro

il Papa, checche dicano di se medesimi, ne la Chiesa ne la Rivo-

luzione sanno che farsi. Lo ripetiamo : il Diritto ha ragione. Quindi

merita lode per la sincerita con cui scrive, che i clericali veri non

,sono altri che i cattolici veri
;
e la Rivoluzione non altri teme che

cruesti cattolici o clericali.

III.

Ci6 premesso, noi dimandiamo se questo timore, o anzi terrore,

<che la Rivoluzione mostra dei clericali, non sia grandemente strano.

Come! Ecco diciotto e piu anni, che in Italia essa e padrona despo-

1 Numero dei 9 luglio 1817.
8 Numero dei 13 luglio 1817.
3 IOAH. VI, 69.
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tica del campo; ecco gia sette anni che ha detronato per sempre il

Papa in Roma. Tutto le ha costantemente arriso : la stella sua beni-

gna Fha guidata di fortuna in fortuna, Tuna piu inopinabile del-

F altra. E in questo lungo volger di anni, quando mai ha tenuto

conto dei clericali? I suoi politici, i suoi oratori, i suoi scribi non

hanno perseverantemente affermato, che i clericali erano nulla,

ombre, ed il Papato poco piu di nulla, un moribondo, od un cada-

vere galvanizzato ? Ed ora, all' improvviso, queste ombre e questo

agonizzante le mettono i brividi? Ora che, si e gia, o almeno si

vanta di essersi fortemente costituita ne,l paese e nell'Europa. ora

<;he dovrebbe vivere sicura di una inalterabile immortalita, ora, per

paura dei clericali, manda urli di clisperazione e notifica al mondo

massonico d' esser costretta di gridare all' armi e di chiamare a

suo soccorso i fratelli
*
?

Ma che e accaduto d'insolito e di nuovo? Un appello del Papa

ai popoli cattolici ed ai Governi : una serie di manifestazioni cat-

toliche d'amore al Papa in Roma: ed un principio di operosita

cattolica in Italia, per le elezioni municipal!. Se non che queste

sono baie ed inezie. Gli appelli del Papa, stando ai detti del libe-

ralismo, non sono forse voci nel deserto ? Le dimostrazioni dei

pellegrinaggi al Vaticano, non sono forse commedie di beghine. di

spigolistri, di baciapiie? E il moto dei cattolici intorno alle urne

non e
forse^un

buco nell'acqua, o una bolla di sapone? Cosi la

Rivoluzione ha sempre qualificati questi fatti, ogni volta che ha

dovuto giudicarne il merito pel presente e pel futuro. Or come

dunque son divenuti impensatamente un pericolo che minaccia

1' Italia ))
;
una lega della reazione cosmopolita ;

ed una cc pro-

vocazione tale, che rende necessario lo sforzo supremo della

intera Massoneria del globo, per respingerle con tutti i mezzi

piu efficaci
2

? Delle due Tuna: o la Rivoluzione ha finto nel

passato un disprezzo che non aveva nell'animo; o finge presente
-

mente un timore cjie non ha.

Noi tuttavia non riputiamo finto 1' odierno suo timore. Essa teme

in verita i popoli, i quali si accorge di avere condotti aU'estrema

1 Circolare del grand' Orienle della massoneria d' Italia sopra citata.

2 La stessa circolare.
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della pazienza. Teme gli efFetti dell'orribile sperimento della sua

tirannide, a cui per tanti anni li ha sottoposti. Teme di vederli

stringers! attorno la bandiera della religionc, ch'essa ha tanto

vilipesa, e romperle quella guerra legale, che le guasta i rei di-

segni, nel meglio delle speranze. Teme inoltre le sequele della

funesta politica, che 1'ha introdotta in Roma, per la breccia, a

violarvi i diritti piu sacri e gelosi della cristianita. E siccome trova

tutti i suoi timori e terror! giustificati dal senso cattolico, che vede

risvegliarsi poderoso in Italia ed altrove, e da non lontani avveni-

menti che prevede a se avversi
; percio si scaglia alle coste del

clericali, ossia dei cattolici, e sfoga contr' essi la sua rabbia ser-

pentina. Nel che fare si scopre ognora piu insensata e contradit-

trice di se medesima.

IV.

L'arte somma della Rivoluzione, per dominare r Italia, o se

piu piace, il suo arcanum Regni, e stato finora quello di sostituirsi

a lei, usurpandone sfacciatamente col nome la personalita. II ce-

lebre motto : L' Italia siam woi, che il Parlamento grido in Torino,

subito che Napoleone III, con le armi diFrancia, ebbe vinta 1'Aii-

stria, divento come la sua menzogna suprema, cosi il fondamento

capitale dei nuovi diritti suoi e delle sue nuove congiure. Ben e

vero, che nell'atto pratico, la dilFerenza tra la vera Italia e la si-

mulata non pote occultarsi nemmeno dai governanti settarii ;
donde

poi nacque la divisione della reale dalla legale, che oggimai tutti

ammettono, perche salta agli occhi di tutti
;
ed il suggello della

sua mirabile unita. Se non che il renderla sempre piu evidente e

grande insensatezza del liberalismo.

Or che altro fanno i rivoluzionarii nostri, col promulgare che

chi e cattolico col Papa e nemico d' Italia, se non che stabilire

sempre meglio, non solamente la diJFerenza suddetta, ma una ma-

nifesta opposizione fra 1' Italia loro e Faltra, cioe tra la legale e

la reale ? Imperocche, non serve illudersi, la massa del popolo di

Italia, e cattolico, e cattolico col Papa: ne va a chiedere le condi-

zioni della sua fede ai massoni che lo governano; ma le chiede
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al Capo della Chiesa e da lui ossequiosaniente le riceve. Allor-

che dunque i giacobini del Diritto intimano ai clericali, che sa-

ranno riguardati come nemici d'ltalia, finche staranno col Papa e

col suo Sillabo
,
ci muovono a riso

;
ne piu ne meno che i ciurmadori

della consorteria moderata, i quali si degnano conceder loro di

esser cattolici e stare col Papa, purche pero del Papa non accet-

tino il Sillabo, cheJi costituirebbe clericali e nemici dell'Italia.

Cotesto, per parte di ambedue le fazioni rivoluzionarie, e uno

strapparsi da se la maschera innanzi al paese, e un dire a gran

voce : Noi siamo i nemici religiosi della nazione, come ne siamo gli

economici ed i morali. II che certo non metle conto alia causa loro.

I popoli domandano, da molto tempo, che cosa sia il nuovo sim-

bolo o domma dell'Italia, che questi signori vengono proponendo

al loro culto, invece del santo culto di Cristo, rjappresentato in

terra dal Papa: che cosa sia la nuova religione dell'Italia, che

questi signori pretendono di surrogare alia religione del Vangelo,

insegnata dal Papa e nel Papa costituita. Ma per quanto studino e

cerchino e per quanto alle indagini teoriche accompagnino le spe-

rimentali, non trovano, in questo domma e in questa religione,

altro che un vitello d'oro, godibile dai signori che se ne son fatti

apostoli e sacerdoti; o, a parlare in piu chiari termini, i popoli

non trovano altro, nel simbolo di questa Italia, che un velo, sotto

cui si ricoprono ambizioni e cupidige personal! senza confine, a

scapito della morale pubblica ed a costo della borsa della nazione.

E la storia, la irrefragabile storia di presso a quattro lustri e la
;
e

conferma queste deduzioni del popolare buon senso. Ne i clericali

hanno punto che farvi. II vitello d'oro non e un odioso fanta-

sima, inventato da loro e da loro mostrato al popolo in cambio

dell'Italia; e una realta vera, viva, parlante, di cui la Rivoluzione

ha dato. per anni ed anni, al popolo uno spettacolo giornaliero.

S'interroghi pur questo popolo in ogni canto della Penisola. Da

ogni canto si udira la risposta medesima: che 1' Italia del liberali

e la cuccagna loro, a spese degl'Italiani; e il pretesto per far

quattrini ;
e lo sgabello per salire in alto; e in una parola, il loro

vitello d'oro.

E non sara opera insensata, volere dal popolo italiano che,
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dopo essere stato costretto a sacrificare tanto sangue suo, tanta

sua pace e tanta sua liberta, sacriflchi per di piu a questo glorioso

vitello, la fede sua e il suo Dio? Ma questo e non altro significa il

bandire, che, per esser amid dell'Italia, bisogna rinnegare il Papa,

o almeno rinnegare il Vangelo, che egli nel Sillabo ha insegnato*

V.

Questa smania di mutare una societa di industria politica o, se

meglio aggrada, un'arte di accumular denaro e di satollare ambi-

zioni, in un culto o in un domma religioso, e d'imporlo a un intero

popolo con minacce da rodoraonti, non e solo, dal lato del libe-

ralismo italiano, un pazzo errore : e altresi una piu pazza con-

traddizione.

La nuova Italia fu fatta, grazie agli stranieri, da chi avea il

suo gran tornaconto a farla, nel nome della liberta e perche, cosi

fatta com' era, fosse fonte inesauribile di mille ed una liberta :

massimamente poi fu fatta, per ottenere a tutti e singoli gl'Italiani

la liberta della coscienza e quella cosi detta del pensiero, che e la

corona piu splendida della cimlta moderna. Ma come conciliare

questa magnificenza di liberta, coll'ostracismo che tutta quanta la

liberaleria italiana intende dare a chi non vuol pensare col suo

cervello, o regolare la propria coscienza co' suoi dettami ? Voi,

signori, vi millantate paladini della liberta religiosa, e poi acca-

neggiate i dericali perche non accettano i vostri dommi e la vostra

religione? Voi vi gloriate d'avere sciolto il pensiero dai ceppi della

ragione e della fede, e poi guerreggiate i clerical]', perche amano

di ragionare e di credere, come stimano dover loro? Ma che razza

di liberta e codesta vostra? Non vi accorgete che, in odio al Sillabo

del Papa, voi vi arrogate d'imporre ad essi, per amore di liberta,

un altro vostro Sillabo, che dev' essere libero a loro di rifiutare e

anche di condannare a lor senno? Godesta vostra liberta 6 quella

identica che i Neroni, i Domiziani, i Decii concedevano ai cri-

stiani. Chi e adoratore di Cristo e nemico di Gesare; dicevan essi.

E voi dite: Chi e cattolico col Papa e nemico della nostra Italia.

la vostra liberta dunque consiste nel togliere al maggior numero
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degl'Italiani, cattolici col Papa, la liberta d'essere e di vivere da

cattolici. Ma puo darsi tirannia piu esosa, e al tempo stesso con-

traddizione piu raatta di questa ? cessate di mandare alle gemonie

i clericali, o cessate una volta di appropriarvi il monopolio della

liberta.

Senza che la ridicola pretensione del nbstro liberalismo neppure

sta in riga con quella comune liberta, che e oggi base della vita

civile. Esso impera e governa ;
e va bene. Ma legalmente che altro

pu6 esigere dai cittadini, se non che paghino le imposte ed osser-

vino le leggi, quando non si oppongono alia coscienza ed all'onore ?

I cattolici questo fanno. Che cosa vuolsi dunque di piu da loro? Che

non congiurino? Ma si sa da tutti, che i cattolici non sono congiu-

ratori. Le rivolture, i pugnali, i veleni, le bombe, le mine e simili

argomenti sono patrimonio politico e morale del liberalismo, che

He ha usato ed abusato a sazieta, per fare 1' Italia; non sono armi

che mai i cattolici abbiano adoperate o possano, rimanendo catto-

lici, adoperare. I cattolici non congiurano, ma operano all'aperto,

<e si servono unicamente dei mezzi che la legalita liberalesca lascia

lor nelle mani. Or dannare alle bestie un numero stragrande di

probi cittadini, soltanto perche, con mezzi legali, resistono a pre-

potenze, o combattono avversarii, pu6 esser lecito secondo il codice

-anche meno imparziale della moderna liberta politica?

V'e di piu. I cattolici, non che tramino rivolte, le impediscona

anzi e le frastornano. Eglino professano la dottrina evangelica, che

il bene delFordine pubblico e sociale dee preferirsi all'interesse:

che conviene sottostare alle autorita, anco di solo fatto, quantunque

illegittime, quantunque discole, ed ubbidir loro in tutto quello

che non e da Dio vietato, quando il disobbedire torni a danno mag-

giore della societa: e che come fa d'uopo ricevere con rassegnazione

dalle mani giustissime di Dio e portare in pace i flagelli della fame,

della peste, della grandine, dei bruchi e della febbre, che egli

manda; cosi e necessario, quando il fare in altro modo non e mo-

ralmente possibile, chinare il capo e gli omeri sotto il flagello dei

tristi e malvagi Governi, che egli manda ai popoli, in pena dei

loro peccati. La quale dottrina, comune tra i cattolici, pare a noi

he dovrebb'essere graditissima al liberalismo: il quale per do
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solo avrebbe da andare molto a rilento nel riprovare in fascio i

principii del dericali. Anzi ci sembra che, se i liberal! d'ogni

colore avessero un po'di buon criterio nel discernere il vero utile

proprio, dovrebbero, non cbe perseguitare, maledire e spogliare il

clero che queste dottrine inculca al popolo, ma accarezzarlo, ma

blandirlo, ma favorirlo, come ausiliario indiretto, cbe tien quieti e

pazienti i popoli sotto la sferza della tirannide loro.

Finalmente quale diritto ba il liberalismo di scrutare la co-

scienza e la fede dei privati? In quale Statuto o legge e scritto,

cbe per essere libero cittadino d'ltalia, bisogni calpestare la co-

scienza di cattolico e ribellarsi al Papa? Anzi qual e Farticolo del

codice della civilta moderna, cbe ingiunga 1' obbligo, non diciamo

morale, ma legale, di giudicare del ben pubblico, come ne giudi-

cano le fazioni temporaneamente governanti? Ogni Italian o non ba

egli il diritto di pensare, circa la costituzione del proprio paese,

quel che meglio a lui sembra? E la legge non gli conferisce, dentro

certi limiti, la liberta eziandio di esprimere le sue opinioni? Ed

il tracotante liberalismo dei nostri giornalisti giacobini e girondini

osa stamparci in fronte il bollo dei parricidi, perche noi cattolici

abbiamo un'opinione diversa dalla loro, intorno la costituzione del-

1'Italia; opinione per altro cbe ci asteniamo dal manifestare, o dal

propugnare in modo dalle leggi proibito? E questa genia, che fa

della penna sua e delle sue opinioni un pubblico mercato, ardisce

olFendere la nostra liberta di opinare come ci piace ?

VI.

Voi, stando col Papa e col Silldbo, non potete amare 1' Italia:

dovete voler il Potere temporale, cbe coll' Italia e inconciliabile.

Cosi ai cattolici i liberali.

E noi, alia nostra volta, rispondiamo, che siamo liberi di volere

quello che crediamo giusto, avvegnacbe non turbiamo Fordine pub-

blico e non trasgrediamo le leggi. sta a vedere, cbe la nuova

liberta di questi signori istituira anche tribunal! pel foro interne,

e nel suo codice aggiugnera pene speciali contro i peccati di desi-

derio e di pensiero! Qual conto abbiamo noi da render loro di quel
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che vogliamo, o non vogliamo ? Lo dimandiamo noi forse a loro ?

Vogliano essi quel che lor pare di dover volere, e lasciao che noi

pure vogliamo ci6 che buono a noi sembra.

E poi, torniamo a ripeterlo, che cosa e questo domma dell' Italia,

che si ha da atnmettere con cieca fede; non si ha da poter discu-

tere, benche si dica nato dalla liberta della discussione; ne si ha

nemmeno da contraddire internamente? Yoi, signori, ci negate il

diritto che ha Dio di essere da noi creduto alia cieca, quando ci

rivela dommi superior! all'intelletto nostro, perche esso e infalli-

bile Verita
;
e poi ci vorreste por Fobbligo di credere ciecaraente

ai dommi vostri, perche li avete fantasticati voi? Oh, gli ameni capi

che voi siete!

Non amiamo 1'Italia! Quale, per vita vostra? La vera? L' amiamo

piu e meglio di voi. La vostra fittizia, quella cioe che in voi si

personifica e comprende i vostri imbrogli, le vostre ingordige, le

vostre corruttele, le vostre turpitudini e le vilta vostre ? Ah, ren-

detela amabile ad un onest'uomo, so potete ! Appunto perche amiamo

1'Italia vera, non possiamo amare quella che dite essere vostra o

voi: Tltalia dei delitti e delle miserie, 3'Italia della carta moneta

e delle sanguisughe, Tltalia del malcostume e dell'ateismo, 1'Italia

dei giudei e dei giudaizzanti, 1'Italia cho ha in Europa il primato

degli assassinii, 1'Italia serva del Prussiano. Anzi tutto dimostrateci

che questa Italia e la piu giusta, la piu felice, la piu onorata, la

piu psrfetta e desiderabile delle Italic possibili, e vi diamo parola

che I'ameremo piu di voi.

Vogliamo il Potere temporale del Papa! E sia pure: che percio ?

Voi non lo volete; e siete liberi di non volerlo. Or se noi lo vo-

gliamo, perche non saremo parimente liberi di volerlo, dato che,

volendolo, non contravveniamo coi fatti all' ordine ed alia legalita ?

II Potere temporale del Papa e inconciliabile coll'Italia
; sog-

giungete voi. Vale a dire con voi, si: ma che sia inconciliabile

coll'Italia vera, storica e reale, non sapremmo come vederlo; posto

che e stato con essa conciliabilissimo per dieci secoli. Voi soltanto

da ieri in qua avete cominciato a gridarlo inconciliabile seco
;
come

cert.a gente grida inconciliabile con cert'altra gente certa roba, che

e passata nelle sue mani.
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Se dovessimo rigettare per malo o falso tutto quello che dite

inGonciliabile con voi o colla vostra Italia, che e lo stesso, troppe

cose ci sarebbe mestieri di ripudiare, che la coscienza di un galan-

tuomo cristiano non potra mai ripudiare. Avremmo da ripudiare

Cristo e la sua fede
; Iddio, il suo culto, il suo decalogo : avremmo

persino da ripudiare quei dettati di gius naturale, che sono ingeniti

al senso umano. Verbigrazia, bisognerebbe che ripudiassimo il

diritto antico, circa il mio ed il tuo, per aderire al nuovo, che e

tutto cosa vostra. Se facessimo per noi quel che facciamo per

i' Italia, saremmo gran balossiv, diceva subalpinamente, e col cuore

in mano Gammillo di Cavour a Massimo d'Azeglio ;
il quale com-

mentava questo epifonema cosi: gia una dottrina contra-

stata quella di due morali, una a uso pubblico, 1'altra a uso pri-

vato l
)). Ecco come il Gran dizionario Piemontese Italiano di

Vittorio di Sant'Albino interpreta il vocabolo baloss: Furfante,

briccone, birbante, mariuolo, furbo, ribaldo . Gapite questo lin-

guaggio? Eppure se ne servi il medesimo Gavour, quel Cavour

che e uno degli idoli vostri e degli architetti maggiori del diritto

nuovo, per delinire questo diritto vostro e suo. E tuttavia questo e

il diritto che voi asserite esclusivamente conciliabile coll'Italia

vostra, dichiarando del tutto con essa inconciiiabile il diritto

antico.

Questo sia detto non per altro, che per provarvi come vi sieno

cose, le quali voi affermate inconciliabili coll'Italia, e nondimeno

si debbono affermare per unicamente buone e giuste da chi, se-

condo Gammillo di Cavour, non voglia essere furfante e ribaldo. Ma,

domandiamo noi clerical^ e se il Potere temporale del Papa fosse

una di queste cose, per quale ragione e con quale equita potreste

additarci all'ira ed al furore dei vostri simili? Ci vorreste dannare

alle gemonie, perche non consentiamo a pensare o ad operare da

ribaldi e da furfanti? Questo, notatelo bene, 6 un quesito, che in-

dirizziamo a voi : non e una sentenza che proferiamo. E basti di

do, poiche circa la cosi detta questione del Potere temporale, non

e qui opportune lo stenderci di piu.

1 Vedi il Diana politico-militare, dell'ammiraglio G. DI PERSANO. Quarta parte,.

pag. 125. Torino 1811.
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VII.

Voi invocate sopra lltalia catastrofi ed armi straniere. Ecco

3a piu atrece delie accuse, che ci caricano addosso i liberal! d' ogni

risma.

E quando e dove e come abbiamo noi fatte invocazioni di questa

sorta? In pubbiico, no certamente: che il fisco non ce le avrebbe

menate buone davvero. Per quanto riguardiamo voi, cbe vi dite

i'ltalia, quale piaga e tormento della nazione, vi assicuriamo colla

destra sul petto, che mai non vi abbiamo augurate catastrofi e ma-

ledizioni; ma ci siamo sempre conteotati di augurare a noi, che

Dio ci liberi da voi: libwa nos Domine; od al piu di augurare a

voi quella salutare umiliazione che la Ghiesa, nella sua liturgia,

domanda al Signore pe' suoi nemici : Ut inimicos sanctae Ecdesiae

humiliare digneris. II Vangelo del resto c'interdice di maledire

nessuno
;
comandandoci di pregar bene a chi ci fa male e di vin-

cere coi benefizii chi coi malefizii ci danneggia.

Yoi prendete qui un grossolano abbaglio. Confondete le previ-

sioni colle invocazioni. Considerate il cumolo delle sceileratezze,

dei sacrilegi e delle ribalderie d'ogni maniera, con cui si e provocata

e si provoca in Italia la collera del Signore Iddio, noi abbiamo

preveduto e prevediamo pur troppo, che questa collera finira collo

scaricarlesi sopra terribilmente
;
e ne abbiamo temuto e ne temiamo

tuttora fuor di modo. Ma sapete come ci governiamo noi, quando

il tetro pensiero dei flagelli divini ci attrista la mente ? Tanto non

chiediamo a Dio che li affretti e li moltiplichi, che anzi lo suppli-

chiamo di volerli risparmiare a noi ed a voi; ed a mirare invece

Tltalia vera e la fittizia con occhio di misericordia, facendo nella

sua bilancia preponderare i meriti della vera e cattolica ai demerit!

delia fittizia e miscredente.

Questo, lo vedete, non e dunque un invocare catastrofi sopra

nessuno: e un rimoverle, secondo la possibilita nostra, tanto da

noi, come da voi.

II medesimo e a dirsi delle armi straniere. In verita, voi, signori,

dovreste ritenervi, almen per pudore, dal toccare mai questo tasto
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con noi : voi che avete, non pure invocate, ma benedette quelle

arm! straniere che vi hanno reso possibile il dirvi 1'Italia e il

comportarvi cogl'Italiani, come se voi soli foste proprio la nazione

ed il paese. Voi quanto siete ed avete, tutto dovete alle armi stra-

niere del Bonaparte e del Bismark, che vi hanno poljjicamente

creati e conservati sino all' ora presente. E, do non ostante, avete

la mutria di rinfacciare ai ckricali i loro amori per le armi stra-

niere ?Deh, tacete, per carita, e andate a riporvi! Voi siete talmente

tutta cosa del Prussiano, che il mondo politico vi annovera fra le

parti componenti 1'Impero del Bismark. Come polipo che quasi fa

corpo collo scoglio a cui si e afferrato. E vi basta la fronte, o giul-

lari, di darvi a noi per campioni d' indipendenza della patria?

Senonche noi intendiamo dirvi schietto il senso nostro intorno a

questo punto, che e 1'abituale vostro cavallo di battaglia contro

di noi.

Come abbiam ragionato delle catastrofi, cosi ragioniamo delle armi

straniere, che ci accusate d'invocare in danno vostro. Noi non ab-

biamo bisogno d'invocarle: ma ne prevediamo la venuta, con nostro

dolore, attesoche ci paiono inevitabili: e questo non per nostra

cagione, ma per la vostra. Aggiungiamo di prevederne la invasione

con nostro dolore, non potendo noi, che daddovero amiamo piu di

voi il paese nostro, considerare come fatto lieto e piacevole una

guerra, che risica di terminare colla perdita dell'indipendenza po-

litica di qualche sua parte. Ora noi clericali, noi nemici della

patria ,
noi odiatori feroci della terra nativa

,
noi desideriamo

che ogni porzione della Penisola rimanga indipendente da Governi

forestieri, e 1* Italia sia proprio tutta quanta degl* Italian!, nello

stretto e giusto senso di questi vocaboli: e ci affliggiamo che, sotto

specie di un' unita meccanica, serva meccanicamente, come ora fa

nelle mani vostre, allo straniero prussiano, il quale meno che tutti

gli stranieri lega col carattere nazionale dell' Italia.

Cio premesso, noi confessiamo di prevedere una calata di stra-

niere armi, perche voi, col distruggere quel Potere temporale del

Papa, che sostenete inconciliabile con voi, avete posto un caso di

guerra legittima con qualsiasi Potenza voglia farvala, o pel pretesto

di ridonare al Papa la liberta, o per ridonargliela effettivamente.
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Questa e una verita, che vi siete udita intonare piu di una volta

nel Parlamento; ed il povero deputato Civinini la ricant6 a chiare

note nella Camera, subito dopo la presa di Roma, asseverando, con

sicurezza, che questa presa darebbe, o tosto o tardi, origine ad una

guerra della Francia in Italia.

Noi ancora la pensiamo in questo col Civinini. Ed eccone le

ragioni. Quando la Francia si sia sufficentemente costituita all' in -

terno, e vi riuscira senza dubbio, dovra necessariamente volgere

tutta la sua politica ad abbattere le due unita prussiana e italiana,

che quel grand' uomo di Napoleone III le plasmo e conficco ai fian-

chi, per ruina sua e della sua malaugurata dinastia. Codesta e una

necessita iudeclinabile, una condizione essenziale del suo vivere: ed

a qualunque foggia di Stato essa aderisca, o sia la Repubblica, o

sia la Monarchia, o sia 1'Impero, e chiunque sia per afFerrarvi, con

qualche stabilita, il potere, non escluso il Gambetta, bisognera per

forza che neirabbassamento della Prussia edelF Italia ponga il

centro della sua azione diplomatica e militare. Per iscendere in

Italia, quando le cada il destro, la Francia avra sempre tre titoii,

che nessuno le potra contrastare sui serio: 1'interesse politico-re-

ligioso di primo conto, che e per lei, siccome nazione cattolica, la

liberta del Papa: la famosa Convenzione italo-franca, che le fa

stracciata in viso, trenta giorni dopo il suo rinnovamento, per com-

pier la bella impresa di Roma: 1' onore, il quale non puo permet-

terle che della sua parola si faccia fango; e vittima deH'indi-

pendenza conquistata all' Italia, col sangue e coll'oro suo, sia il

romano Pontefice, quel Re venerando che la sua bandiera e la sua

fede manifestamente proteggevano agli occhi dell'universo.

Non e questo il caso di fare idillii o d'intrecciare romanzi. La

realta e" realta : e bisogna guardarla in faccia colla mente posata,

non colla fantasia. Or chi con fredda ragione medita questa condi-

zione di cose, deve inferirne che un giorno qualche Potenza movera

guerra all'Italia rivoluzionaria. per liberate dalle sue mani il Papa;

e questa Potenza sara quasi infallibilmente la Francia, la quale,

ttella sua spedizione, potra ancor di leggeri trovare alleati.

Del rimanente questo, che afferrniamo anche noi collo sventu-

rato Civinini, riluce per tal modo alia vista d'ognuno, che in Italia
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1'apprensione di una futura guerra colla Francia e comunissima,
tanto fra i liberal! come fra i clericali : ed anzi questo e il vero

perche i liberal! della consorteria moderata, monarchic! ed antire-

pubblicani in Italia, parteggiano poi ctfradicali e coi socialisti di

Francia. Sperano distogliere ii colpo temuto, coll'attizzare in casa

della formidabile nemica lo scompiglio el'incendio. Ma s'ingannano
a partito. La Francia risorgera ;

e forse piu presto che non si crede.

Adunque il prevedere la contingenza di una si fatta guerra e forse

ua volerla ? E in ogni supposizione, se le armi straniere caleranno

dalle Alpi, o inonderanno i lidi dei nostri mari, di chi sara stata la

colpa? dei clericali che consigliavano e scongiuravano, per amore

della patria, i liberal! a non toccare il Papa e Roma; o dei liberal!

che si sono beffati dei consigli e delle suppliche dei clericali? Chi

avra tirata sopra 1'Italia questa calamita? No! o voi? Su, rispon-

dete almeno una volta, se potete, da uomini leali.

Till.

Concludiamo. La Rivoluzione sente prossima la bancarotta. Si

accorge ora e tocca con mano che, perduto ogni credito nel grosso

della nazione, e col credito 1'appoggio artifizioso che si procurava
colle sue ipocrisie e colle sue imposture, non le rimane piu

altro che il fallimento. I popoli sono stanch! delle tirannie, dei

guasti, delle menzogne, delle dilapidazioni, degli eccessi di quella

sociela d'industria politica, che si e usurpato e si usurpa il nome

dltalia. Indarno ai destri son succeduti i sinistri. Quest! hanno

aggiunto error! e disorbitanze agli errori e alle disorbitanze di

quell!. La fame rode il paese; la corruzione lo dissolve. II Gerbero

ncn finisce mai di chiedere sangue e di rendere tossico agl' Italian!.

L'esperimento efatto: la mala contentezza e generale: il liberalisrao

e screditato. Ha saputo distruggere tutto e nulla edificare.

In quella vece la pluralita della nazione guarda ansiosa il Papa
ed in lui e nella sua immensa grandezza, la sola che sopravviva a

tante ruine ed a tante ignominie che la circondano, ripone le sue.

speranze. La Rivoluzione lo vede e se ne cruccia. E come 1'onore e

la forza morale, che nel Papa rifulgono. si rifletton pure nei cat-
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tolici italiani, che a lui si son tenuti fedeli. e soli percio conser-

vano intatti i principii di un salutare instauramento sociale; cosi

la Rivoluzione tutti insieme li involge nell'odio suo satanico e ne

giura lo sterminio e la morte.

Ma noi cattolici non dobbiamo sgomentarcene gran fatto. La-

sciamo che essa ci scagli contro la sua bava e c'insulti col sopran-

nomedi clericali. Codesto e un insulto glorioso, com'e glorioso 1'odio

di cui ci onora. Noi possiamo portare alta la fronte pel paese nostro,

e procedere senza timore che il popolo ci accusi di concussioni, di

estorsioni, di peculati, di ladrerie o d'infamie di nessuna specie,

Noi abbiamo le mani nette dal sangue e dalle lagrime dei nostri

concittadini. Noi non abbiamo comprate n& vendute coscienze. Noi

non abbiamo tradito alcuno, ne grande ne piccolo. Noi non abbiamo

inutata coccarda col mutare del vento. Noi non abbiamo fatta 1'Italia,

e vero: ma nemmeno abbiamo strappato un centesimo dalle tasche

di un Italiano, o cavato un sospiro dal suo petto. Noi siamo i soli,

a cui niuno pu6 dimandar conto del passato. Niuno puo chiedere a

noi, come ai liberali: Che avete fatto dell' Italia? Noi man-

teniamo ancora illibato 1'onore, illesa la fede, immacolata la co-

scienza. Noi siamo oggi i medesimi di ieri, e confidiamo in Dio di

mantenerci domani i medesirai d'oggi. Possono dire di se lo stesso,

coloro che ci gridano a morte?

Qualunque siaper essere Favrenire chelddio ci preparaquaggiu,

a noi corre 1'obbligo di stare in fide, conforme ce lo inculca Fajio-

stolo Paolo, di serbarci costanti. Non ci vergogniamo di protestarci

e d'esser detti clericali, di tenerla col Papa e di seguire il suo

SilMto, come regola sacrosanta del nostro operare religioso e civile.

Siamo uniti di cuore e di spirito. Gioviamoci di tutte le facolta le-

gali, di cui siamo inpossesso, per fare il bene eprivato e pubblico,

e come cattolici e come cittadini. E poi sappiamo aspettare 1'ora

di Dio. Vedrassi all'ultimo chi precipitera nelle gemonie : se noi col

Papa, o i liberali colla Rivoluzione.

Serie X, vol. lir, fasc. S52 26 6 agosto 1877



LA STORIA BELLA CITTA DI ROMA NEL MEDIO EVO

DI

FERDINANDO GREGOROVIUS

Se gravi e raolte sono le censure che alia Storia Romana del

Gregorovius posson farsi in cio che riguarda le materie religiose e

strettamente ecclesiastiche, come dal saggio che ne ahbiara recato

nel precedente articolo pu6 rilevarsi; non e guari men larga la

messe degli errori che nel campo civile e politico la medesima

Storia offre alia critica. Qui in verita par che lo Storico profano

dovrebbe avere piu libere e sicure le mosse, senza pericolo che i

suoi pregiudizii irreligiosi, siccome estranei aH'argomento, il trag-

gano in inciampo : e qui e infatti, dove il Gregorovius corre felice-

mente lunghi tratti, in cui la sua vasta erudizione e la maestria

dello stile, nel descrivere i fasti della gran Citta, le sue vicende

militari e civili, le rivoluzioni popolari, la vita pubblica de'citta-

dini e della baronia, i costumi, le feste, i monumenti, i palagi, la

condizione delle arti e delle lettera, e cento altre cose simili, ri-

splendono di bella e pura luce e danno alia sua Storia mirabil

pregio. Ma nella Citta di Roma, cio che di niun'altra citta potrebbe

dirsi ugualmente, la vita civile & cosi intimamente connessa colla

religiosa, che non e guari possibile falsar di questa il concetto, e

non falsarlo anche di quella. Quindi e che dal Gregorovius sarebbe

miracolo attendere che, bistrattando coin'ei fa la Storia religiosa

della Gitta dei Papi, riesca poi intemerato storico nel trattarne la

parte civile e politica ;
e che anche in questa i suoi falsi principii

nol traggano sovente a manomettere la verita e la giustizia storica.

E noi infatti ne abbiamo alle mani e potremmo qui recarne in

mezzo a centinaia le prove; ma, costretti come siarao dagli angusti

limiti che ci sono imposti, ci restringeremo a tre sole questions ;

capitalissime nondimeno, siccome quelle che riguardano i punti
1 Vedi vol. preserve, quad. 650, pagg. 160-183.
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piii vital! di Roma pontificia nel medio evo, e intorno alle quali

si annodano e metton capo un gran numero di altre question! secon-

darie. Ed elle sono: il poter temporale de'Papi, Sovrani di Roma;

1'Impero ei suoi pretesi diritti alia Sovranita di Roma; e la lotta

dell'Impero col Papato, della quale ima delle precipue cagioni fu

appunto la contesa per la Sovranita di Roma. In tutte e tre queste

gravissime question! porremo in rilievo le dottrine e gli errori

fondamentali del Gregorovius ;
e da ci5 potra il lettord agevolmente

far giudizio, qual valore sia per questa parte da attribuirsi alia

sua Storia di Roma medioevale.

Cominciando adunque dal Poter temporale de'Papi, il Gregorovius

gli si professa in tutta 1'Opera apertamente nemico; e benche qua

e cola sembri essergli cortese di qualche elogio, tosto nondimeno

disdice queste sue cortesie, e riprende a fargli il viso dell'armi,

combattendolo or come assurdo nella sua natura, or come vizioso

nelle sue origin! e conquiste, or come funesto ne'suoi eifetti: che

sono i tre capi, in cui si riassumono tutte le obiezioni ed accuse,

accampate dallo Storico sparsamente per tutti gli otto volumi del

suo racconto, contro la dominazione temporale dei Pontefici; e le

tre faville, onde si accendono perpetuamente le sue collere contro

la medesima. Ne a placar queste collere saria bastato punto meno

che la gran vendetta, modernamente compiuta contro il Papa Re

dall' Italia rivoluzionaria, merce 1'abolizione dello Stato papale e

1' invasions di Roma; ai quali fatti il Gregorovius applaude con

fervore e con giubilo tanto piu vivo, in quanto che egli tien per

fermo, per essi la Monarchia papale essere omai distrutta e sep-

pellita per sempre, senza niuna speranza o possibilita di risurre-

zione; onde ei saluta con sentimento di gioialanuovaRoma deH870,
e la terza era della Citta eterna, in quell' anno faustissimo inaugu-

ratasi, e senza niun dubbio duratura fino al fine dei secoli. No! ci

guarderem bene dal turbare in petto all'illustre Storico, con dubbii

od ombre sinistre, il bel sereno di cosi sante gioie ; ma, rifacendoci

piuttosto in sulla storia del passato, da lui descrittaci, vogliam

cercare se il Poter temporale, nei presso a 12 secoli che dur6,

fosse poi veramente quel brutto mostro, che egli ce lo dipinge.

Nella qual ricerca, piu che d' altre ragioni od autorita estrinseche,
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ci varremo di quelle ch'egli medesimo ci fornisce; giacche una

delle preziose qualita del Gregorovius, come d'altri scrittori quanto

si voglia valenti che abbian per le mani una trista causa, e quella

di contraddirsi, e con cio porgere eglino stessi le armi in mano a

cM si piglia la facile briga di combatterli.

E vaglia il vero. Mostruosa in primo luogo e giudicata dal Gre-

gorovius la natura stessa del Poter temporale de'Papi; e cio per

la contraddizione che a lui sembra scorgere tra il Principals e il

Sacerdozio, accoppiati in una medesima persona. In questa mi-

scela (dic'egli) del sacerdozio e del principato si accoglieva una

wniraddizione intollerabile
T

; e da lei derivarono, come natural

frutto di tal contraddizione, tutte le rivoluzioni onde fu agitato

10 Stato della Ghiesa dal giorno dalla sua fondazione in poi, nel

corso dei piu che mille anni di sua esistenza". Per cagion d'essa

;( Pasquale I passava di vita in mezzo a tempeste non dissimili da

quelle che aveano funestato Leone III ne' suoi ultimi giorni : anche

egli naufrago fra le contraddizioni del potere temporale e dell'au-

torita religiosa che si riunivano nella persona del Vescovo 3
. Per

cagion d'essa furon tribolati tanti altri Papi, u costretti a difendere

11 loro dominio temporale da mille avidi nemici 4
. E Pasquale II

singolarmente, ch'era un frate di mite animo, allorquando pen-

sava alia parte che doveva sostenere il santo Capo della Ghiesa in

quelle continue lotte combattute per ragioni di beni mondani, gli

conveniva deplorare che se ne fossero iti i tempi apostolici, in cui

i Vescovi non aveano posseduto sulla terra che le cose del cielo 5
.

Quindi il Gregorovius paragona il Poter temporale ad una palla

di piombo, appesa ai piedi apostolici del Papa, la quale dal cielo,

dominio che niuno gli contends, lo strascina giu basso in una re-

gione che a lui dovrebbe essere affatto ignota
fi

. Ed altrove lo

chiama il sasso di Sisifo, cui per quanto fu lungo il medio evo

i Papi furono costretti a rotolare
; perocche, pei continui assalti

a cui lo Stato ecclesiastico era soggetto, quasi ciascuno dei Pon-

tefici, quanti furono, dovette rifarsi sempre da capo al lavoro, e

con grande fatica rammendare gli squarci che la spada materiale

1 Vol. Ill, pag. 28. - 2
Ivi. - 3

Ivi, pag. 60. - Vol. IV, pag. 367.

s
ivi. _ e vol. Ill, pag. 509.
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del Principi apriva sempre novellamente nella veste terrena della

Cbiesa '. Anzi la Chiesa stessa, in virtu di questa contraddizione

mostruosa, si corruppe nel piu mtimo delle sue viscere, degene-

rando interamente dalla sua istituzione primitiva ;
e fin dal primo

di che si abbraceio con questo mostro, divento un mostro ella me-

desima. Colla fondazione dello Stato ecclesiastico, cess6 il periodo

della storia puramente vescovile e sacerdotal*, e si chiuse 1'epoca

piu bella e piu gloriosa della Chiesa *omana. Essa divent6 cosa

mondana ;
i Pontefici che contro la legge del Vangelo e contro le dot-

trine di Cristo associarono il sacerdozio col principato, non pote-

rono dappoi serbarsi piu alia pura missione di Vescovi apostolici.

La loro duplice natura, contraddizione in se medesiitta, li strascino

ognor piu al basso in mezzo all'agitazione delle ambiziose arti po-

iitiche
;
laonde eglino per necessita furono tratti a kite depravatrici,

affine di mantenersi nel possedimento dei loro titoli temporal!
2

.

Terribile quadro in verita ! Ne potea certo il dominio temporale

dipingersi con piu nere tinte di quelle, che al nostro Storico ven-

nero fornite qui, non altronde, ben s' intende, che dal suo zelo per

la Chiesa, pel Vangelo, e pel Papato medesimo. Se non che cotesto

zelo e di lega un po'sospetta; e quelle tinte sono cariche a tal

eccesso, che 1'Autore stesso, quasi pentito, non tarda a temperarle;

anzi a tale andra ch'elle si troveranno per mano sua medesima

poco men che del tutto cancellate. II vero e, che a confutare co-

teste enormita del Gregorovius, altra autorita non ci fa mestieri

che quella del Gregorovius medesimo.

Egli infatti, ragionando del gran Pontefice san Nicolo I, nella

cui persona la coscienza della monarchia di Roma s' incarno
,

e della potenza salutare del Papato nel signoreggiare e reprimere

i principii di naturale disgregazione che allora (nel secolo IX)

minacciavano la societa cristiana, saviamente osserva : Sebbene

si possa affermare che il possedimento dello Stato della Chiesa e

della Citta (Eoma) non avesse importanza essenziale in riguardo

al primato religioso, ei si deve per6 confessare che esso giovo ga-

gliardamente agl' intendimenti del Pontificate, gli concesse indi-

pendenza preziosa e gli compose una sede di valore inestimabile*

1 Vol. V, pag. 150. 2 Vol. II, pag. 336.
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II possedimeDto di un grande reame in qualsivoglia altra parte del

raondo non avrebbe mai dato al Papato quel fondamento che esso

ottenne, grazie al suo piccolo territorio che avea Roma per citta

capitale
1

. Ed altrove, parlando dei tempi di Pasquale II (secolo XII)

e della gran contesa ch'egli ebbe coll'Imperatore Enrico V per le

Investiture, confessa cbe la esistenza di uno Stato ecclesiastico

romano, benanco in cosi misero assetto (a quale avealo ridotto

1'ostilita imperiale), era a fuel tempo condizione essenziale della

indipendenza spirituale del Papa
2
.

II potere temporale adunque, almeno ai tempi di Nicolo I e di

Pasquale II, ossia appunto in due epoche solenni, quando il Papato

grandeggio con Nicolo il Grande per la sua salutare influenza nel

mondo, e quando ebbe a lottare sotto Pasquale con un de'piu fieri

suoi avversarii, qual fu Enrico V; a quei tempi, dico, il Potere

temporale fu, per confessione del Gregorovius, giovevolissimo al

Potere spirituale del Papa, sia per 1' indipendenza preziosa che a

questo concesse ed assicuro, e della quale fu eziandio condizione

essenziale, sia pel gagliardo aiuto che gli diede a promuovere nel

rnondo con efficacia i suoi santi e benefici intendimenti, fornendogli

a tal uopo una sede, un fondamento, una base divalore inestimabile.

Ma, quel che vuol dirsi di quei due tempi e di quei due Papi, chi

non vede doversi dire per la stessa ragione di molti e molti altri,

anzi di tutti i tempi e di tutti i Papi che il nostro Storico abbraceia

nel suo medio evo, dal secolo VIII in qua? Imperocche nel per-

petuo avvicendarsi che, durante questo gran periodo, fecero le

fortune, or prospere or avverse, del Papato, sempre gli avvenne

delle due 1' una : o di dominare con tranquilla potenza nel mondo,

come ai bei giorni di Nicol6 I, o di doversi travagliare in asprc

lotte co'suoi nemici, come nei tempestosi anni di Pasquale II; ma

nell'una o nell' altra condizione gli fu del pari sempre necessario,

o almeno utilissimo, 1* essere indipendente e libero da ogni altra

potesta terrena; la qual indipendenza, secondo il Gregorovius me-

desimo, non altra base aver potea che il possedimento di Roma e

dello Stato romano. Con do egli adunque viene ad ammettere il

principio stesso della tesi cattolica; giacche i Gattolici lanecessita

1
Vol. Ill, pag. 191. - 2 Vol. IV, pag. 38G.
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relativa del potere temporale derivano appunto dalla necessita di

assicurare al potere spirituale del Papa 1'indipendenza ed efficacia

del suo esercizio nel mondo, qual e dal media evo in qua politica-

raente costituito: con questo divario tuttavia che, dove il Grego-

rovius arbitrariamente restringe cotal necessita ad alcuni tempi

e ad alcuni Papi, i Gattolici per contrario con piu logica coerenza

la estendono a tutti i secoli, nei quali le condizioni politiche del

mondo cristiano, frastagliato in cento Stati autonomi, furon le

medesime
;
e sono appunto i secoli che succedettero al dissolvi-

mento della grande unita dell' antico Impero romano, e per tutto

il medio evo si protendono fino ai di nostri.

Ma, ammesse anche per buone le capricciose ed illogiche restri-

zioni dell'Autore, come mai puo egli conciliare questa sua dottrina

colle altre che poco fa udimmo dalla sua bocca ? Se il principato

temporale fu, almeno in certi periodi, un ausiliare gagliardo, pre-

zioso, di valore inestimabile, anzi una condizione essenziale (ci6 che

i Gattolici mai non giunsero a dire) d'indipendenza al sacerdozio;

come pu6 dirsi che tra il principato e il sacerdozio vi si a contrad-

dizione intoilerabile, che la duplice natura di Papa Re sia una

wntraddizione in s& medesima? Due qualita contradittcrie non

posson mai in niun tempo, in niuna circostanza, pacificamente coe-

sistere nel medesimo soggetto. Or come avvien qui che la qualita

di Principe, contraddittoria a quella di Sacerdote, si cangi d'un

tratto in arnica sua ed alleata utilissima? e che diventi condizione

essenziale di vita, quella ch'era dianzi alia vita medesima mortal

nemica? bisogna dunque che il Gregorovius disdica gli elogi

del principato papale, che 1'evidenza de'fatti strappava or ora alia

sua mai vigilante logica; ovvero ch'ei confessi, quella sua contrad-

dizione tra il principato e il sacerdozio essere un mero sogno.

Ghe se ella e un mero sogno, com' e veramente, sono un sogno

altresi tutte quelle ree qualita e conseguenze che egli da lei fa

dipendere a carico del poter temporale. fi un sogno il credere che

quesio potere impedisse nei Papi la pura missione di Vescovi

apostolici; mentre anzi esso giovo gagliardamente a rendere in loro

piu indipendente ed efficace 1' esercizio di tal missione. fi un sogno,

1'opposizione del medesimo alia legge del Vangelo e alle dottrine
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di Cristo; perche, lasciando stare che il Gregorovius non sa dirci

qual sia questa legge, quali queste dottrine, da cui vien divietata

ogni associazione di sacerdozio e principato ;
come mai pu6 credersi

che Cristo nel Vangelo proibisse ci6 che al Sacerdozio medesimo,

istituito da Cristo, doveva in dati tempi riuscire cosi utile presidio

per la liberta ed efficacia del sacro ministero ? fi un sogno, che i

Papi gemessero sotto il peso del Poter temporale, quasi maledi-

cendo la necessita che li costringeva si sovente a difenderlo dagli

altrui assalti; mentre al contrario tutti i Papi riputarono lor sa-

crosanto dovere questa difesa e tutti alacremente la intrapresero

all'uopo; segnalandosi in tal opera per maggior zelo i piu santi e

i piu saggi tra i Pontefici, e le sollecitudini e i travagli, da essa

inseparabili, considerando come leggier cosa in vista del bene di

valore inestimabik, che con ci6 assicuravano a se medesimi e alia

Chiesa, vogliam dire 1'indipendenza ed efficacia del loro apostolico

ministero. Sono parimente un sogoo quelle depravazioni, quegli

scandali, quel decadimento e corrompimento della Chiesa, di cui

il nostro Autore reca la colpa al poter temporale de'Papi; perocche.

o la colpa stessa e al tutto immaginaria, o se pur vuolsi in qualche

parte ammettere, ella dee recarsi a tutt' altre cagioni ;
non potendo

farsi che un'istituzione sovranamente benefica e di valore inesti-

mabile pel Papato, come potere spirituale, fosse poi al tempo stesso

per la Chiesa, da questo potere governata, sorgente di tanti guai.

Un altro sogno e finalmente, il derivare da quella sognata contrad-

dizione tra i due poteri, tutte le rivoluzioni e guerre a cui sog-

giacque lo Stato pontificio; quando elle, come gia notammo in un

precedente articolo, da tante altre e si diverse cagioni si origina-

rono, e furono a tanti altri Stati nel medesimo tempo comuni. Anzi,

la vitalita maravigliosa dello Stato papale, durato saldo contro

tante tempeste e sopravissuto incolume alia rovina di tanti altri

Stati, materialmeate di lui piu forti, non e egli una dimostraziono

di fatto splendidissima, tutt' altro che contradittoria essere la du-

plice qualita del suo Principe, del Papa Re? Strana contraddmone

in verita, quella che pote reggersi in piedi per oltre a mille anni,

a dispetto non pure della sua intrinseca ripugnanza, ma di tanti

assalti estrinseci; ne solo reggersi in piedi, ma fiorire e prosperare
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e con tante vittorie trionfare, quante son quelle che il Gregorovius

medesimo nella sua istoria ci racconta. La quale istoria, o bisogna

dire che sia quanto ai fatti di tai vittorie ella stessa tutta un sogno,

confessare che il suo Autore nella interpretazione di questi fatti

abbia fieramente trasognato.

Una conclusione somigliante ci avverra di dover trarre, se or

passiamo ad esaminare le dottrine del nostro Storico, riguardanti

3e origini del Potere temporale de'Papi. Coteste origini agli occhi

suoi sono non solamente viziose o comechessia infette, ma a dirit-

tura scellerate. I Papi non diventarono Re che a forza di usurpa-

zioni e d'iniquita. Pieni d'arabizione, furbi, senza coscienza, ingordi

e non mai sazii di acquistare, sempre in agguato di aggrandirsi a

spese di chi che si fosse, vigilanti e lesti a coglier tutte le occa-

sioni ed a sfruttare in loro pro la superstizione e il fanatismo

delle moltitudini e dei Principi; eglino conquistarono nel secolo VIII

la Sovranita temporale, come aveano nel secolo V conquistato, per

opera specialmente di san Leone Magno, la Sovranita spirituale ;

doe usurpandosela, parte coll'astuzia, parte con isfacciata prepo-

tenza, e calpestando in pari tempo le leggi del Vangelo e tutti gli

altrui diritti che loro si attraversassero in sulla via del trono; per

modo che la doppia grandezza del Papato, la primazia ecclesiastica

e la Sovranita civile, altra base non ha, secondo il Gregorovius,

che un doppio delitto di usurpazione immane.

Tal e il ritratto che il nostro Storico di Roma ci presenta delle

origini e dei progressi della signoria temporale dei Papi, dai tempi

di san Gregorio II fino a quei d'Innocenzo III che le diede o re-

stitui quel solido assetto, che poscia ella mantenne fino ai di nostri.

1 novanta Pontefici, che regnarono in quel periodo di presso a

cinquecento anni, non furono pertanto che una dinastia continua

di usurpatori, o per usare il termine che meglio risponde al con-

cetto del nostro Autore, una dinastia di ladroni;ma ladroni fortunati,

dei quali furono eredi, eppero anche complici, tutti i Papi che ad

Innocenzo III succederono, fino a Pio IX. Una enormita cosiffatta,

parra incredibile che sia potuta uscir dalla penna d'un uomo che

stia in cervello; eppure tant
?

: a questo si riduce tutto il concetto

della Storia del Gregorovius nella presente materia; e questo e
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per avventura un del principali titoli per cui la sua Storia ha

riscosso da certe bocche cotanti plausi, ed a lui merito da chi oggi

siede in Campidoglio la romana cittadinanza. Ma veniamo ai testi

del nostro Autore : da essi apparira il suo concetto
;
e al tempo

stesso, dal perpetuo garbuglio di contraddizioni in cui lo vedremo

avvolgersi, si scorgera com'egli medesimo vada coll'una mano

distruggendo la mostruosa mole di menzogne che coll' altra si af-

fatica d'innalzare.

San Gregorio Magno in cui a buon diritto deve ravvisarsi il

fondatore della signoria temporale dei Papi
l

fu, a parere del

Gregorovius, probabilmente anche il primo Papa che meditasse di

usurpare, a spese dell'Impero, il regio dominio in Italia; ma, di

fatto, a san Gregorio II egli ascrive il vanto d'averne il primo

tentato 1'impres'a, cominciando dalla Romagna. L' astuto Grego-

rio (II) avvinceva a se Liutprando per via d'un trattato, nel tempo

stesso in cui macchinava di torgli al piu presto la Romagna. Cio

che un Principe potente non osava di compiere (cio6, spogliar

I'lmpero dell' Esarcato, ossia della Romagna) or tentava il Papa

di conseguire; ch6 egli stesso avea giaagognato di fare delV Esar-

cato il retaggio della Chiesa. Ormai i Vescovi romani palesavano

in forme manifesto e chiare quel disegno di ottenere il dominio

d' Italia, che forse Gregorio Magno avea presagito nella sua mente

seppure concepito per se non 1' avea. L' intelletto politico di un

Papa era piu acuto di quell o di un Re; il Papa la vinceva in

fu/rberia
2

.

Eppure, come san Gregorio Magno che 1'Autore altrove 3
ci rap-

presenta qual fedelissimo sostenitore dell'autorita imperiale in

Italia, anche Gregorio II si segnalo per fedelta e zelo verso I'lm-

pero. Nell'anno 726, quando a cagion della guerra bandita da

Leone Isaurico contro le sacre immagini, i popoli dell' Esarcato,

anzi le citta tutte del mezzo d' Italia cacciavano gli official! bi-

zantini, eleggevansi Duci loro proprii e minacciavano di acclamare

un novello Imperatore e di condurlo a Bisanzio
; Gregorio II

si opponeva a quel proposito... e con prudente moderazione tern -

perava la foga deglMtaliani e gli ammoniva a non rompere la sud-

1 Vol. II, pag. 64. - -

Ivi, pag. 2G8. 3
Ivi, pagg. 43-80.
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ditanza all'Imperatore
1

. Onde il Gregorovius medesimo ci av-

verte che il racconto di Teofanio, che il Papa eccitasse Roma e

Italia tutta aU'insurrezione, 6 un errore
2

. Poi, nel 728, lo stesso

Pontefice <t eccitava la Repubblica di Venezia a liberare Ravenna

e 1'Esarcato dai Longobardi e restituirla ad pristinum statum san-

ctae Reipublicae in imperiali servitio dominorum filiorumque no-

sirmum Leonis et Constantini magnorum Imperatorum
3

;
e di fatto

otteneva col braccio dei Veneti che Ravenna fosse ritolta a Liut-

prando e renduta all'Irapero
4

. Nel 730, egli aiutava 1'Esarca a

reprimere con braccio pronto e gagliardo la ribellione di a Tiberio

Petasio, duce di una citta della Tuscia romana che si era pro-

clamato Imperatore ;
e la raozza testa del ribelle era mandata a

Bisanzio. Gregorio pertanto, conchiude a ragione il nostro Storico,

a si confessava ognor sempre soggetto alia podesta suprema del-

1'Imperatore,... ne meglio vagheggiava che di ristabilire (sedata

la guerra delle immagini) relazioni amichevoli con Bisanzio
5

. E

tale egli duro, lealissimo difensore dell'Impero, fino alia sua morte,

avvenuta poco stante, nel febbraio del 731.

Come adunque si fa, che al tempo stesso egli agognasse di torre

all' Tmpero F Esarcato, per fame il retaggio della Chiesa ? ed anzi

palesasse in forme manifeste e chiare il disegno di oitenere il do-

minio d' Italia? Da quai documenti, da qual fonte storica ha im-

parato il Gregorovius queste brame secrete e questi palesi disegni

del Papa, che sono in aperta contraddizione con tutti gli atti del

suo pontificate, dal Gregorovius medesimo raccontati? Ma passiam

oltre.

Contegno eguale a quel di Gregorio II serbarono verso 1'Im-

pero i suoi successor! Gregorio III e san Zaccaria. Ma la lor lealth

politica, a giudizio del nostro Storico, non era che ipocrita astuzia,

affin di soppiantare piu alia sicura 1'Impero stesso nel dominio di

Roma e d' Italia. I Papi (die' egli, parlando di Gregorio III) con

grande accortezza lasciavano che le forme dell'Impero romano

continuassero in vita; laonde Faccrescimento della loro signoria

sopra di Roma e ravvolta nella mezza luce di un' astuta arte di-

1 Vol. II, pag. 259. 2
Ivi, in nota.

3
Ivi, pag. 269. 4

Ivi, pag. 210.

5
Ivi, pag. 212.
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plomatica
l
. E ai tempi di Zaccaria, il Vescovo romano riveriva

il potere legittimo dello Stato, che pur sempre era rappresentato

in Ravenna dall' Esarca, in Roma dal Duce : e per fermo soltanto

alle sollecitudini del Papa I'lmperatore doveva esser grato, se la

sua autorita perdurava in quelle province d' Italia
2

. Ma cotesta

riverenza e zelo dei Papi verso 1'Impero non era che furba ipo-

crisia. Con vigilata prudenza eglino celavano alia cheta i loro di-

segni di signoria temporale, e i diritti o i possedimenti che acqui-

stavano, ricevevano tuttora valida conferma di esistenza giuridica

per via dello Stato; Zaccaria anzi riceveva dall'Imp'ero delle do-

nazioni per diritto efficaci
3

. Per tal guisa, non potendo il Gre-

gorovius negar Fevidenza dei fatti, accusa le segrete intenzioni,

gli occulti, ma a lui solo ben noti, disegni dei Pontefici
;
affin di

serbarsi il diritto di chiamarli ambiziosi, usurpatori, ribelli.

Questi titoli poi a piena bocca egli versa sul loro capo, dopoche

i Papi ebbero acquistata in effetto la Sovranita temporale. Per

qual modo e con quai diritti eglino Tacquistassero, qui a noi non

e d'uopo spiegare, avendone gia altre volte ampiamente discorso 4
.

Ci basti ricordare che la santita e F evidenza di tai diritti fu rico-

nosciuta in ogni tempo, eziandio da Protestanti e dai piu acerbi

nemici del Papato, come un Gibbon e un Sismondi. Ne il Grego-

rovius disconosce punto cotesti diritti; anzi ne allega egli mede-

simo nel corso del racconto i diversi titoli: la necessita pubblica,

il voto dei popoli, la donazione di Pipino; ma lo strano si e che

con tutto ci6 egli sempre continua a chiamare ribelli ed usurpatori,

cioe occupatori violenti ed ingiusti della potesta sovrana, i Papi,

Stefano II e i suoi successor!, che in virtu di quei diritti la potesta

sovrana esercitarono.

Egli infatti riconosce le condizioni di disordine tenebroso

ond'era involta Italia, e la debolezza impotente di Bisanzio
5

per

le quali i Papi nel secolo VIII furono costretti a pigliare in mano

1 Vol. II, pag. 219. - ?
Ivi, pag. 295. 3

Ivi.

4
Vecli le Origini della Sovranita lemporale dei Papi. narrate da GIUSEPPE

BBUKEKGO d. C. d. G., Parte seconda, Capi III, IV e V, nei quali si tratta ex

professo la Oueslione dei Titoli legittimi della Sovranita papale.
5

Vol. II, pag. 280.
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il governo e la difesa del popoli, da Bisanzio abbandonati; rico-

nosce che 1' Imperatore Costantino Copronimo era divenuto in-

capace di strappare di mano ai Longobardi e di guardare piu a

lungo le greche province
1

(Esarcato ePentapoli) da essi invase;

che F Imperatore non era in condizioni da mandare in Italia un

esercito, e da imprendere di nuovo la conquista che Giustiniano

in altri tempi avea fatto 2
;
e che in realta, alle ripetute e vivis-

sime istanze, con cui il Papa Stefano II sollecitavalo (tanta era

nel Papa la brama di scuotere il giogo dell'Impero e di usurparne

la potesta !) a mandare un esercito che salvasse Roma e colle

armi togliesse Italia alle mani deH'inimico
3

, 1'Imperatore, fosse

impotenza o melensaggine, fece il sordo
;
e quindi racconta, come

il Pontefice premuto da difficolta si angosciose ,
anzi a costretto

dal pericolo cheincalzava 4 edalla necessita
5

imperiosa della

salute pubblica, facesse ricorso ai Franchi e stringesse con Pipino

la celebre alleanza. Ei riconosce altresi, che in questo gran fatto

il Papa non precede altrimenti di mero arbitrio proprio, ma si col

voto e consenso del popolo romano, dell' esercito e della nobilta,

congregati a parlamento
6

;
siccome dal voto spontaneo dei popoli

gia era riconosciuta di fatto la signoria del Pontefice, sia in Roma

dov' egli da lunghi anni era capo effettivo della Cittk
7

,
sia nelle

province dell' Esarcato e Pentapoli, che omai non volevano piu

obbedire ai satrapi bizantini i quali, dopo lunga ed abborrita

tirannide, le aveano abbandonate in preda ai Longobardi, ne es-

sere suddite al Re dei Longobardi il cui giogo era meritamente

a tutti i popoli latini odiosissimo, ma si esse accettavano 1'auto-

rita di dominio territoriale del Papa, che era F uomo piu possente

d' Italia, omai riverito con onoranze idolatre, e capo della nazione

latina 8
. Ed al voto dei popoli di queste nuove province si ag-

giungeva finalmente la libera e intiera Donazione ossia cessione,

che delle medesime faceva solennemente al Papa il Re Pipino.

dopo averle con giusta guerra conquistate sopra i Longobardi;

giacche confessa il Gregorovius non potersi negare che Pipino

1 Vol. II, pag. 333. -

Ivi, pag. 310. 3
Ivi, pag. 309. 4

Ivi, pag. 310.
5

Ivi, pag. 311. 6
Ivi, pagg. 311, 315. 7

Ivi, pag. 333. - 8
Ivi.
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facesse una donazione scritta, e che egli, nel suo diritto di con-

quista, cedesse alia Ghiesa Romana FEsarcato e la Pentapoli
1

.

Ma tuttocio non basta a salvare presso il nostro Storico dalla

taccia di usurpatore ambizioso il Pontefice Stefano; anzi, per odio

al Papa, la taccia medesima egli riversa anche sopra il Re dei

Franchi, Pipino, che si fece del Papa alleato e campione. Se non

che il malaugurato Storico ancor qui s' impiglia in flagranti con-

traddizioni. Imperocche, dall'una parte ei riconosce che a 1'antica

stirpe dei Merovingi era precipitata in decadimento profondo ;
e

Childerico III, ultima ombra di re, vana fuorche nell'aspetto, non

era altro che un fantoccio dispregiato nel reame
;
e dalF altra

ammette che un popolo libero (qual erano i Franclu) aveva buon

diritto di torre la corona del suo paese dal capo di un uomo inetto

per darla al valoroso figliuolo d'un eroe, senza badare alia lunga

serie di antenati e di ombre che se 1'aveano tramandata
2

. Dal

che sarebbe ovvio conchiudere, che la mutazione dinastica, fattasi

in Pipino, per voto e consenso del popolo Franco, fosse al tutto

legittima ; e che la celebre risposta di approvazione, data dal Pon-

tefice san Zaccaria alia domanda della nazione Franca, altro non

facesse che porre il suggello dell' autorita religiosa ad un atto gia

per se legittimo, con alto senno cooperando alia piu pacifica e

giusta delle rivoluzioni. II Gregorovius nondimeno, agilissimo

com'a nella ginnastica delle antilogie, ne trae una conclusione

del tutto opposta; e siccome attribuisce gratuitamente al Papa
Zaccaria interessate ed ambiziose mire nelF approvar che fece e

riverire come Re Pipino; cosi non chiama Pipino mai altri-

menti che usurpatore del trono 3

,
cioe invasore iniquo della

potestk regia.

Quindi la solenne alleanza, conchiusasi nell'anno 754 tra Ste-

fano II e Pipino, per la difesa di Roma contro i Longobardi ;
e la

nuova consecrazione* del Re, fatta per mano di Stefano
;
e la sua

elezione a Patrizio, ossia difensore dei Romani; e la celebre Do-

nazione, da lui fatta alia Ghiesa Romana
;
tutto questo non fu, a

giudicio del Gregorovius, che una cospirazione infame di due

ambiziosi, di due usurpatori e ribelli, calpestatori a un tempo dei

1 Vol. II, pag. 332. - 3
Ivi, pag. 301. - *

Jvi, pagg. 302, 311, ecc.
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diritti del Merovingi e dell'Impero. Da una parte.(dic'egli) e

dall'altra s'intrecciavano fra loro ragioni di necessita e di gratitu-

dine in quei due uomini (Stefano II e Pipino), del Papa da un lato,

che si faeeva ribelle all'autorita legittima dell'Imperatore, e di

Pipino dall'altro, che aveva usurpato la corona legittima del suo

Re l
)). Ed altrove: lo Stato della Chiesa e sorto soltanto per do

che iPipini calpestarono i diritti de' Merovingi, ed iPapi soppian-

tarono quelli dei Bizantini
2

.

Ne qui si terminano i peccati d'origine del Poter temporale. II

delitto d' usurpazione, delitto esecrando in ogni persona, ma so-

pratutto in un Pontefice, fu reso ancor piii esecrando per 1'ipocrito

manto di religione, col quale il Pontefice cerc6 di coprirlo. Impe-

roccM (( II Papa quelle terre (1'Esarcato e la Pentapoli, donate da

Pipino) riceveva nel nome della Ghiesa romana e di san Pietro

capo invisibile di essa, e cosi egli stesso celava la sua usurpazione

sotto le a pparenze del titolo di un pretendente Santo, del principe

degli Apostoli
3

. Vero e" che Pipino medesimo professo di fare

a san Pietro e alia Ghiesa romana, doe a tutti i Papi in perpetuo,

quella Donazione; anzi, com'e noto, gia era costume antico e ge-

nerale che le fondazioni, i lasciti, le donazioni alle chiese s'intito-

lassero al Santo in esse venerato. Ma tutto ci6, al sentire del

Gregorovius, non era che una gran ciurmeria da parte della Chiesa,

ed una ridicola fantasticheria da parte dei laici donatori. L' eta

di allora (secolo VIII) tornava ad essere malata di fantasticherie

mistiche. In tutti i luoghi si edificavano conventi, dappertutto si

consacravano alia Ghiesa e beni e doni e anime pro salute o mer-

cede animae. Nella potenza della Ghiesa, che operava su tutte cose

con forza d' incantesimo siedeva lo spirito che animava il mondo a

quel tempo
4

. Laonde questa ciurmeria religiosa, di cui fu insigne

vittima anche Pipino, non che attenuare nel Papa la reita dell' usur-

pazione, altro non potea fare che aggravarla.

E della ciurmeria medesima fu ancor piu insigne e miseranda

vittima Carlomagno, presso cui il grande incantatore, Papa
Adriano I, facea giocare si maestrevolmente il fantasma del mi-

1 Vol. IT, png. 311. - Vol. IV, pag. 142. 3 Vol. II, pog. 333.
4

Ivi, pag. 299.
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tologico san.Pietro. Imperocche era arte politica dei Papi di

celarsi sempre colla persona e colle ambizioni di dominio temporale

dietro alia figura del santo Apostolo; se quei preti braraavano

acquisto di terre, non era per loro proprieta, ma per quella dei-

TApostolo; era in nome di Pietro santo che scrivevano ai Re let-

tere minacciose. Ogni qual volta dovevano lottare contro ai prin-

cipi, era sempre il santo Apostolo che eglino contrapponevano a

questi da competitore; chi toccava a qualcuno dei loro diritti,

percio soltanto era un predone sacrilego di chiese. Nel sistema del

Papato temporale, composto con artificio sottile, la mitica persona

di questo Apostolo continuava pur sempre ad essere la leva piii

poderosa; ed il terrore superstizioso di questo morto che credevasi

sepolto nella Gonfessione della sua Chiesa, era propriamente cio-

che formava il fondamento della podesta temporale dei Papi

Quindi il Gregorovius altamente si sdegna contro Adriano e le sue

lettere, registrate nel Godice Carolino
;

nelle quali il Papa, tu-

tore zelante dei diritti della Chiesa, sollecitava Garlomagno a

compiere le promesse della Donazione e i patti dell' alleanza, so-

lennemente da lui giurata come gia da Pipino suo padre, in favor

della Ghiesa romana. Coteste lettere, grida egli, inducono a dis~

petto il leggitore ; perocche in esse F accrescimento delia

potesta temporaie furbescamente si appella esaltazione della Chiesa,

e si promette la salute dell'anima in premio di donazioni di terre

e di vassalli, e si associa la beatitudine celeste al sacrificio dei

beni terreni. Le brame mondane insaziate si celavano dietro alia

tomba di un morto, 'la quale si tappezzava tutta di scritte di dona-

zioni, di lettere, di anatemi, di giuramenti ;
Yavarizia si appiattava

a riparo dietro alia persona di un santo Apostolo, che in vita sua

non avea posseduto neppure un minuzzolo di beni terreni, e che

dopo morte non avea piu saputo di cose mondane e non ne aveva

avuto desiderio'
2
.

Per tal maniera, lo Stato temporale della Santa Sede, nel suo

formarsi e crescere, altro non fu, a stima dei Gregorovius, che un

impasto mostruoso di delitti: usurpazione deH'altrui, ribellione al

potere legittimo, ambizione, avarizia, ingordigia insaziabile, abuso

1
Vol. II, png. 416. 2

Ivi, pag. 413.
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furbesco e sacrilego di religione, da parte del Papi ;
ed i popoli e

i principi che colla loro pieta e devozione concorsero a stabilirlo,

i Roraani, gl'Italiani dell'Esarcato e della Pentapoli, i Franchi col

]oro Re Pipino, con Garlomagno e con tutti gl'Imperatori seguenti

che le Bonazioni confermarono, non furono che cieche vittime di

fantastiche superstizioni e stupidi zimbelli della ciarlataneria pre-

tesca. Ora, domandiam noi a chiunque abbia fior di senno e lealta,

si puo egli mentire piu sfaceiatamente la storia? o insultars

con maggior cinismo la cTignita e la giustizia storica? o snatu-

rare con maggiore strazio i fatti, che il Gregorovius medesimo rac-

couta?

Ed a snaturarli egli continua con egual tenore, per quanto e

lungo il suo racconto delle vicende del Poter temporale in tutto il

medio evo: laonde troppo gran che fare noi avremmo alle mani, se

dovessirao andar per minuto rilevando tutte le enormita che egli

in tal materia avventa, e al tempo stesso tutte le contraddizioni in

cui si avviluppa; mentre dall'una parte il suo mal talento il trae

di continue a maledire la signoria de'Papi, e dali'altra 1'evidenza

dei fatti il costringe a disdire egli stesso, comeche el non sembri

avvedersene, le proprie maledizioni. Gi basti soggiungere qualche

altro bel tratto, riguardante quell' altra ubbia dell'Autore, che gia

da principio accennammo: di stimare cioe e rappresentare il Poter

teraporale, non solo come assurdo nella sua natura, e scellerato

nelle sue origini, ma come funesto altresi ne' suoi effetti
;
funesto

alia Chiesa, funesto ai Papi, funesto ai Romani, funesto agli altri

sudditi pontificii, funesto a tutti.

Ma, quanto alia Chiesa ed ai Papi, non ci accade qui riparlarae,

avendo gia veduto dianzi, come il Gregorovius facesse delle sue

nenie solenne ricantazione, col riconoscere nello Stato temporale

una base di valore inestimabile, anzi una condizicne essenziale per

Tindipendenza ed efficacia del potere spirituale del Papato, a be-

neficio universale della Ghiesa. Venendo dunque a dire dei Romani,

egli ha bensi frequenti e teneri rimpianti sopra 1'infelice loro sorte

d' essere caduti e rimastiper tanti secoli sotto lo scettro dei preti ;

e impreca contro il Dominium temporale, dono fatale dei Caro-

lingi, che in mano dei Pontefici divento un rero raso di Pandora,
Serie X, vol. Ill, fate. 652 27 8 aycsio 1877
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donde si rovesciarono miMe e mille malanni a ruina di Roma 1

;

e deplora il triste esito che ebbero in Roma tutti i tentativi dei

Crescenzi, degli Arnaldi da Brescia, dei Cola, dei Porcari, per ri-

suscitarvi 1' antica Repubblica ;
dolendosi che per cagione de' Papi

Re r indipendenza di Roma, rimpianta da animi generosi come

il Porcaro (che voleva assassinare Papa Niccol6 V con tutti i Car-

dinali, sperandone un bottino di un milione di fiorini d'oro), e

Flnfessura (che nel suo Diario fece plauso all'assassino), perisse

senza speranza di riviver piu, e cadesse piii presto che 1' autonomia

di altre Repubbliche italiche
2
. Ma al tempo stesso egli ha la

bonta di porgere ai Romani medesimi cosi larghe consolazioni, da

rendere quella loro sorte a tutti invidiabile. Imperocche ei sog-

giunge: La natura propria di Roma e del Papato supplirono per

un tratto di tempo (vedrem or ora fin dove debba stendersi questo

tratto) alia perdita di quella liberta municipale conuna vita gran-

dma, che nessun'altra citta della terra ebbe I'uguale; ed invero

la sua atmosfera cosmopolitica non conveniva con quel che sapeva

di monarchia e di dinastie. L'importanza morale di Roma nell'orbe,

1' aura di universalita che vi spirava, la idea mondiale della Chiesa

che ancor si riverberava nel Papato, ecco le ragioni onde Valuta

Roma ammaUava coloro che vivevano in essa, e li costringeva a

confessare che in nessun altro luogo Fuomo si sentiva libero da

pregiudizii, piu che in quella repubblica universale 3
.

Insomraa, a confessione del Gregorovius, in Roma, grazie al

Dominium temporale del Papato, era il piu grandioso, il piu nobile,

il piu libero vivere che fosse al mondo; e do non solo ai tempi di

Niccol6 V di cui qui parla 1'Autore, o per un tratto di tempo come-

chessia, ma per tutto il tempo almeno che si estende dal secolo VIII

in qua ; giacch& per tutto questo tempo fu la medesima la natura

prqpria di Roma, come metropoli della Cristianitk, e del Papato

ome signor di Roma
;
cioe quella natura, da cui, secondo il Grego-

rovius, cotal beato vivere nei cittadini romani derivavasi. Quindi

e che, se i Romani del secolo XV, altamente sdegnati contro lo

stupido non meno che empio attentato del Porcari, a gran ragione

andavano dicendo (senza che il Gregorovius osi contraddirli ;
e

1 Vol. IV, png. f>3.
2

Vol. VII, peg. 157. - *
Ivi, pagg. 157, 158.
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come mai contraddirli potrebbe?): Forse che Roma non aveva

pace e prosperita ? Dalia cornucopia del Papa non si riversavano

mille emille benedizioni sopra i cittadini? Forse che Roma, come

in altre citta avveniva, era dissanguata da tributi tiranuici? Forse

che il reggimento del Papa non era il pih mite dei Governi? Non

godevano i cittadini di perfetta liberta, per quanto questa si con-

corda coli'autorita della legge?
x

: queste cose medesime potevan

dire a ragion pan i Romani dei secoli anteriori e dei seguenti,

giacche in essi altresi il Governo de' Papi fu sempre egualmente

mite, liberate, benefico, paterno. Di maniera che quel funesto Vaso

di Pandora, donde si rovesciarono mille e mille malanni a ruina

di Roma si viene a trasformare sotto la penna medesima del

Gregorovius, in una beata cornucopia, da cui si riversavano sopra

i Romani mille e mille benedizioni. Mirabile trasformazione! e

portentosa felicita d'uno scrittore, la cui penna, come la lancia

fatata di Achille, risana e salda essa medesima le ferite che avea

col suo ferro aperte !

In grazia poi di coteste benedizioni, natural cosa e che Roma si

rassegnasse di buon grado ad essere vittima della grandezza del

Pontificato
2

;
dal quale tanta grandezza e tanto splendor di vita

sopra di lei riverberavasi, che la rendeano superiore ed invidia-

i)ile, come teste udimmo dal nostro Storico, ad ogni altra citta della

terra, fi natural cosa che ella preferisse il giogo papale, non solo

alia vana larva 3 di una Repubblica libera alia Porcariana, ma

eziandio alle splendide catene del giogo imperiale. Ondeche il Gre-

gorovius medesimo concede che nelia gran lotta tra Gregorio IX

e Federico II, i Romani aveano buoni motivi per istarsene col

Pontefice anziche coll'Imperatore. Se Federico II si fosse impa-

dronito di Roma, egli avrebbe immediatamente abolito gli Statuti

del Gampidoglio e tramutato il Senatore in servo e balivo suo. A
Roma la signoria del Papa era mite e debole (cioe, benigna anohe

troppo); cosi non sarebbe stata quella dell'Imperatore, nemico

mortale di ogni specie di autonomia cittadina... I patriotti s'erano

uniti con Gregorio IX, per modo che le condizioni delle cose tor-

navano (nel 1239) a fare del Papa il rappresentante vero dell'auto-

1
Vol. VII, pag. 156. 2 Vol. V, pag. 206. - 3

Vol. VII, pag. 151.
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nomia nazionak diRoma l
. Benche, a dir piu vero, elle non tor-

navano, allora, ma continuavano a fare do che sempre avean fatto ;

giacche in ogni tempo il Papa fu il vero rappresentante dell'auto-

nomia di Rorna, egli lo scudo, il palladio della liberta della citta

eterna, egualmente che il fonte della sua grandezza cosmopolitica.

Eppercio i Romani, che ben sel sapevano, stettero (se si guardi alia

lor gran maggioranza) sempre col Papa contro I'lmperatore: con

Gregorio VII contro Enrico IV, con Pasquale II contro Enrico V,

con Alessandro III contro il Barbarossa, con Innocenzo III contro

Ottone IV, con Gregorio IX ed Innocenzo IV contro Federico II,

con Giovanni XXII contro Ludovico il Bavaro, con Pio VII contro

Napoleone. Che se talora la prevalenza della forza li costrinse a

soffrire per poco il giogo imperiale, il peso di questo non servi

che a render loro piu desiderabile e piu caro il ritorno della si-

gnoria papale. Alia qual signoria, benche il Gregorovius affermi.

i Romani essere stati costantemente avversi e repugnanti
2

;
nondi-

meno, come gia ci avvenne in altro articolo di notare, egli mede-

simo, con palpabile contraddizione, in tutta la sua storia dimostra

al contrario, com' eglino le fossero costantemente devoti
; narrando,

con che facilita dalle effimere sedizioni sempre tornassero ai con-

sueti ossequii, e con che istanze richiamassero a Roma i Papi esuli

o fuggiaschi, e con che trionfo li accogliessero reduci sul loro

trono.

E quel che s' avvero dei Romani, avverossi parimente negli altri

sudditi pontificii, nei Comuni dello Stato ecclesiastico. II Grego-

rovius vorrebbe farci credere che anche ad essi la sovranita papaie

fornasse funesta ed esosa
;
ma dalla sua Storia medesima risuita

Fopposto; mentre, a tacere d' altri argomenti, ella ci narra che

eglino sempre anteposero il mite e liberale dominio de'Papi al

i'erreo giogo dei Cesari tedeschi. Onde egli stesso, parlando dei

tempi di Onorio III e di Federico II, giustamente osserva: I Pon-

tefici erau troppo deboli (1'Autore scambia sovente la bonta per

debolezza) per poter tenere oppressi i Comuni; che anzi eglino si

alleavano cogli elementi democratic! per averne appoggio contro

di Federico. Ed a quest' ultimo i Comuni potevano dire che il giogo

1 Vol. V, pag. 23G. * Vol. IV, pag. 442.



DI FEKDI3ANDO GREGOROHUS 421

della signoria pontificia era leggiero e benigno, iaddove 1'Impera-

tore, il quale ne'suoi principii severamente monarchici (anzi ti-

rannici) voleva che tutte le individualita politiche piegassero sotto

la sua legge, era nemico dichiarato di ogai democrazia autonoma.

ed alle citta del suo reame di Sicilia proibiva la elezione di po

desta e di consoli, nientemeno che sotto pena di morte
]

. Ora,

qaal fu Federico II, tali furono a un dipresso glr altri Cesari ale-

manni che al par di lui segnalaronsi per ostilita contro la Chiesa,

Federico I, Enrico IV e il V e il VI, tutti despoti severissirai e

nemici dichiarati non meno delle liberta italiane che dell'indipen-

denza sovrana de'Papi. E d'altro lato, la mitezza di Onorio III nel

governo de' suoi popoli non fu gia dote propria di lui solo, ma

comune a tutti i Pontefici, siccome inviscerata nella natura stessa,

eminentemente paterna, del Papato. Laonde nel Papato le citta del

reame pontificio ebbero, al par di Roma, il protettore piu saido

delle loro civili franchigie contro la tirannide imperiale; siccome

nel medesimo le liberta lombarde e le toscane trovaron Falleato

piu fido e possente nella lunga lotta ch' ebbero a sostenere nelmedio

evo contro la prepotenza cesarea, ed a lui andarono in gran parte

debitrici della vittoria con cui quella lotta fu coronata, e per cui

le Repubbliche cittadine venivano in fiore rigoglioso e davano a

Italia una seconda civilta e una seconda vita di ricordanza impe-

ritura
2

.

Terminiamo con un'altra solenne disdetta, con un'altra gemma
fiammante da aggiungersi al diadema delle contraddizioni, di cui

abbiam veduto coronarsi fin qui la dottrina storica del Gregorovius

intorno al potere temporale de'Papi. Egli, parlando di Arnaldo da

Brescia, cui leva a cielo per'la guerra da lui mossa alle tempo-

ralita del clero, gli da per commilitone in cotal guerra lo stesso

san Bernardo, tuttoche per altri rispetti avversario suo acerrimo.

c II Santo (dic'egli) in alcuni punti si trovava d'accordo col suo

aborrito nemico; che con veemenza non minore di quella del de-

magogo bresciano, Bernardo flagellava i vizi mondani dei Vescovi,

e nel suo libro De Consideratione chiariva ad un Papa discepolo

suo, di essere anch
1

egli fermamente avverso allo staio politico del

1
Vol. V, pag. 154. Vol. IV, pug. 512.
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clero '. E qui, citati alcuni tratti delle sue dottrine, ne infcrisce

che il Santo non solo <c non poteva condannare, ma approvare do-

veva le idee d' Arnaldo sulla signoria temporale del clero
2

. Or

siccome Arnaldo in tal materia poncva per canone, essere non

cristiana cosa che il clero possedesse terre
; diceva, ogni podesta

civile competere ai Principi ed alle Repubbliche ;
il clero doversi

ridur nuovamente a vivere di decime J
: ne siegue che altrettanto

dovesse insegnare Bernardo, e percio condannare nel Papa, ne'Ve-

scovi, ne'chierici ogni possedimento di terre, non che di citta o

Stati, ogni esercizio di podesta civile o politica, come cosa anti-

cristiana. E tale infatti e la dottrina che vuole attribuirgli il Gre-

gorovius, bramoso d'avvalorare coH'autorita di un tanto Dottore

e di un tal Santo le idee d' Arnaldo e le proprie.

Se non che, indi a poche pagine, egli e costretto a confessare

(e le frasi impacciate con cui il fa, ben mostrano com' ei lo faccia

a malincorpo) che il Santo, per quanto pur gli tornassero indif-

ferent! le forme del governo, difficilmente poteva formarsi della

citla di Roma idea diversa da do che ella fosse possedimento le~

gittimo del Papa
4

n
;

e che, lungi dal saper grado ai Romani

(ribelli in quei di a Papa Eugenio III) che mettevano in pratica

le sue dottrine, ond'egli, togliendo a modello 1' insegnamento an-

ticodel Cristianesimo, aveva protestato, male acconciarsi ai Vescovi

la signoria politica
5

;
tutt'al contrario li fulmino di gravissime

riprensioni colla celebre Epistola che loro scrisse
;
a pigliando

in questa le difese del Potere temporale del Papa, non solo disse

quel che anche oggidi dicono i Vescovi di Francia e di tutto il

rnondo in difesa di Pio IX, ma il disse con tal forza che niun

Vescovo ai nostri giorni (cosi ne pare al Gregorovius) seppe so-

stenere che ii Papa dovesse conservare Roma, con tanta enfasi,

quale fu quella onde us6 il vecchio Abate 7
. In quel:a Epistola

infatti, citata dai medesimo Gregorovius, il santo Abate, fra ie altre

eloquent! frasi, chiama ingiuria fatta agli Apostoli, fatta a tutto il

1 Vol. IV, pag. 556. - -

Ivi, pag/551.
3

Ivi, pag. 553. 4
Ivi, pag. 50.

5
Ivi, pag. 519.

s
. E 1' Epistola 213

a
,

intilolata Nibilibus et optimalibus atque uni verso Po-

pulo Romano.
7 Vol. IV, pag, 580.
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mondo cristiano, 1'ardimento sacrilego, col quale essi Roman! si at-

tentavano di scoronare la Sede apostolica, spogliandola de' regali

primlegi a lei da Dio conferiti; Ad omnem spcctat Christianum

iniuria Apostolorum apostolicam sedem divinis regalibusque pri-

vilegiis sublimatam ausu sacrilego incessere, suoque minuere honore

contenditis; e Roma, senza il suo Papa Re, la paragona a un tronco

senza testa, a una faccia orbata degli occhi: Quid ergo nunc Roma,

nisi sine capite truncum corpus, sine oculis frons effossa, fades te-

nebrosa? e conchiude esortando i Romani a ripentirsi di cosi gran

peccato, col rendere ad Eugenio il trono, e cosi riconciliarsi con

Dio, coi Principi Pietro e Paolo, coi Martiri del suolo romano,

colla-Chiesa universale dei Santi.

Ora, come mai puo conciliarsi questa lettera colle dottrine che

poco fa al medesimo san Bernardo attribuiva il nostro Storico?

come poteva il santo Dottore chiamare gran peccato, sacrilegio, un

attentato che, secondo coteste dottrine, dovea lodarsi come opera

santa? come pigliare con tanto calore le difese della potesta tem-

porale, dei regali primlegi del Papa, se questa potesta, questi pri-

vilegi erano per Bernardo, come per Arnaldo, cosa anticristiana?

bisogna dire, che il Santo cadesse in aperta contraddizione con

s& medesimo, e predicasse a un'ora stessa in cospetto del mondo

il bianco e il nero : ovvero ammettere che il suo moderno inter -

prete, il Gregorovius, abbia preso un solennissimo granciporro,

frantendendone e falsandone i concetti. E tra questi due termini

niun saggio lettore stara, crediamo, un attimo in forse a qual debba

appigliarsi.

II fatto si e che il grande Abate di Chiaravalle (e lo stesso di-

casi di tutti i Santi, di tutti i Dottori della Chiesa cattolica) mai

non penso a negare nel clero il diritto di posseder beni temporali,

terre, citta, Principati, o di esercitare potesta civile e politica.

Nei Libri De Consideration egli flagella bensi i vizii mondani del

clero, condanna Torgoglio, il lusso, le pompe vane, 1'avarizia, la

sollecitudine soverchia delle cose temporali a detrimento delle

spiritual!, 1' abuso insomma delle temporalita ;
ma non ha una frase

sola che condanni, come vorrebbe darci ad intendere il nostro

Storico, il possesso e 1' uso delle temporalita medesime. Tra a la
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sentenze di san Bernardo coritro il dominio temporale il Grego-

rovius ne cita alcune che, a giudicio suo, non ammettono di-

sputa
'

))
;
ma queste stesse ricevono, anzi richieggono tutt'altra in-

terpretazione. Cosi, a dir solo di quella che per avventura parrebbe

]a piii decisiva; dove il Santo insegna che apostolis interdicitur

dominatus Forma apostolica haec est: dominatio interdicitur; in-

dicitur ministratio; egli e chiaro che intende escludere, sotto

nome di dominatio, non gia qualsiasi esercizio di signoria o po-

testa, spirituale o temporale, cio che renderebbe impossibile anche

]a ministratio; ma soltanto 1'abuso superbo, egoistico, tirannico,

di cotal potesta o signoria ; appunto, come nel celebre testo del-

1'Epistola di san Pietro: Neque ut dominantes in den's
2
, donde

coteste frasi di san Bernardo si veggon derivate, egli e evidente

interdirsi dall'Apostolo ai Pastori della Ghiesa, cioe ai Vescovi,

la superbia del comando, non il comando per se medesimo; altri-

menti si dovrebbe dire che ei negasse ai Vescovi anche ogni po-

testa spirituale, ogni governo del gregge loro affidato, e non avrebbe

piu senso il precetto che ivi stesso loro fa san Pietro: Pascite qui

in vobis est gregem Dei, providentes... secundum Deum 3
.

Tant'e: il Gregorovius, e con lui i moderni avversarii del Poter

temporale dei Papi, vorrebbero ad ogni costo trarre dalla loro

san Bernardo, e della sua grande autorita fare scudo alle proprie

dottrine. Ma indarno. Essi, con falsificare i concetti del Santo Dot-

tore, ad altro infine non son riusciti che ad un triplice assurdo :

di farlo cioe al tempo stesso, nemico dichiarato e difensore ardente

del Poter temporale; avversario di Arnaldo e suo complice; e

maestro d'errori condannati da quella Chiesa medesima che lo ri-

\erisce come suo Dottore.

1 Vol. JV, pag. 557.
8

1 Pelr. cap. V, vers. 3.

3
Ivi, vers. 2.
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XL.

Dei sensi esterniinparticolare: low connessione e distinzione

Dopo aver considerati i sensi esterni secondo cio che ad essi

tutti e comune, sia nella natura sia nel valore ed uso delle loro

rappresentazioni ;
richiede la regola del buon metodo che li esa-

miniamo ora seguitamente in quanto pel propri modi di natura e

di operazione si differenziano a vieenda. Presi cosi, eglino ci si

offrono come un bene ordinato sistema; in cui,,riconosciuto in

prima il principio di unita, che ne collega sotto un rispetto le

parti, importa poi sopra tutto di stabilire la ragion della distin-

zione, che sotto molti altri riguardi li separa. La qual ragione sia

che si cerchi genericamente, indagando su che fondamento si regga

e a che indizio si riconosca la diversita, come delle altre potenze,

cosi dei sensi, fra loro; o s'investighi in ciascuna potenza il ca-

rattere che specificamente la contradistingue da ogni altra : tre capi

di distinzione sono ogni volta da ponderare: doe la potenza imma-

teriale appartenente all'anima, Torgano corporeo che essa informa,

Foggetto. Cosicche, prese le mosse dall' unita della facolta sen-

sitiva, la disamina delle sue diverse forme abbraccia tanta varieta

di rispetti, quanta e la varieta delle potenze e delle rappresenta-

ziord della vista, dell'udito, dell'odorato e del gusto e del tatto
;
e

degli organi di ognun di loro
;
e della luce or viva e raggiante, ora

sbattuta e stemperata in colori; e dei suoni, quando informi e

quando musicali, diversi di tuono e di qualita; e de'sapori, ora

schietti ora mescolati, anziconfusi, colle impressioni tattili ed olfat-

tive; e degli odori; e della resistenza divenuta variamente attiva e

della temperatura; due qualita si disparate fra loro, e pure dal

comune consenso attribute ambedue al tatto come oggetto suo

proprio. Quanto premurosamente i filosofi cattolici dei tempi an-

* Vedi quaderno 6SO, pagg. 144-159.
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dati, messisi intorno a questo argoraento di aspetti cosi diversi, si

avvalessero non pur de'principii metafisici, ma, ai suoi luoghi,

delle dottrine fisiche e delle osservazioni anatomiche delle eta

loro, puo solo ignorarsi da chi non gitt6 mai 1'occhio nei loro trat-

tati. Vero e che forse in niun'altra rnateria confessano .cosi di fre-

quente la difficolta del penetrare neH'intima natura delle cose e

del proferirne sentenza con assoluta certezza : e questo medesimo

abbiamo a ripetere oggidi, sebbene lo studio indefesso dei corpi

organici ed inorganici sia venuto rivelandoci una copia sterminata

di fatti e di leggi allora ignote. Pertanto a chi vuole utilmente gio-

varsi delle opere degli antichi e dei moderni insieme e raffrontarne

le dottrine, 6 d'uopo innanzi tratto stare in sulFavviso di non

attribuire ai detti o degli uni o degli altri ne iatitudine ne asseve-

ranza maggiore di quella intesa dagli autori: fallo assai comune

alia gente volgare e non meno pregiudiziale al ritrovamento del

vero, mentre puntella di autorita mentita opinioni in se mal ferme;

che opposto alia giustizia, mentre espone le altrui modeste con-

ghietture al rimprovero di temerita e di errore.

Ma prima di passare alia considerazione de'singoli sensi, giova

rappresentarceli nel loro complesso; e apparendovi, come sempre

avviene fra i component! di un sistema, una cotal connessione e

opposizione a.1 tempo stesso; dell' una e dell'altra e" da cercare il

fondamento. Se volessimo dare ascolto ai fisiologi materialisti, 1'unita

fra le potenze sensitive sarebbe tanta, che, a parlar propriamente

non esisterebbero molti sensi esterni, ma un solo interno, operan-

dosi tutte le sensazioni nel cervello. Di questa dottrina si dilettano

eglino oltre misura e la predicano a grande insistenza: onde, per

gl'inetti ragionatori che li abbiam gia conosciuti, tu puoi prono-

sticare con certezza che esaminando quella sentenza, la si trovera

mal fondata e, di piu, estranea affatto dalla lite che costoro hanno

mossa allo spiritualismo. che sperano essi di conchiudere quando

abbiano trasportato il dolore di una scottatura dalla estremita del

dito fino a un punto qualsiasi del cervello? Sia qui o cola, 1'atti-

vita sensitiva da cui procede quell' operazione, s'avra da ritenere

per immateriale, finche non si dimostri con buoni confronti che

ella e una mera modificazione organica. V'ha degli spiritualist]
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parecchi, segnatamente fra i fisiologi, che preferiscono anch'essi

di relegare tutte le funzioni sensitive nel cervello: ma niun di loro

e si malaccorto da credere rautata la natura di un'operazione orga-

nica percio che ella si effettua un quattro palmi piu sotto o piu

sopra. Che se quei naturalisti di retto sentire, nelF enunziar come

vera tal dottrina, piuttosto che da ragioni attentamente discusse

sono condotti, senza avvedersene, dall'andazzo delle lore scuole;

avremmo gia qui un esempio della cautela necessaria ezianiio

agli uomini dotti, per non accettar subito come oro di coppella

tutto do che si proferisce a noine della scienza. Certamente le

argomentazioni onde il materialista Biichner si confida di rendere

evidente questo, che egli chiama fatto indubitabile non valgono

tanto da distruggere il natural convincimento che abbiamo intorno

alia sensibilita dei singoli organi. Allega egli il fatto cento volte

ripetuto che se si taglia qualche filamento del nervo sensitivo

fra il cervello e la periferia, ogni facolta di sensazione cessa im-

mediatamente per la parte del corpo che dipende dal nervo tagliato;

e pel solo motivo della interruzione che si produce nel mediatore

fra essa e il cervello (Forza e Materia, p. 209) Supponiamo che

la comunicazione postale fra Roma e Firenze sofferisse incagiio a

mezza via per un paio di giorni. Golla logica del Biichner i Romani

avrebbero a conchiudere che in quei due di non si e scritta a Fi-

renze nessuna lettera per Roma. Ammetterebbe il Biichner questa

illazione? Crediamo che no. Ora la sua non 6 punto piu legittima.

Difatti il feaomeno che egli reca in mezzo, deve osservarsi nulla

meno nelF ipotesi da lui voluta confutare. Siccome noi non abbiamo

coscienza delle sensazioni se non in quanto esse si apprendono dal

senso interno
;
e non s' apprendono da lui se non in quanto 1' im-

pressione se ne trasmette per mezzo dei nervi sensitivi all'organo

suo; forza e che in questa ipotesi altresi, rotta la comunicazione

fra 1'uno e 1'altro estremo, si cessi di apprendere col senso interno

le sensazioni prodotte neiresterno. Cotalche da questo solo feno-

meno non ci sarebbe lecito neppur d' inferire che nelle estremitk non

avvengano piu sensazioni, ma solo che il mediatore essendo

reso inabile al suo ufficio, di quelle non ci perviene piu la notizia.

Che nell'organo esterno sieno veramente cessate le funzioni sen-
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sitive, si deduce da un altro capo, cioe dal dipendere il loro eser-

dzio da un influsso materiale ed immateriale, che dal centre della

sensivita si spande pei medesimi nervi sensitivi a tutta la periferia.

Adunque Fesempio addotto non ha efficacia di sorta alcuna. Non

1'hanno neppur quelli che presuppongono uno stato morhoso negli

organi e una perturbazione nell'ordine naturale delle apprensioni

sensitive, come interviene a chi ehbe tagliato alcun merabro, e gli

sembra tuttavia di sentirvi dolore. Ghepoi qualche fisiologo persua-

sosi che solo 1' abitudine e 1* apparenza e quella che ci fa credere

di sentire in quella parte del corpo che e soggetta alia reazione

esterna abbia decorato questo naturale errore col nome di legge

degli effetti eccentrici, giova senza dubbio alia speditezza del di-

scorso ma non a conferma dell'assunto. Noi chiediamo ora come

prima, benche in meno parole, se codesta legge degli effetti eccentrid

esista veramente o no. L' esperienza del gomito urtato in qualche

spigolo, e del formicolio che ne consegue nelle dita e ovvia pur

troppo, e non sono rari quei che in vita Joro 1'hanno senza volere

eseguita. Tutti costoro all' asserzione del Biichner che il dolore

non lo proviamo nel gomito stesso ma nelle dita sapranno rispon-

dere che a voler parlare piu esattamente, Y urto si sente nel go-

mito e, nelle dita, una interna modificazione che non mentisce per

nulla un'impressione quivi ricevuta da corpo estraneo, ma piut-

xosto accenna ad una commozione trasmessa fino all'estremita del

nervo, dove ella insieme esiste e determina la sensazione.

L'unita del sistema sensitive dee mantenersi bensi ma non in

guisa da toglierela moltiplicita postavidalla natura, attestataci dalla

coscienza e indicata si chiaramente dalla conformazione stessa del-

1'organismo. Ritengasi pertanto essere in se uno il principio imma-

teriale della sensitivita. Questi, nel cervello, dove risiede come in

proprio centro, ha un modo di operazione in cui rifulge la sua at-

tivita nella massima energia e sotto la forma piu pura; tale e la

formazione delle imagini della fantasia e del senso interno, dotate

della maggiore immaterialita di cui sia capace un atto di potenza

organica. Ma sebbene tutte codeste rappresentazioni nel pari grada
d' immaterialita manifestino la unita della potenza che le produce,

tuttavia sotto un altro rispetto ne indicano la moltiplicita virtuale.
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mentre riproducono sotto proprie e distinte forme i peculiar! og-

getti di ciascuno dei sens! esteriori
J

. Si rifletta soltanto come il

?olore e il suono non si raffigurino dalla nostra fantasia sotto una

qualche ragione fra loro comune, ma ritengano ciascuno il suo

proprio carattere; sia che li apprendiamo presenti, sia che fanta-

sticando li imaginiamo. Codesta molteplice virtu poi si rivela

vie meglio Del diramarsi che la potenza fa, seguendo la via dei

nervi sensitivi, ai varii organi esterni
;
informando i quali da ori-

gine ai sensi particolari della vista, del tatto e degli altri
2

. Si

raccoglie di qui come assennatamente gli antichi comprendessero

sotto lo stesso nome di potenze sensitive 1' imaginazione e i sensi

esterni. Quei che riprendono un tale linguaggio come strano ed

improprio, par che riguardino come carattere essenziale del senso

r operar sotto 1' impressione dell' oggetto corporeo fisicamente

presente. Ma dato anche che sia cosi, hanno a riilettere, che questo

modo di operazione e comune altresi all'imaginativa, quando essa

apprende nella sensazione gli oggetti sentiti: nel qual caso la

chiamiamo piu volentieri senso interno o comune; e concordemente

a do diciamo che sentiam di vedere e di gustare checchessia^ Che

se questa potenza ha la virtu di conservare le specie dopo che e

cessata F impressione, e di decomporle e ricomporle in varie

guise, riportando, secondo le diverse funzioni, diverse appellazioni

di memoria, d' imaginativa o di fantasia; non percio ella muta na-

tura: e se dianzi era facolta sensitiva sara niente meno dipoi:

collegata coi sensi esterni, anzi continuata con loro a mo'di radice

che influisce la sua vita nel tronco e nei rami della pianta.

Se non che il principio sensitive, quantunque unico in se, si da

per6 a divedere molteplice, come diceramo, sopra tutto nei sensi

esterni, dove dalla sua unione coi varii organi sorgono potenze quali
1

'

Sensus communis est primus sensus a quo originem ducunt et ad quern

terminantur sensus parliculares : ac licet sit unus nume.ro, est tamen mul-

tiplex ratione et essentia, siqiiidern sub diversa rolione percipit colores qui
sunt sensibilia visus, sub alia ratione percipit sonos. qui sunt sensibilia

auditus. MAUR. Comment. De Somno et Vig. c. 2.

2 Vis sentiendi diff'unditur in organa quinque sensuum ab aliqua una
radice communi, a qua procedit vis sentiendi in omnia organa, ad quam
vtiam terminantur omnes immutationes singulorum organorum. S. THO. De

An. 1. Ill, lect. 3.
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piu e quali meno evidentemente fra loro diverse di specie: donde

poi quella maravigliosa varieta di sensazioni divisate in cinque

categorie corrispondenti al numero dei sensi da cui procedono e

della cui varieta dobbiamo ora ricercare le ragioni. La prima ra-

gion di distinzione fra i sensi esterni e riposta senza dubbio nella

molteplice attitudine che ba il principio sensitivo ad informare

diversi organi, e unito che sia con un di loro, uscire in certi atti

ed apprendere certi determinati oggetti
!
. La distinzione adunque

fra la facolta visiva dell'occhio e Fuditiva dell'orecchio, dee ripe-

tersi in prima da una doppia virtu intrinseca all' anima sensitiva,

di percepire, in unione con un organo adattato, quando il suono,

quando il colore. Gontuttoci6 le potenze sensitive essendo essen-

zialmente organiche, e vuol dire composte di un principio irama-

teriale e di un organo corporeo da esso informato, in guisa da

risultarne un solo agente composto, e naturale cbe concorra a di-

versificarle. non meno cbe la diversa attitudine del principio imma-

teriale, la diversa struttura e material composizione dell' organo.

Per questo, fino dall' antichita le diverse scuole filosofiche, ragio-

nando dell'attivita propria di ciascun senso, da'varii elementi onde

giusta la fisica de' loro tempi ne credeano formato 1'organo, o dalle

qualita elenientari in lui credute prevaiere, argomentavano alia

proporzione di ognuno dei sensi con questo o quell' oggetto. E

FAngelico, commentando Aristotele, da con lui questa ragione del-

T essere le piante prive di senso : mancare cioe
1

in esse il tempe-

ramento delle qualita ricbiesto nell' organo del tatto, che e il fon-

damento di tutti gli altri sensi
; per la qual cosa non sono atte ad

accogliere un principio informante sensitivo 2
.

Del rimanente 1' ufficio delle parti delicatissime onde si com-

pongono gli organi e* tuttora si poco esplorato nel piu de'casi,

cbe solo imperfettamente si pu6 definire la modificazione di cui

1 Omnis potent ia animae specificaiur intrinsece ex coaplalione quam habet

ad operandum circa suum obiectum, el per hanc etiam dislinguitur ab aliis.

SCAR. De An. 1. II, c. 2.

8 Causa quare non senliunt (plantae) est quia non habent medietatem

secundum com^lexionem inter langibilia, quae requiritur ad oryanum taclus,

sine quo nullus seisus esse potest; el ideo non habant in se Imiusmodi pri;i-

cipium idest sc.nsum. S. Tuon. De An. 1. II, lect. 24.
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dev'essere capace ciascun di loro, per riuscire idoneo istrumento di

sensitivita. Imperocche non basta averne nolomizzate sottilmente

le fibre appena percettibili a gran forza di lent! : dopo cio si avreb-

bero a calcolare le funzioni dei fluidi imponderabili, cbe per di-

vei*si indizii sembrano accompagnare costauteinente le altre modi-

ficazioni material! dell' organismo nelF atto della sensazione : e

definire per ultimo la qualita e la raisura dell' influsso fisico pro-

veniente dail'organo centrale, da cui tutti gli altri ricevono F ul-

tima disposizion materiale all'esercizio del senso; e a riceverlo

convenientemeate debbono avere ciascuno i mezzi proporzionati.

Intorno alle quali cose tutte per una question che si risolve dai

fisiologi, cento se ne solievano : degno e costante carattere delle

opere d'arteDivina; sempre inesauribili al corto intelletto umano,

dondeche le tenti, o nella loro natura o nelle vicendevoli attivita.

Cio non di meno, se ci teniam pagiii di una conclusion generica ;

essendo indubitato che ogni sensazione si modella sopra F impres-

sion materiale, non si puo non ammettere la necessita di una certa

correlazione fra le condizioni intrinseche delForgano e le qualita

one egli, nella sua unione coir anima, deve seiitire : sicche ripugni

naturalmente essere istrumento di una specie di sensazioni un

organo incapace per la sua struttura di subire certe modificazioni :

come sarebbe la mano rispatto alie modificazioni, che nell'orec-

cbio si cagionano dal suono. In verita chi prende a considerare, per

saggio degli altri, con quanto artifizio la natura abbia costruito

quest'organo dell'udito, mettendo in opera per comporio parti si

diverse di sostanza, ed ossa e muscoli e membrane, e il liquido

che di la dalla finestra ovale ne riernpie tutto F interno, e le barbe

nervose che vi nuotano per entro
; dipoi quelle configurazioni si

nuove dei membri interni conformati ad incudine, a martello, a

sala, ad anse, a chiocciola
;
e altrove a foggia di un edificio ben or-

dinato in tremila volte ad arco con altrettante fibre nervose che vi

mettono capo: non e possibile dubitare che quella si studiosa scelta

nella materia e nel disegno sia richiesta dalla intrinseca natura

del composto uditivo, di cui sarebbe inetto a far parte ogai altro

organo che non lo rassomigliasse alrneno negli elementi principali,

Perocche sebbene alcuni d'essi abbiano per iscopo la sola perfe-
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zione del senso, la facilita onde un leggerissimo guasto ne inter -

rompe del tutto le operazioni, e prova manifesta essere quella

struttura ancor nelle particolarita piu spregevoli in vista, ordinata

alia sussistenza stessa della potenza. Egli e chiaro adunque che

da due capi, a un tempo, dee ripetersi la distinzione e la varieta

dei sensi esterni : dalla potenza immateriale delFanima e dalla

propria composizione e struttura dell'organo.

Ne con cio si scuote menomamente 1'antico assioma che ie

potenze si specificano dagli oggetti. Niuno certamente s'avvi-

sera che 1' oggetto costituisca una potenza nella sua specie a rao'di

parte essenziale della sua natura
;
ma solo in quanto la potenza,

sebbene abbia un essere assoluto in se, pure e essenzialmente or-

dinata a tale o tale oggetto. Tutto ci6 che e nella potenza e asso-

luto ;
come e assoluto tutto cio che si trova in un istrumento d'arte,

per esempio in una penna: ma siccome la potenza ha quanto ha,

solo a fine di essere idonea ad operare intorno ad un determinato

oggetto, sotto questo rispetto con ragione si dice che 1' oggetto la

specifica e che la sua essenza consiste nell'ordine che essa ha

verso il medesimo 1
. A questo modo le potenze organiche e quanto

alia parte materiale, come lo tocchiam con mano, e quanto alia

immateriale, per intrinseci caratteri si diversificano fra loro : se

pero si cerclii perche esse sieno naturate cosi e non altrimenti. la

ragione si trova nell'oggetto a cui percepire sono ordinate. Con-

viene peraltro avvertire coU'esimio. Dottore, che la diversita delle

potenze non segue gia la diversita degli oggetti material!, bensi

dei formali. E formale si chiama 1' oggetto precisamente in ragion

delFimpressione che egli e atto a produrre in una facolta appren-

siva: la quale impressione. quanto all'effettuarsi, dipende non

solo dall'attivita dell' oggetto, ma eziandio dalla natura della po-

tenza stessa, secondo quell' altro assioma che quidquid recipitur

pw modum redpientis recipitur,

1

Quidquid in eis inlrinsece reperitur a'osolutum est... Attamen quia Mum
i>i se recipit potentia ut sit coaptata operalioni circa tale obiecfwm, ideo ah

obiecto dicitur specifitari, eiusque essentia consistere in ordine ad illud. SUAB.

De An. 1. II, c, 2.
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Nei tre capi or ora esposti si contiene senza dubbio la ragione

intrinseca della distinzione dei sensi. Ma se volendo dimostrare la

opposizione che passa fra ciascuno dei sensi esterni e i rimanenti, e

mettere in evidenza che eglino sono cinque come si tiene da tutti

e non piu ne meno, noi ci proveremo ad applicare quei principii

medesirai, non sara piccola la difficolta del venirne felicemente a

termine. Primieramente le ultime differenze delle varie azioni degli

oggetti sui diversi sensi non sono facili a definire, per I'imperfetta

conoscenza che abbiamo sia delle stesse qualita sensibili, sia della

modificazione che ne ricevono gli organi. In che differiscono 1'azion

luminosa e la calorifica esercitate sulla retina dai raggi di un

corpo lucente? Non e questione che si risolva d'un tratto: e pure

la vista onde si veggono i primi, e il tatto onde si sentono i second!,

si reputano e sono potenze diverse e diversa altrettanto vuol es-

sere la modificazion materiale che ne soffre 1'organo. Che se la

diversita dei sensi si debba dedurre dalle diverse virtu del prin-

cipio immateriale, queste per cio stesso che sono immateriali si

prestano ancor meno ad essere immediatamente esaminate. La ma-

lagevolezza dell' applicare que' principii si puo render chiara con

due esempii. II tatto si riguarda da tutti come un solo senso, e

pure gli si attribuiscono con pari concordia due oggetti, di cui

non apparisce come convengano sotto una specie medesima: cio

sono le qualita propriamente tattili, come la durezza; e il calore.

Similmente fra la mollezza della cera e la dolcezza del mele non

par che v'abbia maggiore affinita, che fra quella dolcezza ed un

soave odor di rosa: e pure e comunissimo ad ammettersi fra i

filosofi che il gusto sia una specie di tatto e non mai di odorato.

Altra cosa 6 dunque assegnare il principio che diversifica in se

stesse le potenze, ed altra fissare un evidente criterio che a noi

possa servire per riconoscerne in ispecie e dimostrarne la distin-

zione. Ingegnosissima fra le altre e la formola di divisione che tro-

viam proposta dall'Angelico nella sua Somma (1 p. q. 78, art. 3),

desunta dal diverso modo onde gli oggetti vengono ad operare sulla

potenza: l'ammise eziandio lo Scoto e gli altri delle due scuole co-

munemente, siccome probabile, e come la migliore che escogitar

Serie Z, vol. Ill, fas e. 652 28 8 agosto t*~7
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si potesse
1

: ma oggidi non sarebbe facile a sostenere il carattere

attribuito quivi come proprio all'oggetto della vista, che egli cioe

non faccia nell'occhio se non una impressione e modificazione im-

materiale: e gia se n'era mosso dubbio ne' tempi andati". Or se

per la imperfetta conoscenza che abbiamo degli oggetti e dell' im-

pressione da loro cagionata torna si maiagevole il comporre una

formola che, movendo da un solo principio, determini e spieghi la

differenza ultima di ciascun senso dagli altri, su qual fondamento

convengono dunque gli uomini nell'annoverarne cinque ne piu ne

meno e scernerli senza esitazione a vicenda? Per fermo non d'al-

tronde si origina questo concorde giudicio, che dalla immediata

riflessione sui proprii atti
sensitiyi. Imperocche dagli atti attin-

giamo noi la notizia delle nostre potenze. Ognuno tanto sol che vi

rifletta, ravvisa la gran differenza che passa fra le sensazioni da

s& provate, quando ode un suono, e vede un colore, e sente il

caldo della stagione. Vero e che tal notizia e semplicissima, e a

definire e scernere le cose conosciute in questo modo e descri-

verne la natura secondo la ragion generica e specifica, e opera

spesso laboriosa all'intelletto : tuttavia anche la sola riflessione ci

offre i sensi come recisamente distinti, e scopre in ciascun di loro

certi caratteri che almeno tutti insieme non ispettano che a lui : e

avvegnache non appartengano tutti allo stesso ordine, pure sono

sufficient a dimostrare la distinzione o di tutti i sensi o d' alcuni.

A coloro, per esempio, che improvidamente riducono tutti i sensi

al tatto, basta porre sott'occhio, che questo come ci dimostra Fespe-

rienza, non percepisce che gli oggetti contigui all' organo e come

tali sempre li rappresenta : laddove la vista e 1' udito apprendono

cose lontane e, ricevendone F impressione a traverso di un mezzo

interposto, le rappresentano come remote dall'occhio e dalForec-

chio. Di questo argomento si valse appunto FAngelico confutando

lo stesso errore. & facile vedere, dice egli, che non ogni senso e

tatto: perche gii altri sensi sentono per un mezzo estraneo, ma

1 Deductio haec dim T/iomae est quidem probabilis, neque in tali maleria

succurril ratio evidentior. SUAR. De An. 1. Ill, c. 28. V. MELD. Disput. de An.

Q. V. 1.

* COMMBR. In 111 libr. ARIST. De Anima. Quaesl. un. art. 2.
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il tatto non cosi T
. Volgendo quind'innanzi lo studio a ciascuno

de'sensi partit amente, verremo di mano in mano osservando altri

caratteri i quali, sebbene tolti da varii fonti, basteranno, diver-

samente combinati, a torre ogni dubbio intorno alia volgare distin-

zione di queste potenze.

XLI.

Del tatto : suoi attributi e suo primo oggetto

II tatto, si disse in ogni tempo, il fondamento degli altri sensi 2
;

e la sentenza e verissima, purche venga intesa rettamente. Impe-

rocche due significati possono darlesi
;

il primo, che dal tatto in

fuori non v' abbia propriamente nessun altro senso; il secondo, che

egli costituisca bensi il primo grado e il principio della sensibilita,

ma senza escludere per questo le specifiche diiferenze, che distin-

guono da lui tutti gli altri sensi. Or la prima opinione insinuata

oggidi da parecchi mal si regge al confronto non che d' altro, ma

della natural cognizione che abbiamo de'nostri atti sensitivi: la

seconda concorda appieno coll'esperienza e discende dalle teorie

che abbiam pur ora esposte e dimostrate. Noi vedemmo di fatti che

ad una parte qualsivoglia del corpo, affiache possa essere informata

da una potenza sensitiva, e d'uopo 1'avere in se un certo tempera-

mento di qualita intrinseche e una determinata struttura, ossia che

consti di parti soiide e fluide con determinata composizione e do-

tate di certa temperatura. Questa non e che 1' espressione generale

rti un fatto, che si avvera in tutti del pan i sensi; i cui organi per-

dono la sensibilita loro connaturale, o ne son privi infino dalla

nativita. se la loro struttura, o per accidente sopravvenuto, o per

difetto originario, non corrisponde ad un certo tipo. II notomizzare

le parti e gli elementi di ciascun organo e contraddistinguerne,

secondo le proprie misure e dentro ai proprii limiti, ora la ne-

cessita ora 1'utilita, e uno degli studii a cui si dedicano i fisiologi

1
Quod aulem hoc sit falsum, facile est videre: quia alii sensus sentiunt

per medium exlraneum, non autem taclus. S. THOJI^ Dy Sens. lect. 11.

2 Taciits esl fundamentum omnium aliorum sensuum. S. THOM. De An. II,

lect. 19.



436 DELIA CONOSCEIYZ4

con giovamento e della medicina e della filosolia. Ma e appena

d'uopo aggiunger nulla alle nozioni volgari, per capacitarsi che

gli organ! del tatto per essere idonei a compiere F ufficio loro

non abbisognano a pezza di una composizione si rigorosamente

compresa entro limit! strettissimi, ne di una configurazione si mi-

nutamente prescritta in ogni sua parte, come que' della vista o

dell' odorato: e similmente che la complessione degli altri sensi non

fa che aggiungere alcune piii delicate particolarita alia organizza-

zione sufficiente per la sensibilita tattile. Per la qual cosa questo

senso pu6 diiFondersi e si diffonde pressoche a tutto il corpo, tro-

vandosi da per tutto organi a cio accomodati, il che non e della vista

ne di niun altro senso: ed eziandio negli organi degli altri occorre

assai piu facilmente che si perda la sensibilita propria, come quella

della vista negli occhi o del gusto nel palato, che non la comune

del tatto. Quindi, per essere egli fra tutti i sensi il piu diffuso

nell' organismo e quello che presuppone per sussistere il minor

numero di condizioni organiche (le quali percio possono jiguar-

darsi come le strettamente necessarie ed essenziali alia sensibilita);

in ragione di lui propriamente e non di altro senso un vivente e e si

denomina sensitive : e secondo esso si misura la maggiore o minor

perfezione assoluta della sensibilita; mentreche la maggiore squi-

sitezza di qualche senso speciale importa una sensibilita solo rela-

livamente piu perfetta. Gosi filosofa san Tommaso J

,
coordinando

scientificamente le verita, che per natural cognizione confusamente

si sanno ancor dai volgari. Che anzi egli non esita punto di acco-

gliere come probabile 1'opinione di Aristotile, che la maggiore

delicatezza del tatto riveli a parita di circostanze, maggiore acume

nell'intelletto. Gran miracolo che i materialist! non annoverino

ancor questa, alle tante altre corrispondenze da loro notate, fra le

condizioni del corpo e le facoltk dello spirito: e forse piu d'un

Slosofo cattolico credere-bbe necessario levarsi lor contro e impu-

gn are un' asserzione da cui vedesse trarsi dagli avversarii della

religione si ree conseguenze. Piu consigliatamente assai 1'Angelico

Dottore; ilquale lasciando, com'e suo costume, il fatto appoggiato

ibid.
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sulla fede deilo Stagirita, lo concilia co'principii della sana filosofia

per mezzo di una spiegazione si chiara e insieme legittima, che

qualora.egli fosse verificato, il materialismo non avrebbe il menomo

motivodi rallegrarsene. La squisitezza del tatto, cosi egli discorre,

segue la buona complessione generate del corpo: giacche di sifFatta

sensibilita ragiona qui il filosofo greco e non di quella soverchia

delicatezza, che e piuttosto difettosa e talora fin anche morbosa :

ora alia buona complessione e consentaneo che risponda, prescin-

dendo dagli ostacoli accidental!, la nobilta dell'anima che 1'informa;

perche ogni forma dev' essere proporzionata alia sua materia. Non

e dunque meraviglia che sieno di mente piu perspicace coloro che

hanno un tatto piu squisito
l

;
ne sifFatta corrispondenza, qualora

fosse comprovata, osterebbe punto alia spiritualita dell' anima colla

quale si accorda anzi perfettamente.

Ma rifacendoci alia considerazione dell'argomento propostoci, 3a

costante correlazione che passa fra una potenza e il suo oggetto,

richiede che come il tatto e il fondamento degli altri sensi, cosi

le qualita tangibili sieno in certa guisa fondamento di tutte le qua-

lita sensibili. Prendiamo percio ad esaminar ie prime, incomin-

ciando da quelle che possono dirsi principal], poiche sotto esse si

presenta come tangibile, in significato piu stretto, un corpo: tali

sono la durezza, la mollezza e simili.

Tutti i corpi hanno la proprieta di escludere ogni altro corpo

dal luogo che essi occupano. una proprieta che rampolla dalla

stessa natura corporea, poiche, come conchiude 1'Angelico dopo

averne indagata con incomparabile acume 1'origine, essa risulta

dalla natura della quantita dimensiva, essenziale alia sostanza cor-

porea ;
anzi entra nella definizione di quella, giacche quantita di-

mensiva vuol dire quantita che occupa un determinato luogo
2

. In

questa proprieta risiede la prima ragione della tangibili ta dei

corpi. Cniaro e nondimeno che essa non pu6 per se sola produrre

1 S. THOM. ibid.

2 Restat ergo quod necessitas distinctionis duorum corporum in situ cau-

satur a natura quantitatis dimensivae, cm per se convent? situs; cadit enim
in deftnitione eius, quia qaantilas dimensiva est quantitas habens situm.

S. THOM. i dist. 44, q. 2. a. 2.
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sensazione: mercecche il senso non si desta senza una modifl-

cazione sofferta dalF organo; e quella proprieta trovandosi nel

corpo come dote recatavi dal suo principio materiale, 6 come lui

inerte di sua natura e del tuttb incapace di produrre veruna irn-

pressione. Adunque se ella dev'essere sentita, convien che sia resa

attiva per mezzo di una forza motrice, che, per cosi dire, F inform! :

formandosi d'ambedue un quasi composto, in cui essa rappresenti

il principio materiale e meramente quantitative, e la forza il for-

male ed attuoso. Cosi d' entrambi insieme risulta una qualita a cui

nulla manca per potere arrecare un'impressione flsica nelForgano

del tatto ed essere percio sentita. Quante volte siam toccati da un

corpo estraneo, e facilissimo discernere riflettendo, come nella sen-

sazione benche una e semplice, sieno rappresentati ambedue quegli

elementi : che noi sentiamo insieme e la impenetrabilita del corpo

che ci tocca, e il suo appulso o la continuata pressione. Ben e"

vero che noi non sentiamo solamente quando un corpo ci urta, ma

anche allora che lo urtiamo. In questo caso la forza & veramente

dalla parte nostra; ma essendo Feffetto fisicamente identico ed

identica la modificazione, identica dev'essere nulla meno la sen-

sazione. Osservisi infatti che la forza, come elemento formale, non

si percepisce dal senso per se, ma solo solo in quanto per lei la

materia impenetrabile rimuove dal loro sito naturale le parti del-

1' organo. Quindi e che la sensazione rappresenta bensi F urto o

la pressione, ma da se sola non palesa se e'si esercitino per

forza che trasporti F organo ovver Foggetto. Cosi chi naviga, non

sapendo d'altronde se egli sia fermo o sia trasportato innanzi

colla nave e con qual velocita, dalla sensazione che gli cagiona

F aria percotendogli il volto, non puo rilevare se e in che misura

Fimpeto sia suo o dell'aria.

La qualita che abbiarao descritta e il primo oggetto formale del

tatto; ma ne ella ha nome proprio, ne le cose sentite si denominano

da lei, se non in quanto Fimpressione che mediante lei fanno nel

tatto, 6 variamente modificata dalla varia coesione delle parti onde

si compongono. Niuna cosa 6 sensibile al tatto se non ne modifica

.F organo: e questo vien modificato da lei in quanto ella lo esclude

dal luogo da se occupato, la merce tutto insieme della essenziale
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impenetrabilita e dell'appulso accidentale : togliara la prima, e non

si concepisce piu tangibilita ; togliamo il secondo, ed ella si rimarra

sempre in potenza. Ma tal corpo v'e, le cui parti per mutua coe-

sione mantengono si saldamente il sito che hanno relativamente a

vicenda, che, nell'appulso, le toccate non cedono piu che le non

tocche: onde nell'organo avviene allora la massima impressione

che ottener si possa con tal forza motrice : e noi diciamo allora

che il corpo e duro, e la tangibilita cosi specificata, durezza. Tal

altro per contrario difetto e naturato in guisa, che le sue parti

appena e se toccate resistono, cosi subito cedono rientrando fra le

altre: onde minima e allqra la mutazione nell'organo : e accompa-

gnata di tali aggiunti la suddetta qualita tangibile si domanda mol-

lezza
1

. Vero e che tali distinzioni sono destinate ad indicare il vario

grado e modo di resistenza che i corpi mostrano solo nelle circo-

stanze ordinarie e segnatamente in ordine all' esperienza che ne

prendiamo ogni di col tatto. Che del resto, a non dire che delle

due ultime, ognuno sa come i corpi ancor liquidi ed aeriformi

ne'cozzi violenti sogliano diportarsi nell'elFetto come duri. Ma di

questa e d' altre particolarita discorreremo con maggior agio in

un prossimo articolo.

1 Molle est quod in seipsum refugit ac cedit et non resistit. Lubricum sen

viscosum est humidum aliquid possum, propter quod ems paries habeant

aliquam tenacitatem et adliaereant. Durum est quod non cedit sed resistil.

(Vedi MAUR. De Gen. II, 2.)
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i.

Fra i molti errori, dottriaali e storici che Tex prete Cassani

accumula nell' opera, di cui facemmo un piccol cenno in uno de'

precedent! quaderni *, due soli crediamo degni di speciale confuta-

zione: quello cioe del parallelisrao tra 1'autorita ecclesiastica e la

civile; e quello che riguarda la liberta di religione e di culto. Que-
sti due errori colla lor seduttrice apparenza potrebbero facilmente

trarre in inganno i meno accorti
; gii altri, di fattezze piu laide,

nan presentano lo stesso pericolo.

Cominciando dunque dal primo, il Gassani da la definizione della

Ghiesa e dello Stato nei seguenti termini: GHIESA e una societa

ordinata e costituita con una forma determinata, la quale, mediante

la professione della stessa credenza e 1'uso degii stessi mezzi spi-

rituali, intende al conseguimento del fine oltramondano deH'uomo.

STATO e una societa ordinata e costituita con forma determinata

dentro certi confini; la quale, mediante 1'osservanza delle stesse

leggi e 1'uso degli stessi mezzi naturali, intende al conseguimento

del fine terreno deH'uomo 2
.

Veramente queste definizioni non sono abbastanza esatte. Nel-

Tuna e nell'altra non si fa menzione dell'autorita
;
la quale, come

elemento formale d'ogni umano consorzio, dovea espressamente

nominarsi. Nella seconda si distinguooo i mezzi adoperati dallo

Stato a riscontro dei mezzi adoperati dalla Ghiesa, coll'epiteto di

naturali. Ma naturali possono essere anche i mezzi spiritual!, che

egli assegna alia Ghiesa; massimamente che egli avea detto di

prendere questo nome, non in quanto si restringe alia sola societa

religiosa, fondata da Gristo, ma in quanto e comune a qualunque

societa religiosa, che abbia un ordinamento e presti alia divinita

1 Delle principali questioni poliliche religiose per GIACOHO CASSASI, Vo-

lumi tre. Vedi fasc. 650.
* Vol. I, D&i jrapporfri fra la Ckiesa e lo Stato, pag. 8.



IE DUE AUTORITA PARALLELE 441

una forma determinata di ossequio e adorazione comune, che si dice

culto esterno o pubblico
}

. E di qui apparisce un terzo abbaglio ;

in quanto la parola Chiesa da ExxaXsu, evoco, non compete pro-

priamente, se non alia societa religiosa, soprannaturalmente isti-

tuita
; perche essa sola e veramente congregazione di chiamati, coetus

evocatorum; di quelli cioe che non per proprio istinto, ma per in-

vito e grazia divina escon fuori del mondo perverso e dannato, per

aggregarsi alia santa citta di Dio. Ma do poco monta, e pro-

seguiamo.

Dopo le predette definizioni, il Cassani soggiunge : Poste queste

idee, che paiono abbastanza chiare (e non sono), ne sembra do-

versi rispondere (alia dimanda, che avea fatta piu sopra : se lo

Stato e nella Chiesa), che ne la Chiesa e contenuta nello Stato,

ne lo Stato nella Chiesa, sicche per ragione di contenenza 1' uno

ente debba dall'altro dipendere. Le due istituzioni sono essenzial-

mente distinte (la distinzione non esclude la contenenzaj, perche

diversa ne 1'origine, diverso il fine a cui mirano, e diversi i

mezzi di cui ciascuna fa uso. Vero e che sempre lo stesso individuo,

il quale fa parte di uno Stato, entra ancora a formare una societa

religiosa o Chiesa (do gli dovea far capire che dunque una certa

subordinazione tra le due societa e indispensabilej, e sotto questo

rapporto non vi e ne puo esservi separazione reale (manco male ;

vorreste dividere in due r individuo ?) ; ma questo non confonde ne

punto ne poco le due grandi istituzioni (subordinare non e confon-

derej, che generalmente reggono tutto 1'uomo (si, ma in ordine a

fini diversi, di cui I'uno e sottoposto all'altro). La causa o sorgente

di questa confusione ftorna I'equivocoJ, la quale e uno dei mali

che maggiormente ora travagliano Fumanita (il male presentee piut-

losto la separazione), non e intrinseca alle due societa. Nella loro

ammirabile struttura razionale (la struttura della Chiesa e piu che

razionakj perche immediatamente fatta da Cristo), le due grandi

istituzioni sono preordinate a camminare parallelamente, ciascuna al

proprio fine (questi fini non sono ambidue per se } ma I'uno e ordi-

nato all'altro), senza collidersi, senza urtarsi (e se per avventura si

urtano, come in Prussia, qual dei due deve prevalere?), ciascitaa aazi

1

Jvi, pag. 1.
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intendendo al miglioramento deirindividuo ftl miglioramento de

1'individuo umano non pud mai prescindere dal fine oltramondanq,

La e questa una verita atta ad essere dimostrata fino alia piu lu

minosa evidenza (essendo per contrario una falsita, non e dimostra

bile) ; e per nostra parte siamo risoluti di tentarlo fin dove lo sien

capaci le nostre forze
l
. Bisogna dire che queste forze vennero

subitaneamente meno
; perche invano in tutto il libro abbiam cer-

cato una dimostrazione, almeno tentata
;
salvo la citazione di quel

testo evangelico: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quaesunt

Dei, Deo; e un'altra di quelle parole di Papa Nicolao I, colle quali

e detto che quando si venne alia pienezza del vero, Iddio disgiunse

1'autorita pontificia dalla imperiale, sicche grimperatori per

1'eterna vita avessero bisogno dell'opera de'Pontefici, e i Pontefici

pel corso delle temporal* cose si servissero delle leggi imperiali.

Ma entrambe queste citazioni, come vedremo, non ban che fare

colla presente controversia.

II.

L' acuto lettore dalle semplici postille, da noi fatte qui e cola

al tratto del Cassani, ha potuto comprendere la falsita della tesi

da lui sostenuta. Nondimeno sara utile lo svolgere alquanto piu

distesamente gli equivoci, a cui essa si appoggia.

E da prima, tutta 1'argomentazione del nostro scrittore consiste

nello scambiare 1'idea di distinzione con quella di separazione, e

F idea di subordinazione con quella di confusione. A premerne il

sugo, il suo ragionamento si riduce a questo : Non puo dirsi delle

due societa che 1'una sia nell'altra, perche esse sono essenzial-

mente distinte. Le due societa debbono correre parallele, perche

altrimenti si confonderebbero. fi come dire : e impossibile che un

liquido sia contenuto in alcun vaso, perche 1'uno e essenzialmente

distinto dall'altro
;
ed e impossibile che 1'arte di fabbricare le navi

sia subordinata alia scienza della navigazione, perche cosi verreb-

bero a confondersi insieme. Ma basta il solo buon sense per in-

tendere la stranezza di questo discorso.

Due cose possono esser distinte, e nondimeno puo 1'una stare

1

fvi, pag. 8.
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nell'altra. Ci pu6 stare, come il recetto nel recipiente ;
ci puo

stare, come la parte nel tutto
;
ci puo stare, come il mezzo nel fine.

la tutti e tre questi modi lo Stato e nella Ghiesa. Non e" da cre-

dere che quando uno Stato si converte alia fede, esso accolga la

Chiesa. No; per contrario e la Chiesa quella, che accoglie lo Stato.

Cristo, sovrano assoluto dell'universo (data est mihi omnis potestas

in caelo et in terra l

) istitui la Chiesa come societa universale.

Ond'ella fin dal primo suo nascere ebbe in diritto le nazioni tutte.

La ragione si e, perche la Ghiesa e il regno di Cristo (regnum

meum}; e il regno di Cristo abbraccia 1'intero mondo : Dabo tibi

gentes haereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae*. La

Chiesa non deve fare altro che attuare questo suo diritto, aggre-

gando a se le nazioni e conquistandole non con la spada ma colla

predicazione. Cosi le ha imposto Cristo. Dopo aver egli detto d'avere

ricevuta ogni potesta in cielo ed in terra, soggiunse: Euntes ergo

(kcete omnes gentes
3

. E altrove : Euntes in mundum universum,

praedicate Evangelimn omni creaturae 4
. Le persone individue, i

popoli, le nazioni, gli Stati, che prestano docile 1'orecchio a questa

predicazione, vengono accolti dalla Chiesa. LevaUt signum in

nationes et disperses luda colliget a quatuor plagis terrae 5
.

Perci6, come dicemmo, questa divina societa e appellata Chiesa,

doe* congregazione di chiamati. II chiamato 6 accolto dal chiamante,

non e converso.

Quindi segue che ciascuno Stato e rispetto alia Chiesa, do che e

la parte rispetto al tutto. Ogni Stato e chiuso tra certi confini. La

Chiesa non ha confini. Essa abbraccia giuridicamente tutta la terra.

Per conseguenza essa eccede estensivamente qualunque Stato. Come

la famiglia 6 composta d'individui, e lo Stato di famiglie; cosi la

Chiesa e composta di Stati. II perche da questo capo giustamente

si dice che lo Stato e nella Chiesa, e non la Chiesa nello Stato
;

giacche il meno e nel piu, non il piu nel meno. Voi certamente non

elite che 1' Europa e nell' Italia, ma che Y Italia e nell' Europa.
1

MATTHABI, cap. ullim.

2
PSALM, II.

3
MATTHAEI, XXVIII, 18, 19, 20.

4
MARCI, XVI, 15.

5
ISATAE, XI, 12.
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Da ultimo lo Stato e nella Chiesa, come il mezzo nel fine. Se

la vita presente e apparecchio e scala alia futura, senza dubbio

la felicita terrena, a cui mira lo Stato, non sara bene dell'uomo

senza condurre alia felicita celeste, a cui guida la Chiesa. II bene

dunque della Chiesa e scopo e norma del bene dello Stato. II

perche san Leone Magno scriveva a Leone imperatore: Tu devi

assiduamente considerare che la regia potesta ti e stata data, non

solo pel governo del mondo, ma massimamente per la tutela della

CKiesa. Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non

solum ad mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse

collatam
l

. E san Gregorio parimente Magno scriveva a Maurizio

imperatore: Ad hoc potestas super omnes homines Dominorum meo-

rum pietati caelitus data est, ut qui bona appetunt adiuventur, ut

caelorum via largius pateat, nt terrestre regnum caelesti regno fa-

inuletur 2
. Ora il mezzo e moralmente nel fine e il regolato nel

regolante, non il fine nel mezzo, e il regolante nel regolato.

III.

Di qui si fa manifesta la goffaggine del parallelismo, che si pre-

tende tra la Chiesa e lo Stato. Noi vorremmo sapere dal sig. Cas-

sani, se egli crede che il fine terreno, al cui conseguimento intende

10 Stato, sia parallelo al fine ultramondano, al cui conseguimento

ktende la Chiesa. Dire cio vale altrettanto che stabilire due fini,

ambidue supremi, ambidue ultimi, per 1' uomo, e separare la vita

presente dalla futura. Uno e 1' uomo, benche composto d' anima e

di corpo, di spirito e di senso. Uno per conseguenza e il suo ultimo

fine. L' idea di supremo esclude eguaglianza : se uno & il fine ultimo

e supremo, ogni altro fine convien che gli sia subordinato, ed abbia,

verso lui, ragion di mezzo.

Or quale dei due fini (terreno, a cui dirige lo Stato; ultramon-

dano, a cui dirige la Chiesa) e ultimo e supremo? Per dire che sia

11 terreno, ci vorrebbe una stupidita portentosa. Bisognerebbe sot-

toporre alia terra il cielo, 1' eternita al tempo, alia came lo spirito,

Dio all' uomo. Resta dunque che ultimo e supremo sia il fine so-

1

Epislol T>.
2
Epislolarum \. 3. epist. 65.
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prammondano ;
e pero a questo convien che il terreao sia subordi-

nato e soggetto. La subordinazione del fini iraporta subordinazione

delle societa, corrispondenti ai detti fini; giacche esse dal fine

ricevono la specificazione del proprio essere, e quindi ogni loro

nobilta e valore. E cio suona quel pronunziato giuridico : Societates

sunt ut fines.

L'Autore concede die essendo lo stesso uomo individuo quello che

appartiene alle due societa, alia civile ed alia religiosa, sotto tale

aspetto non puo essere tra queste separazione reale. Ma se non

puo esservi separazione nel soggetto, che deve muoversi, come vo-

lete che ci sia separazione reale nei principii che debbono muovere?

Cipotra essere distinzione tra'motori, ci dovra anzi essere, almen

virtualmente, quando i moti da imprimersi sono diversi. Ma per

distinti che sieno cotesti motori, essi non potranno mai star sepa-

rati, ma dovranno necessariamente armoniieare tra loro; e 1'uno

anzi dovra subordinare la sua azione all'azione dell'altro, quando

tale e 1' esigenza dei movimenti da imprimersi. Altrimenti ben po-

trebbe avvenire che 1'uno spingesse il soggetto ad Oriente e Faltro

ad Occidente. Di qui quella sentenza del Redentore : Nessuno puo

servire a due padroni ;
Nemo potest duobus dominis servire, cioe a

due imperanti, che non sieno in debita correlazione tra loro. In

sostanza, se il soggetto da muoversi e uno, uno convien che sia il

movimento, ed uno ii motore : uno diciamo non di unita fisica ma

di unita morale, di unita cioe risultante da ordine, in cui i diversi

motori sieno tra loro convenientemente disposti.

L' Autore dice altresi che ambedue le societa (Chiesa e Stato)

intendono al miglioramento dell' uomo. Ma lo Stato migliorerebbe

daddovero 1'uomo, se la felicita terrena, che gii procura, non fosse

in accordo colla felicita sempiterna, a cui guida la Chiesa? E questo

accordo puo coaseguirsi, dove lo Stato va pel suo cammino, senza

curarsi della Chiesa piu che se ella non fosse al mondo?

IV.

II parallelismo, di cui si parla, sapete a che menerebbe? A un

bestiale risultamento: alia costituzione cioe di due coscienze nel-
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1'uomo, ed alia politica indipendente daila morale, fi una specie

di manicheismo, che verrebbe ad introdursi nell'ordine sociale.

Lo Stato indipendente dalla Ghiesa, e lo Stato indipendente dalla

legge divina, che dalla Ghiesa e proposta e interpretata. Direte

che lo Stato assume a se I'interpretazione e la proposta di questa

legge divina? Ma allora convertirete lo Stato in Ghiesa
;
e intro-

durrete la tirannidepiu spaventosa: il servaggio delle anime. Per

evitare si mostruosa conversione, non resterebbe altro, che eman-

cipare lo Stato da ogni direzione della legge divina e costituirlo

autonomo e legislatore a se stesso. Questa e la politica indipendente

dalla morale, che dicevamo piu sopra. E questa e 1'idea degli Stati

moderni; secondo la quale essi reputano a se tutto lecito. La lor

volonta, il loro interesse e la norma della giustizia sociale. Alia

moralita e sostituita la pura legalita; e la legalita non dipende che

dall' arbitrio del goverflante.

Quinci nei sudditi la formazione di due coscienze : 1' una, che

obbliga di obbedire allo Stato, checche comandi; 1'altra, che im-

pone in tale o tal altro caso di riguardare quell' obbedienza come

offesa di Dio. L'una, che astringe all'esecuzione di ci6 che allo

Stato e piaciuto di prescrivere; 1'altra, che intima di riprovar come

illecita la cosa prescritta.

Gi narrarono di un giovine soldato rozzissimo, il quale parlando

con alcuni suoi camerati, diceva: Mi han costretto a prestare

il giuramento di fedelta. lo 1'ho dato, perche prescritto dalla legge.

Ma Dio, che vede il mio cuore, sa benissimo che io non intendo

tener fede a un Governo, che stimo illegittimo e scellerato.

Questo fatto, che moverebbe a riso, se non istomacasse coll' enor-

mezza dell' ignoranza in cosa si grave, diventsrebbe norma morale

nell' ipotesi del parallelismo. Due coscienze: Tuna, che regola gli

atti esterni, sotto la direzion dello Stato; 1'altra, che regola gli

atti interni sotto la direzion della Ghiesa. Quindi una meiesiraa

azione, perche imposta dalla legge politica, si eseguirebbe; e al

tempo stesso si riproverebbe, perche condannata dalla legge divina.

E questo in realta pretendono in Prussia, con applauso di tutti i

giornali liberaleschi, gli stolti politic! che quivi reggono la cosa

pubblica, quando rimproverano i cattolici perche non vogliono sot-
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tomettersi all'osservanza delle famose leggi di maggio. Vorrebbero

imitato il fatto del soldato, che ricordammo teste; sicche i cattolici

si credano obbligati colla coscienza civile a seguire ordinamenti,

che la loro coscienza religiosa condanna, come iniqui e contrarii

agli ordinamenti diDio. Teorica per verita molto comoda per gli

amatori del mondo ;
ma detestabile per chiunque ritiene tuttavia

sentimento di onesta, e capisce che gli atti esterni non possono

separarsi dagl'interni; di cui essi non sono che manifestazione ed

effetto.

V.

Si dira: Eppure non mancano Stati, in cui il parallelismo, di

cui si parla, ha luogo, come per esempio negli Stati Uniti di Ame-

rica, senza che ne segua il finimondo sopra descritto. Quivi lo

Stato va diritto per la sua via, senza curarsi della religione; e la

religione alia sua volta provvede ai suoi affari, senza chieder nulla

allo Stato. L'uno e 1'altra nondimeno prosperano mirabilmente.

A chi obbietta in questo modo rispondiamo primieramente che

egli cosi esce fuori dello stato della quistione. Noi qui parliamo

del diritto e di logiche illazioni; ed egli ricorre al fatto e ad in-

coerenze, a cui la bonta della natura talvolta conduce 1'uomo in

opposizione di falsi principii. Stando al fatto, non solo v'haljO-

verni che si sottraggono dalla Chiesa, ma v'ha ancora di quelli,

che la perseguitano. Diremo che cio sia secondo 1'ordinamento

divino ? Noi abbiamo udito i nostri Onorevoli di Montecitorio pro-

clamare nelle loro cicalate che non solo lo Stato non deve essere

subordinate alia Chiesa, ma per contrario che la Chiesa deve essere

subordinata allo Stato. Conformemente a tal pretensione abbiamo

veduto letfere circolari e atti del Governo turpemente oppressivi

della liberta e dei diritti della Chiesa. Nondimeno non ci ha uomo

cordato, il quale non riprovr si iniquo disordine. Attesa la liberta

dell' uomo al bene ed al male, il fatto neH'ordine morale non

prova nulla. Altronde deve pigliarsi il criterio per giudicar ret-

tamente cio che conviene o disconviene, ci6 che e ordine o disor-

dine
;
vale a dire il criterio deve pigliarsi dalla natura delle cose e

dalle prescrizioni divine.
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II fatto poi degli Stati Uniti prova soltanto poterci esser paesi r

in cui, stante la scissione religiosa, profondamente radicata nel po-

polo, sia necessario ricorrere alia plena separazione dello State

dallareligione; sicche 1'unoe 1'altra procedano liberamente, senza

urti e contese scambievolL Gio pero non e per se, ma per acci-

dente
;
non e come bene assoluto, ma sol come bene relative

;
o

per flir meglio, e un minor male che si accetta per evitare mail

maggiori.

Acciocche poi questa condizione riesca esente dagli sconci, che

notavamo, bisogna abbandonar quell' idea del Gassani che le due

istituzioni, Chiesa e Stato, generalmente reggono tutto ruomo. No;

una direzione, che si riferisca a tutto 1'uomo, non puo piu compe-

tere allo Stato. Esso poteva partecipare un tal compito, in quanta

stava unito e dipendente dalla Chiesa. Ma separate da lei, e ob-

bligato a restringersi al puro ordine esterno e materiale, nella

oerchia degli affari meramente civili, senza toccare in nessun modo

1' ordine religiose e morale. Tribunal!, finanza, commercio, mi-

lizia, pace pubblica, relazioni internazionali : ecco il suo giro. In

tutto il resto non ha che vederci. Gio che riguarda verita e costume

e pienamente lasciato alia liberta individuale, sotta 1' influenza

della religione. E cosi vediamo praticarsi negli Stati Uniti d'Ame-

rica, dove lo Stato non si mescola in menomo modo in qualsivo-

glia appartenenza della Ghiesa. Quivi il cattolicismo fonda veseo-

vadi, tiene concilii, stabilisce ordini religiosi, acquista possessi^

tiene scuole, apre universita, senza che lo Stato vi ponga osta-

colo o si attribuisca veruna ingerenza. Lo Stato prescinde dalla

religione; ma si guarda scrupolosamente dall'entrare in qualsiasi

cosa, che possa in alcian modo attenervisi. Non solo la credenza,

ma la moralita, il matrimonio, Finsegnamento e lasciato in piena

liberta della Chiesa. Onde il manicheismo sociale, il pericolo delle

due coscienze e sufficentemente cansato
; perche il Governo re-

stringe la sua azione al puro ordine materiale, salvo i primi prin-

cipii dell'onesta naturale, indispensabili a discernere la vita

dell' uomo dalla vita delle bestie.

Tuttavolta non pu6 negarsi che quest' ordinamento, imposto a

quei paesi dall' impero di peculiar! circostanze, non e quello che
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corrisponde all'ideale divino. Iddio e ordine per essenza, e le

autorita che procedono da lui, non possono non essere ordinate tra

IOTQ. Quae... sunt, a Deo ordinatae sunt l
. Doppia essendo la natura

dell'uomo, doppia e la societa a cui egli appartiene: la civile e la

religiosa. Ma come in lui il corpo e subordinate alFanima, cosi la

prima delle dette societa e subordinata alia seconda : Potestas sac-

cularis subditur spiritually sicut corpus animae
2
. Iddio, supremo

imperante, ha quaggiu pel Governo degli uomini due suoi ministri:

Pietro, e Cesare. Ma siccome chiedera a Pietro conto della salute

eterna di Cesare, cosi ha voluto che Cesare, in quanto tale, sotto-

stesse al reggimento di Pietro. Duo sunt, Imperator auguste, quibm

principaliter mundus Me regitur: audoritas sacrata Pontijicum et

regalis potestas; in -quibus tanto gravius pondus est sacerdoium,

quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divini iudicii reddituri

sunt examine rationem. Cosi Gelasio Papa ad Anastasio imperatore.

E il Suarez, spicgando il modo, in cui i Pontefici debbon rendere

conto a Bio dei re ed imperatori, dice che esso consiste in ci6, che

quelli debbono rispondere a Dio dei peccati che questi commisero

non solo nella vita privata ma altresi nella vita pubblica, vale a

dire nell'uso che fecero della lor potesta
3
. II che certamente noa

sarebbe giusto, se cotesta potesta non fosse soggetta alia direzione

de' Pontefici.

VI.

Quindi apparisce la vanita dell' argomento preso dal testo evan-

gelico e dal testo di Niccolo I. Che dice il testo evangelico? Date

a Cesare do che e di Cesare, e a Dio do che e di Dio. Benissimo.

Cio prova la distinzione delle due potesta e la dilFerenza delle loro

attribuzioni; ma non prova in nessun modo che 1'una non sia sub-

ordinata all'altra. Cio che e di Cesare, e.stato dato a Cesare da

Dio: e Dio certamente non glielo ha dato, se non come apparte-

1 AD ROM. XIII, 1.

2
S. TOMMASO, 2 a 2ae q. GO, a. 6 ad 3.

2 Hac rations Pontifices rcddituri sunl ralionem pro regibus et imperaiv-

ribus, quia ad illos special corrigere et emendare quidquid ipsi non solum ut

homines, sed etiam ut reges in usu suae potestalis peccaverint. SUAREZ, De

legibus, I IV, c. 9.

Serif X, vol. HI, fate. 652 >9 10 agosto 1877
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nenza deU'ordine temporale, che di natura sua esige di sottostare

all' ordine spiritual e.

II testo poi di Papa Niccolo I dice cosi: Cum ad verum ventum

est, ultra sibi nee amplius imperator iura pontificatus arripuit, nee

Pontifex nomen imperatorium usurpavit. Quoniam idem mediator

Dei et hominum, homo Christus lesus, sic actibus propriis et digni-

tatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit, propria volens

medicinali humilitate sursum efferri, non humana superbia rursus

in infcrna demergi, ut christiani imperatores pro aeterna vita

Pontificibus indigerent, et Pontifiees pro cursu temporalium tan-

tummodo rerum imperialibus legibus uterentur, quatenus spiritualis

actio carnalibus distaret incursibus
J
. II che in italiano suona cosi:

Quando si venne alia verita, non piu Fimperatore usurpo i diritti

del pontificate, ne il Pontefice assunse il nome d'Imperatore. Ira-

perocche lo stesso mediatore di Dio e degli uomini, F uomo Cristo

Gesu, per tal modo scevero nei proprii atti e dignita distinte gli

ufficii delle due potesta (volendo che colla sua medicinale umilta

si elevassero in alto, e non colla umana superbia di nuovo si som-

mergessero in basso), che i cristiani imperatori per le cose con-

cernenti 1' eterna vita avessero bisogno dei Pontefici, e i Pontefici

per 1'andamento delle cose puramente temporali si servissero delle

imperiali leggi, in guisa che 1'azione spirituale fosse libera da in-

gerenza carnale.

Alcuni han voluto avvalersi di questo testo per oppugnare il poter

temporale della Santa Sede
;
senza riflettere che quegli, il quale

cosi parlava (Pontefice del nono secolo) era principe temporale in

Roma e zelantissimo de' diritti del suo principato. Egli dunque non

poteva colle parole riprovare do che approvava col fatto
;
ma in

quel suo magnifico tratto voile ricordare all' Imperator di Bizanzio

la separazione fatta da Cristo della potesta pontificia dalla impe-

TTatoria, contro ci6 che si era praticato nel Gentilesimo, quando

Cesare era al tempo stesso Pontefice. Ma non intese ne poteva

intendere di condannare il fatto della divina Provvidenza; la quale,

lasciato ai successori di Gesare il governo temporale del mondo,

avea voluto che i successori di Pietro acquistassero sovranita po-

Jitica a tutela della loro sovranita spirituale, affinche spiritualis

1
Corpus Iiiris Canonici. Tomus I, Decreti pars primo, distinct. 96, can. G.
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actio carnalibus distaret incursibus. Puo applicarsi qui la sentenza

giustissima di Odilon Barrot: I due poteri convien che sieno con-

giunti in Roma, acciocche si mantengano disgiunti in tutto il resto

del mondo. Di che abbiam veduta un'applicazione manifesta nel

tempo nostro; in quanto, non appena il Papa e stato spogliato del

suo poter temporale, ed ecco I'imperatore di Germania e il Governo

svizzero arrogarsi il diritto di sostituire la propria azione all'azion

del Pontefice nei loro Stati. Lo stesso comincia a fare 1' Italia;

e consimili usurpazioni laiche deploreremmo in altri paesi, se

questa condizione anormale del Papa dovesse durare a lungo.

II Cassani non si serve a tale intento del citato testo, ma bensi

lo reca per dimostrare il parallelismo dei due poteri. Opera vana

ancor essa. Qui, torniamo a ripetere, da Niccolo I e inculcata uni-

camente la distinzione introdotta da Cristo dell' autorita pontificia

dalla imperiale, sicche ne I'imperatore si arrogasse di reggere

la Ghiesa, n il Papa di governare civilmente 1'impero; ma 1'uno

e 1'altro si contenessero, con cristiana umilta, nel giro delle proprie

attribuzioni. Di fatto, il titolo del canone in cui e riportato quel

testo, dice: Nee Imperator iura Pontificis, nee Pontifex iura regia

usurpet. Ma cio ottimamente si concilia colla subordinazione del

poter temporale allo spirituale, insegnata sempre dai Pontefici e

dai dottori; sicche il Suarez risolutamente afferma esser cotesta

dottrina non solo certa, ma comune presso i cattolici: Potestatem

ecclesiasticam non solum esse in se nobiliorem, sed etiam superiorem

et habere sibi subordinatam et subiectam potestatem eivilem: est

condusio certa et communis apud catholicos 1
. Anzi si fatta subordi-

nazione e implicitamente contenuta nelle parole stesse di Niccolo.

Imperocche se gl'Imperatori ban bisogno dei Pontefici per le cose

che riguardano 1' eterna vita, ne segue che ban bisogno di quelli

anche per cio che riguarda la giustizia e moralita del loro governo

politico, il quale certamente e connesso col conseguimento del-

T eterna vita. diremo che i governanti politici si salveranno,

ancorche governassero con leggi immorali ed ingiuste o con atti

tirannici i loro popoli?

E tanto basti di questo punto; in altro quaderno esamineremo

cio che il Cassani dice della liberta di religione e di culto.

1 De Legibus, 1. IV, c. 9.



RIVISTA

BELLA STAMPA ITALIANA

I.

latroductio in Savram Svripturam ad usum scholarum pontificii

Seminarii romani et Collegii urbani, auctore UBALDO UBALDI pre-

sbytero romawo, SS. Lit&rarum prof. Vol. I, Introductio critica,

pars prima. Romae ex tip. polyglotta S. C. de Propaganda

Fide, MDGGGLXXVII. Un vol. in 8. di pagg. 787.

Diamo finalmente conto di questa opera da molto tempo an-

nunziata nell'Appendice della Bibliografia. Dicemmo, che ella si

presenta all'occhio del lettore quale trattazione compita nel suo

genere. Ne rechiamo ora le pruove.

Ogni scrittore si forma e tiene dinanzi alcune sue norme o re-

gole, secondo le quali essendo svolto e tratteggiato tutto il lavoro
:

n'esce quella maniera o particolare impronta di tutto lo scritto, che

dandogli in
*

certo modo un particolare sembiante lo distingue da

qualunque altro. Quanto grande influsso esercitano cotali regole

sulla condotta del lavoro, si puo argomentare da questo, che la bonta

e la utilita di tutta 1' opera dipende nella piu gran parte dalla

saviezza del criterio, onde esse vengono scelte. II cb. Autore delia

Introduzione ebbe pure le sue, e quali esse fossero, egli stesso ce

lo dice esplicitamente nella prefazione. Fattoci prima conoscere,

come egli fosse indotto a darla alle stampe dai preghi dei suoi bravi

scolari del Seminario romano e del Collegio Urbano, in cui tiene

cattedra; soggiunge subito, indirizzando ai medesimi la parola.

essersi lui proposta qual norma inviolabile la fuga di tutto cio, cbe

iia dell'appariscente e del peregrino, e per converse aver messa ogni

cura nel cavare per lo piu da quelle opere, che in materia biblica

sono riputate le migliori, tutto cio che si mostra necessario ed

utile a sapere. Speciosa ac peregrina hie frustra quaeretis : non fuit

animus haec docere, etiamsi potuissem. Ea ipsa quae necessaria vel
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utilia visa sunt ex aliorum operibus, quae praestantissima in re

biblica iudicantur, ut plurimum, excerpsi. A questa savissima norma

d agli scolari sommamente proficua, se ne prefisse un'altra di egual

merito, vale a dire di non trascurare bensi nella scelta delle opinion!

quei recenti progressi e quei nuovi trovati, che hanno rapporto colla

scienza biblica e colle altre discipline, ma di far questo in modo di

guardarsi dal corrivo e sconsigliato amore di cose nuove, tenendo

solamenle conto di quelle sentenze, le quali apparissero appoggiate

a sodi argomenti ed approvate dagli uomini piu savii e dotti. In

rerum et opinionum delectu hanc mihi legem constitui, ut scientiae

biblicae, et aliarum disciplinarum, quae cum ilia quavis ratione

coniunctae sunt, recentiores progressus et nova inventa haud plane

ignorarem aut negligerem, simul tamen a praecipiti et inconsiderato

rerum novarum studio caverem, et eorum tantum rationem haberem.

quae gravioribus momentis probari et sapientissimorum hominum

iudicio commendari comperissem.

Ma che sarebbe giovato tanto studio per non fallare, sia nelle

qualitk della materia, sia nella scelta delle opinion], se poscia

1'opera non fosse acconciamente distribuita e saviamente lumeggiata?

Le cose piu belle e piu preziose perdono la miglior parte del loro

pregio all'occhio di chi le guarda, se messe non sono sotto quella

guardatura di lume, che loro si conviene. II che ben conoscendo il

ch. Autore si prefisse due altre regole. Per la prima si propose

di usare la forma scolastica nello svolgiraento della sua trattazione

e di far vedere in modo piu chiaro di quello, che volgarmente si

suole, lo stretto nodo, che la lega colle altre parti della teologia.

Primum est, ut universam tractationem scholasticae methodo accom-

modarem, et ceteris Theologiae partibus magis coniunctam, et confor-

mem, quam vulgo fieri soleat, eflicerem. Vi sono di quei professori, i

quali con non piccolo detrimento dei loro scolari trattanola S. Scrit-

tura, come se ella fosse per poco una scienza diversa dalla S. Teo-

logia, e vi usano forme e stile nell'esporla piuttosto acconci alle

quistioni storiche e fiiosofiche. Gotesto inconveniente fu per tale

regola saviamente dal ch. Autore evitato. Per 1'altra norma ei

s'impose di fare ogni opera, affinche in ogni disputa il suo dire

riuscisse facile e chiaro. AUerum quod mihi proposui illud est, ut in
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qualibet disputations prae ceteris orationis dotibus, perspicuitatis

et facilitatis rationem haberem.

Da cosiffatte leggi e facile vedere i bei pregi, onde risplende

1" opera. Imperocche le due prime portano seco sostanza e non

vanita di dottrina, sodezza di opinare, ed utile ampiezza di tratta-

zione
;
le seconde, un metodo provatissimo, il verace punto di vista,

sotto il quale e da considerarsi la esposizione della sacra Scrittura,

e la chiarezza nell'esporla. I quali pregi vengono pure accresciuti e

resi piu splendidi dal nerbo e dalla forza di argomentazione, dalla

notizia estesa e dall'uso critico delle opere dei Padri, e dalla oppor-

tuna erudizione, colla quale il ch. Autore va lumeggiando le sue

tesi. Dimodoche il suo insegnamento si puo rassomigliare a fonte,

che sgorga a larga vena pura e limpid' acqua e di facile accesso a

qualunque degli alunni abbia voglia di dissetarsi.

Ora un'idea generale dell' opera, e prima della partizione. Delle

tre parti, in che suole dividersi la Mroduzione alia S. Scrittura,

le quali sono, Introduzione critica, Mroduzione urmeneutica, Ar-

cheologia biblica, il ch. Autore si propone di trattare le due prime

non giudicando necessaria la terza,stante 1'uso comune dell'Arc/ieo-

logia biblica dell'Ackermann, libro sufficiente allo scopo. La Intro-

duzione critica si divide pure in tre parti: la prima tratta dell'autorita

umana e storica dei libri della S. Scrittura
;
la seconda dell'autorita

divina e canonica dei medesimi; la terza della critica verbale del

sacro testo. II presente volume contiene solamente la prima, la

quale si parte in due Sezioni: la prima si versa tutta circa 1' auto-

rita umana e storica dei libri del Nuovo, la seconda circa F autorita

di quelli del Vecchio Testamento. A tre capi si riduce la materia

spettante alia prima Sezione : genuinita, conservazione ed integrita,

veracita dei libri del Nuovo Testamento: a quattro la materia conte-

nuta nella seconda : verita ed autenticita provata dall' autorita del

Nuovo Testamento, autenticita o genuinita provata con argomenti

critici esterni ed interni, conservazione ed integrita, veracita. Tren-

tanove sono le tesi comprese in essi
;
delle quali venti apparten-

gono ai capi della Sezione prima, diciannove a quelli della seconda.

Gli argomenti dei capi sopra indicati sono quelli senza dubbio, i

quali si sogliono trattare in libri di simile materia. costituendo
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essi la sostanza'di cotale trattazione. Ma siccome si distingue modo
da modo nello svolgerli di guisa che e' riescano piu o meno utili,

piu o meno interessino 1'uditore nel loro esplicamento e nella

loro qualita, cosi vi e distinzione di merito tra 1'uno scrittore e

1' altro. V'hanno di quelli, che non curando le obbiezioni, ]e quali

nascono dalle forme dei nuovi errori, non danno altro che le ris-

poste alle antiche, o peggio dilettandosi del fare accademico non

ne danno nessuna. Ognun vede in questo caso il grave danno, che

ridonda negli scolari, i quali usciti degli studii teologici nel leg-

gere o nell'udire gli errori moderni si sentono come in un altro

mondo e con nemici inaspettati di fronte. Ma se invece voi dite

agli scolari: il tale autore di questi giorni ha scritto e stampato

queste proposizioni erronee, il tal altro moderno oppugna tale ve-

rita di fatto in questa e questa maniera; cosi la combatte 1'odierno

razionalista, cosi 1'assalta quell' incredulo italiano della tale uni-

versita e va dicendo; li vedrete tutti pigliare vivo interesse per la

quistione, raccorsi in se, fissar 1' attenzione ed accendersi nello

studio della tesi e delle obbiezioni, che sorgono dalla forma degli

errori contemporanei. II chiaro Autore, conoscendo tutto questo

ottimamente, promise nella prefazione di aver 1'occhio a ci6 che

si passa al presente nel mondo per rapporto alia ^ua materia, e

mantiene la parola. Eccone un saggio. Dopo avere sciolto le ob-

biezioni generali fatte contro i quattro evangeli, scende alle spe-

ciali. Tra queste si annoverano alcune mosse contro alcuni tratti,

che diconsi intrusi o interpolati nel testo genuine. II Tischendorf,

morto non e guari, celebrato scrutatore degli antichi codici della

Bibbia e tutto insie-me editore, sostiene nella edizione VII del N. T.

greco(pagg. 321-325) cheiltratto del Vangelo di san Marco com-

preso tra i vv. 9-20, relative al mandate imposto agli apostoli di

predicare per tutto il mondo, si deve riputare quale giunta fattavi

da altra mano. II chiaro Autore a cosi fatta opinione contrappone

la tesi X in questi termini :

Immerito contendit Tischendorfius duodecim versiculos Evangelii

secundum Marcum (XVI, 9-20) ad originarium eiusdem Evangelii

textum non pertinere.

Messi dapprima ottimamente in chiaro gli argomenti adoperati
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dal Tischendorf, riducendoli a quattro semplicissimi capi, si fa a

provare la sua tesi. Nella quale .opponendo codici a codici, citazioni

di Padri a citazioni di Padri, indizii interni ad indizii interni ed

interrogate le varie famiglie, pvvero le varie partizioni degli an-

tichi codici, sotto le quali vanno essi aggruppati, non solamente ne

trae solidi argomenti in pro del la sua tesi, ma ancora conchiude,

che gli argomenti stessi del Tischendorf, attesa la loro palpabile

poverta e miseria, debbono piuttosto servire di pruova alia sen-

tenza dal medesimo combattuta.

tin altro esempio. Non solamente il Tischendorf, ma ancora il

Semlero ed il Wegscheider tutti e due moderni si argomentano su

1' esempio di Erasmo e del Grozio di provare, che il fatto dell'adul-

tera raccontato da san Giovanni (VIII, 1-12) e cosa avveniticcia,

appiccatavi da mano straniera. II chiaro Autore oppone a tale

asserto la tesi XII.

Perperam Tischendorfius post Erasmum et Grotium pericopam de

muliere adultera loh. (VIII, 1-12) tamquam adscititiam acspuriam
reiidt.

Gli scrittori tedeschi, messa in moto tutta la macchina della loro

erudizione e della loro critica, ne traggono in favore della loro

sentenza un monte di ragioni esterne ed interne. Delle quali il

chiaro P. Vercellone Barnabita con una sua dottissima disserta-

zione, stampata nel 1867 col titolo: La storia dell' adultera nel

Vangelo di san Giovanni, Dissertazione critica, avendo gia resa

evidente la niuna forza, il chiaro Professore Ubaldi la riassume

quasi per intero e con altre sue giunte pruova egregiamente la

sua tesi.

Non solamente la autenticitk o genuinita degli Evangeli & combat-

tuta dai moderni, ma eziandio la veracita. Lo Strauss, 1'Eichtal ed il

Mommsen appuntano di falsita e di anacronismo san Luca la dove

parla del censo ordinato dall'imperatore Augusto. II chiaro Au-

tore ne piglia la difesa nella tesi XVI con tale gagliardia, che i de-

trattori del Vangelista ne vanno con la taccia di calunniatori e tutto

insieme d'ignoranti. La Cinlta Cattolica ha fatto la rivista della dis-

sertazione del P. Patrizi citata nella soluzione delle difficolta. In

pareechi luoghi del santo Vangelo si narra, come Cristo abbia ad un
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suo comando liberati non pochi dallo spirito maligno, che entratone

in possesso li tormentava aspramente. Lo Strauss, il Semlero e la

Wegscheider accusano colla loro finissima critica di falsita e di men-

zogna i sacri scrittori. L'empia accusa fondata su frivoli argomenti,

<iettati dalla incredulita, da al chiaro Autore la occasione di stabilire

la tesi XVIII, nella quale prova ad evidenza, come le possession!'

diaboliclie si debbono avere in conto di fatti veri e reali, e quindi vera

reale la suprema potenza di Gristo su gli spiriti maledetti. Vi sono

pure dei grandi miracoli, i quali dimostrano la divina missione di

N. S. Gesu Cristo. Questi fatti portentosi, narrati con tanta sempli-

<;ita econ si schietto candore dagliEvangelisti, sono altrettanti pruni

negli occhi degli increduli. Onde chiudendo per dolore le loro pu-

pille a tanta luce gl' increduli Strauss e Renan giurano e sacra-

mentano doversi tutti avere in istima di viete favole. Paulus per

1'opposto ed altri piu moderali o piu furbi non negando la esi-

stenza dei fatti affermano : nulla avervi in essi di straordinario e

potersi in qualche modo ridurre a fatti meramente naturali. Gontro

tutti questi uomini, nemici della potenza divina di Gristo, il ch. Au-

tore pone la tesi XIX sciogliendo ad uno ad uno i miseri argo-

menti degli avversarii. Donde conchiude la Sezione prima colla

bellissima tesi XX in questi termini :

Admissa historica librorum N. T. audoritate, divina Christi et

Apostolorum missio, ideoque religionis veritas ac divinitas, neces-

sario admittenda est.

Alcuna cosa anche del Testamento Vecchio. Se v'ha parte di

questo, contro la quale si sia sfogata e si -sfoghi la incredulita di

ogni tinta, si e quella, che va sotto il nome di Pentateuco. Altri

accusano il suo autore Mose di frode e di menzogna; altri spacciano

doversi tenere in conto di favole, raccolte da antiche tradizioni ed

a modo di libro da lui gittate a pasto delta popolare inscizia,

le mirabili narrazioni, che vi si contengono ;
altri andando piu oltre

dicono non esser altro che un mito lo stesso Mose. Quindi nella

loro sentenza la creazione dei primi parenti deH'umana schiatta

i doni, di che il Signore aveali fregiati, la loro caduta. la cor-

ruzione della natura umana derivatane. il diluvio, la promessa di

im future Riparatore, le frequenti apparizioni divine, la mira-
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bile provvidenza di Dio in risguardo delle progenie di Abramo e

tutte le altre cose, che accaddero contro il corso ordinario della

natura non sono altro che fatti ordinarissimi esagerati e trasmutati

in portenti dalla fantasia e superstizione del popolo, ovvero sim-

bolici e mitici involucri, sotto dei quali venivano adombrate alcune

verita della religione. Fra gli ultimi, che in opera di siffatta in-

credulita ebbero nome, vanno annoverati 1'Ewald (Historia populi

Israel ed. 3
a

, 1864), il Davidson (Introduction, 1862), ed il

Dott. Golenso (The Pentateuch etc., ed. 2
a

,
1862 65). Gontro co-

storo il ch. Autore esce in campo con due tesi, colla prima delle

quali, in particolare, che e la XXIII, prova essere stato Mos6 le-

gislatore e condottiero degli Ebrei una persona storica e reale,

colla seconda, che e la XXIV, dimostra il medesimo essere 1' autore

del Pentateuco. Intramesse altre tesi per altre quistioni in difesa

della genuinita, viene alia veracita, e qui toraando alia carica fa

.toccare con mano, come le cose narrate da Mose noa siano favole,

ma schietta verita e percio degne di tutta la credenza.

Ma il forte della mischia, chi non lo sa ?, al presente si trova

circa la origine del mondo e dell'uomo e circa il diluvio e 1'arca

di No. Gli sforzi della incredulita per guadagnare questi due punti

sono immensi. Essa ha chiamato in suo aiuto tutto do che forma

ed e il vanto della scienza moderna. II ch. Autore propone e risolve

intorno a tale argomento due gravi quistioni. La prima si versa

circa la cosmogonia mosaica e la origine del genere umano e viene

dilucidata sotto la tesi seguente, che e la XXXVIII.

Neque ex geologicis observationibus, neque ex Mstoria naturali,

vel ex physica scientia ostendi potest mundi et hominis originem

ut a Moyse Gen. I, // narratur, absurdam ac fabulosam esse.

La seconda si riferisce al diluvio ed all' area di Noe e viene chia-

rita nella tesi XXXIX sotto la forma seguente.

Perperam contendunt increduli et rationalistae narrationem de

universali Diluvio et de mirabili ratione qua paud homines in

Area servati sunt, prout in Genesi (Gay. VI-lX.)-legitur, sive in

substantia sive in suis adiunctis spectatam, falsam et absurdam esse.

Nella tesi della genuinita e veracita vi ha difesa ed oifesa, in

queste due ultime vi e solamente difesa. Ma tanto nelle une quanto
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nelle altre il ch. Autore seppe scegliere e disporre con tale sa-

viezza, con tale ordine e con tanto accorgimento, che si puo dire

non trar lui colpo cosi per la difesa, come per la offesa che non

colga in pieno. La verita brilla sotto la sua penna e spande in-

torno a se soavissima luce per quegli occhi che la cercano e

desiderano* di trovarla. Piacere ed utilita sono il duplice frutto,

che dovettero raccorre sicuramente i suoi scolari: piacere alia

vista del vero nella sua schiettezza
; utilita, attese le armi di nuova

tempra, onde all'useire dello studio teologico si trovarono forniti

sontro le nuove forme prese dall'errore nel mondo presente.

II.

II modello errante del monutnento a frate ARNALDO DA BRESCIA.

Brescia, tip. Bersi, 1877. In 12 di pagg. 15.

ARNALDO DA BRESCIA. Brescia, tip. Bersi, 1877. In 12 di pagg. 26.

Cenni storici di ARNALDO DA BRESCIA, tratti dalle opere di LUDOVICO

ANTONIO MURATORI. Brescia, tip. Bersi, 1877. In 12 di pagg. 11.

ARNALDO DA BRESCIA, Due conversazioni proposte al popolo. 'Brescia,

tip. Bersi. In 12 di pagg. 80.

La Bivoluzione, sempre in tutto contradittoria a Dio ed al suo

Cristo, alia verita ed alia virtu, non appena ebbe conseguito anche

in Italia il suo trionfo, comincio, tra le altre cose, a pretendere

che vi si adorasse in pubblico quello che prima vi si era abbru-

ciato, e vi si abbruciasse quello che prima vi si era adorato. Con

quella stessa lingua mendace con cui gridava al popolo agguindo-

lato : Tu ora sei libero, sei indipendente, sei sovrano gl'inti-

mava, a maniera di conseguenza, dunque : Adora quod incendisti et

incende quod adorasti. Di qui la rabbia sua di atterrare quanto si

appartiene al culto di Dio, ed il suo furore dei monumenti, da cui

la vedemmo presa, a gloria de'piu ribaldi e scellerati uomini e vivi

e morti, che abbiano vituperate la stirpe di Adamo nella Penisola

nostra. Si pu6 dire che fece uno studio diligentissimo delle patrie

storie, per iscovare i nomi piu infami presso le andate generazioni,

magnificarli col marmo e col bronzo, a ricordo non sappiamo se
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piu della sua propria dissennatezza o della esecrabilita di quest!

suoi semidei. Fatto e che ]a piazza, le vie ed i giardini pubblici

di raolte citta d'ltalia son oggi ingombri di statue, e di lapide a

celebri furfanti antichi e moderni
;
e che la mania d' erigerne altre

ad altri, non ancora sublimati all' altezza di questa apoteosi, seguita

ad occupare il cervello de'nostri liberali. Onde non saremmo stu-

piti, che uno di questi giorni sorgessero comitati per promovere

monumenti anche al Passatore, al brigante Leone ed alia Trossa-

rello, siccome a grandi individualita
'

e ad incarnazioni della

lotta eterna fra il diritto e la forza, fra le tenebre e la luce
;
si-

raili in tutto ai ribelli, o regicidi, o assassini del popolo, che gia

godono il benefizio della immortalita nelle nuove pietre e nei nuovi

metalli che adornano le citta nostre.

Fra tanti em, da forca e da capestro, non poteva mancare Ar-

naldo da Brescia, il giurato nemico del clero e del Papato, Tisti-

gatore di sedizioni crfntro i Pontefici, 1'aizzatore della plebe romana

al saccheggio delle case dei Gardinali, 1'ardente fautore della Re-

pubblica dei Bruti, dei Catilina e dei Gracchi. E la liberaleria di

Brescia non tard6 a sentire il bisogno di un pubblico monumento^

che eternasse anche quel purissimo nome . Ed il monumento

fu decretato a pubbliche spese. Ma il decreto pareva caduto nel-

1'oblio, giacche piu non se ne parlava: quand'ecco, poco fa, esporsi

in giro per la citta di Brescia una figura come di frate in tela, so-

vrapposta ad elevato piedestallo, che si spaccio essere il modello

del decretato monumento ad Arnaldo, il quale presentavasi al po-

polo, acciocche, prima di pagarne colla sua borsa 1' opera, ne ve-

desse e ne ammirasse 1'idea.

Questa enormita fece nascere uno scoppio di risa, di collere,.

di satire, di diatribe, di apologie e di requisitorie pro e contro

Teroe, da cui hanno avuta origine i quattro opuscoli da noi sopra

mentovati.

I loro autori, uomini di senno e caldi pel vero onore della citta

nativa, si sono proposti un solo fine: quello di far conoscere ai

Bresciani chi fosse Arnaldo, che oggi, dopo sette secoli, si vuole

1 V. il giornale La Provincia di Brescia, num. dei 9 luglio IS11.
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in certa guisa divinizzare, a lode e gloria dell'eresia, dello scisma,

della riiellione all'autorita sacra e civile, e di quel diritto al sac-

cheggio che e 1'ultimo secreto della civilta moderna.

II primo di questi opuscoli, messe in disparte le controversie,

riproduce il giudizio che del famigerato agitatore bresciano danno

due autorevolissimi personaggi : Ludovico Antonio Muratori e

san Bernardo da Chiaravalle che fu contemporaneo di Arnaldo. La

dimostrazione storica procede fluida e semplice. I lineamenti del-

1'eroe spiccano dal tenebroso fondo degli error! e de'delitti suoi,

come il vampore del tizzone dal furao che lo circonda. Quindi lo

s'erittore conclude : Ecco 1'alto soggetto, del cui monumento s'in-

tende illustrare la citta nostra, spendendovi, come ne corre voce,

centoventi, e forse piu, mila lire. Chi fosse costretto a dettarne

i'epigrafe, attenendosi scrupolosamente alia testimonianza arrecata

dei du8 gravissimi autori, quale altra potrebbe concepire fuori di

questa, o simigliante? Al sedizioso ipocrita al condannato in-

fame scismatico erelico falso profeta in odio della Chiesa di

Dio a sfregio del buon senso ad oltraggio della religione

a vergogna e dolore di ogni animo retto di ogni sincere cri-

stiano*.

II secondo espone una piu particolareggiata storia della vita e

delle scelleraggini dell'eroe, tratta dai migliori document], e scritta

con molto brio di stile e vigore di logica. Tra i passi che cita e

1 Diamo qui un' altra epigrafe latina, che si e stampata in Brescia di questi

giorni e propostn, per essere scolpila sotto la divisata statua di Arnaldo.
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questo di una lettera di san Bernardo, il quale cosi dipinge Ar-

naldo a Curego vescovo di Costanza, nella cui diocesi il turbolento

uomo erasi ricoverato. Merita di essere qui trascritto, perche rap-

presenta, ceteris paribus, il vero archetipo del liberale o massone,

martire e patriotic alia moderna. a Vagabondo e profugo sopra la

terra, cio che piu non gli e permesso presso i suoi, non cessa di

fare presso i forestieri... Inimico della croce di Gesu Cristo, se-

minatore di discordie, fabbricatore di scismi, turbatore della pace,

divisore dell' unita, suol attrarre a se, con lusinghieri parlari e

con simulata carita, i ricchi ed i potenti: e in fine, com'egli sara

sicuro, vedrete codest'uomo insorgere apertamente controil clero,

confidato nella tirannide militare, insorgere contro gli stessi Ve-

scovi ed incrudelire qua e la contro tutto 1'ecclesiastico ordine;

e ora presso di voi, come abbiamo sentito, opera iniquita e divora

il vostro popolo come pane.

Compiuto il ritratto storico e generico di Arnaldo, 1'autore del-

1'opuscolo lo mostra ai lettori suoi concittadini, nell'orrida sua

sembianza, e stringatamente li convince dell'assurdita e del vitu-

pero che sarebbe il celebrare la memoria ed il nome d' un cosi

solenne birbante, con una statua da innalzarsi a loro spese. II

mal radunato soldo, cosi egli pon fine allo scritto, corra a solle-

vare piu tosto un popolo che, per incomportabili tasse, languisce

e mette sangue. Poiche, se, per mala sorte, un di (la statua) sor-

gesse, benche muta, essa o apportera fra noi la discordia, o non

andra molto cbe dalla pubblica indegnazione sara ridotta in pol-

vere.

II terzo dei precitati opuscoli non contiene altro, c
^'/stratto

letterale di ci6 che il Muratori racconta di Arnaldo, so%t)gli anni

di Cristo 1140 e 1154. Di siio, 1'editore di queste pagine non ag-

giunge che una nota, la cui parte piu importante ci piace di ripro-

durre. Eccola:

Tutti gli scrittori contemporanei ad Arnaldo da Brescia lo

denominano ERETICO. Egli era chierico, e semplice lettore, e non

fu monaco
; bensi, per quanto dice Ottone da Frisinga, religiosum

hdbitum...., quo amplius decipere posset, induit. San Bernardo

abbate e dottore dice di lui : fi un uomo la cui conversazione
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SCIENZE NATURALI

1. II lelelettroscopio 2. Apparenle anomalia nclla trasmissione del calorico
'

3. I ragni volatili.

1. Gli effetti maravigliosi ottenuti recenteinente col telefono di

Graham Bell, cederanno fra breve la palma, se e vero cio che ne

annunziarono i giornali americani, a quelli del telelettroscopio ideato

dallo stesso fisico. Gia sanno i nostri lettori come, mediante il primo
del due predetti apparati si riesca a conseguire che il suono .pro-

dotto ad un stazione, posta all' un capo del filo telegrafico, si ripro-

duca e si oda air altro capo, benche distante a piu centinaia di

chiloiaetri. Quei che assisterono al saggio datone fra le stazioni di

Boston e Maiden, presedendo nella prima il Bell, nella seconda un

signor Watson, non rivenivano dallo stupore, udendo le spiccate

parole che in tuono ora alto ora sommesso si partivano da quel

magico scrigno che avevano dinanzi, e sembravano pronunziate da

lui; mentre invece si profedvano a nove chilometri di quivi, aven-

dosene il suono cosi fedelmente riprodotto che alia cadenza e qua-

Mta se ne riconoscevano le persone. Infine una valente cantatrice

invio, per telegrafo da Maiden a quei di Boston un mottetto di con-

gedo, e per la via medesima ne ricevette i fragorosi battimani. Re-

stava a fare per la vista cio che s'era compiuto per 1' udito, sicche

non solamente la voce si trasferisse, volendo, da un emisfero all'altro,

ma ancora Faspetto delle persone e d'ogni altra cosa. Non solo

udire dalla bocca di un amico un segreto o conversare coi fratelli

o colla madre lontana udendone la voce, ma vedersela innanzi a

riceverne un sorriso : e da Pietroburgo chiedere che vi si mostri da

Firenze un quadro e di la trarne copia; o un rnaiioscritto, e leg-

gerlo: anzi dall'una citta veder 1' altra: sedendo presso la Neva ve-

dersi innanzi il campanile di Giotto e udire il rintocco delle cam-

pane che invitano le genti alia Cattedrale: e dalle rive dell' Arno

scorgere la statua di Pietro il Grande torreggiante fra i monument!

moscoviti, e udire le salve dei vascelli che entrando in porto la sa-

lutano. Or questi che sembrano sogni potranno, a quanto si dice,

tramutarsi d'ora innanzi in realta, usando del telelettroscopio, che

il Bell aggiunge a modo di parte integrante al suo telefono. II nome
ne accenna bastantemente F uso e il principio attivo, accennando u

vista di cose lontane ottenuta, mediante Felettricitu. Non possediamo
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ancora una descrizione particolareggiata dell'apparato. Si riferisce

soltanto che il telelettroscopio si compone di due camere, una ai

punto di partenza, 1'altra al punto di arrive, collegate fra loro per
una combinazione di fili metallici. La parete anteriore interna della

prima e composta delle punte di fili sottilissimi strette le une alle

altre in modo che formano in apparenza una superficie continua e

piana. La medesima disposizione dobbiamo supporre che sia data ad

una parete della camera di arrivo per mezzo dell'altra estremita del

iili. Ora se davanti alia prima superficie si supponga collocate un

oggetto qualunque,, e se le variazioni luminose, corrispondenti alle

particolarita delle forme e dei colori, sieno ritratte da ciascuno dei

iili conduttori sottoposti ad una corrente elettrica, esse si riprodur-
ranno identiche all'altra estremita. Tanto e non piu ci dicono intorno

a struttura di questo nuovo congegno, e sono certamente troppo
scarsi dati percomprenderne il maneggio. Anche riguardo al telefono,

per mancanza di descrizioni esatte ci rimangono sempre de'punti

oscuri; segnatamente. come vi si riproduca la voce non solo quanto
al tuono, ma quanto ancora alia qualita. Ma per ignorare il modo
non negheremo il fatto, aflfermato esplicitamente da chi ne fu te-

stimonio. Similraente per rispetto al telelettroscopio, le cui prove,

raccontavasi dai giornali di Boston, sono riuscite perfettamente.
2. Alcuni mesi addietro M. Olivier comunicava all'Accademia delle

Scienze la seguente sua esperienza. Un regoletto d'acciaio, riqua-

drato, a grossezza di 15 millimetri e luiighezza di 10 in 80, si afferri

strettamente con una mano in sul mezzo, coll'altra all'un dei capi.

L' estremita libera si appoggi contro una mola di smeriglio che giri

rapidamente. Passati pochi minuti 1' estremita strofmata si riscalda

uotevolmente
;
ma la mano che stringe il mezzo del regolo, sebbene

piu vicina alia fonte del calore, non prova nessuna sensazione, mentre

i'altra, occupata, in tenere la seconda estremita, non pu6 reggere alia

elevata temperatura che ivi si svolge. Ne conchiudeva F Olivier che

il calorico in certe circostanze non si propaga nei metalli seguita-

mente, come suole per legge in tutti gli altri casi. Ma non fu dif-

ficile ricondurre questa apparente eccezione sotto alle regole gia

conosciute. II calorico che si prova dalla mano non e gia prodotto
dallo stropicciamento della ruota nella estremita opposta, e trasmesso

a salti lungo il regoletto, ma si genera quivi stesso dov'e sentito.

Difatti lo strofinamento determina nella meta della verga che corre

fmo al punto medio, un moto di vibrazione, che ha quivi il suo

punto morto o nodo, essendovi una mano che fa 1'ufficio di staffa;

ma rivive di la da questo punto e va crescendo fino all'altra estre-

mita. Or trovandosi cola un impedimento che arresti quelle vibra-

Uerie X, vol. lt[, fasc. 652 80 W agosto 1877
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zioni, e necessario che vi abbia produzione di calorico secondo

legge comune: e questo appanto interviene alia mano, che string

il capo del regoletto. Cio e tanto vero, che se a quell' estremita si

adatti un termometro, in guisa pero che lasci libero il corso alle

vibrazioni, la temperatura non cresce punto ne poco.

3. A quei che si dilettano di Storia Naturale, usati ad apprezzare
i misteri della creazione sparsi non di rado con piu abbondanza negli

esseri piu minuti ed oscuri, non saranno discare le osservazioni del

naturalista francese P. Babaz d. C. d. G. intorno ad alcune funzioni

poco o nulla conosciute di una famiglia d'insetti^famosa a dir vero pei

suoi istinti geometrici, ma del rimanente di rado fatta segno alle

umane simpatie, se non fosse fra gli entomologi. Trattasi dunque di

un nuovo e non ispregevole capitolo "da aggiungere nella vita della

maggior parte dei ragni nostrani, dimostrati volatili tuttoche senz' ale,

e per piu mesi dell' anno abitatori stabili dell'atmosfera, dove nuotano

e vogano non ostante il loro peso specifico, siccome i pesci nelP acqua.

La cosa ha dell' incredibile e confessiamo che da noi pure fu accolta

con diffidenza, intervenendoci poi quello che 1'autore racconta essere

occorso ad altri prima increduli poi convinti dair evidente testimo-

nianza dei fatti. Esponiamoli colla maggior possibile brevita, ma
nelFordine medesimo da lui tenuto neila relazione, che con istile

amenissimo e pieno di verita ne diede alle stampe. Egli racconta

cosi 1'origine delle sue ricerche: lo stava, son quindici anni, se-

duto in una capanna del giardino, inteso a leggere, quando un

piccolo ragno venuto non so donde comparve sul mio libro e si mise

a percorrere precisamente il tratto che io stava legendo. Diedi un

soffio per cacciarlo; ma invece d'andarsene, vedo che alza 1'addome

d' un modo strano, lo appunta in alto e senza capirne io il come,

si solleva in aria flno ad una vettina di verdura, che mi stava so-

pracapo. Domine! dissi io: che ginnastica $ cotesta? e come e andato

il fatto ? Per chiarirmene, riprendo il ragno, lo rimetto sul libro, e

dopo essermi accertato con un giro di mano che non v'era alcun

filo invisibile a cui potesse aggrapparsi, soffio di nuovo. E il ragno
niente meno ripete il giuoco di prima. Lo riprendo allora con rad-

doppiata curiosita, e perche niente mi sfugga, esco ai raggi del

sole. Metto la bestiuola sul libro, me 1'accosto bene agli occhi, e

parendomi che nulla mi sfuggira, do il soffio. II ragno riprende la

sua postura inclinata, schizza un tenuissimo filo pronto come una

saetta, si solleva nell'aria e si dilegua. Confesso che rimasi stupe-

fatto. Mai non m'era imaginato che queste bestiuole potessero volar

senz' ale. La prima singolarita osservata dal P. Babaz e che la

maggior parte dei ragni ma specialmente alcune varieta di Thomisus

e di Lycosis, oltre al filo che tirano, hanno la facolta di schizzarne,
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come il sopradetto, uno o parecchi, di una lunghezza talora prodi-

giosa, fin di cinque o sei metri e val come dire millecinquecento e

due mila tanti della lunghezza del loro corpo. Di questi fili si av-

valgono per valicare direttamente le distanze, per tendere le tele da

un punto all'altro, ed anche, come teste si vedra, per sollevarsi in

aria e andarvi in caccia. II ragno dirizza allora Faddome verso la

dove vuole andare : il filo partendo come un dardo, va ad incollarsi

al bersaglio ed egli vi passa quasi sopra un ponte sospeso. Se il filo

venga troncato, spesso gliene tien dietro immediatamente un altro;

e sono cosi tenui e scorrono cosi rapidi, che li diresti raggi di luce.

Ma non e maraviglia minore il vedere come codesti fili mentre ade-

riscono alia filiera, sembrano non esserne al tutto indipendenti, e

potersi anzi dirigere in qualche modo ancora dall' animale. II Babaz

asserisce d'aver veduto qualche ragno che non avendo imberciato

nel segno al primo colpo seguiva a tenere il filo volto dirittamente

alia parte medesima e quasi palpare cercando di farlo aderire.

L'altra abilita dei medesimi ragni, connessa colla prima benche per

legame, a quanto pare, non necessario; e quella di volare, cioe di

sollevarsi in aria ora coll'aiuto del filo ora senza, e viaggiare in

tutti i sensi, insomma muoversi in essa come in proprio elemento.

Asserisce 1'autore d'aver osservato questo fatto le mille volte e fattolo

osservare a gran numero di persone, le cui obbiezioni tolte dalle

leggi di gravita cadeano senza forza davanti all'evidenza della prova.

Racconta anzi che, essendo incaricato della cura di certi convit-

tori, questo del dare il volo ai ragni era divenuto un ordinario loro

divertimento: conoscendone gia le specie adattate, i giovani ne anda-

vano in caccia, gliene recavand gl' individui presi ed egli postisili

sul dito, li faceva partire a volo per 1'aria, dove non tardavano ad

uscire di vista. Occupandosi un giorno di tali cimenti con alcuni

curiosi nel cortile del collegio, si die il volo ad una licosi, che

s'impegno da prima sotto il chiostro, e lo percorse pel tratto di

presso a 20 metri, tenendosi a un decimetre dalla volta, contro la

quale andava di tratto in tratto a percuotere, quasi cercasse un

passaggio; poi uscita all'aperto, si sollevo a perpendicolo finche

scomparve. D' ordinario pero prima di partire gli aracnidi aeronaut!

lanciano un filo e lo seguono per qualche tempo, poi lo strappano

d'un tratto, e se ne sopravanza un capo dalla parte loro, lo aggo-

mitolano e lo rigettano da se, formando que'ghiomi a ciambella che

si veggono per aria nella stagione dei cosi detti fili della Vergine.

Altre volte vogano tranquillamente con un filo, che si eleva loro sopra

verticalmente, rassomigliando a piccoli archipenzoli sospesi nel-

raria. L'apparente immobilita del falco che si libra nelle alte re-

gioni delP atmosfera. e un nodo non ancora risoluto nella teoria del
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volo degli uccelli : i ragni ce ne presentano un altro ancor piu ser-

rato, nella loro navigazione aerea. Essi vogano generalmente supini,
colle zampe raccolte e per quanto si puo scorgere, perfettamente
immobili.

Messa in sodo la facolta di volare, quella del far dimora piu o
meno lunga nell'aria non puo creare maggior difficolta. Non ci aspet-
tavamo pero che tal dimora si prolungasse tanto che si potesse dire

essere P aria P elemento naturale, dove parecchie specie di ragni
menino la vita per ima buona parte dell' anno. E pur tanto ci fa

sapere il Babaz. Egli ha messo fuor di dub bio che ogni anno fin

dai primi bei giorni della primavera si effettua verso quelle alte

regioni una trasmigrazione di parecchie specie, che vanno a pas-
sarvi la bella stagione, a tendervi le loro reti, a far le loro cacce,
e non calano di nuovo a terra se non alle prime aebbie d'autunno

per entrare nei loro quartieri d'inverno. Egli aggiunge doversi ad
esse attribuire quel fenomeno cosi strano e non mai sufficentemente

spiegato, che va sotto il nome di caduta de'/iZi della Veryine. Sanno
tutti gli entomologi, e in alcune regioni lo .sa tutto il volgo, coine

ogni anno due volte, P una in primavera P altra in autunno, suol

vedersi per alcuui giorni P aria ingombra di fili di ragno quali di-

stesi e quali a gomitoli in tanta quantita, che i campi ne sono talora

tutti ricoperti. Non occorrendo spiegazione migliore, si disse che
doveano essere raccolti dal vento nelle selve o sollevati dalla terra

e menati in giro. Una tale interpretazione arbitraria e per nulla

confermata da osservazioni idonee, non abbisogna d' essere confu-

tata. Ecco come il Babaz fu condotto a scoprir quella che egli ha

poi pubblicata. Fin dalla prima apparizione di questi fili nelP au-

tunno aveva egli osservata P apparizione di un numero sterminato

di ragni sparsi in quei di dappertutto, mentre. poco prima non se ne
sarebbe incontrato uno in paese : ed appartenevano appunto alle

specie che egli conosceva per aeronaut! esperimentati. Passato poi
Pinverno ne'pertugi e nelie fessure, ricomparivano di primavera

per pochi di, ma sparivano indi a poco tutto ad un tratto, quasi

per incanto. Era gia questo un buon indizio; ma per formare una

dimostrazione apodittica, si conveniva cogliere quegP insetti nelPatto

stesso della loro ascensione e della loro discesa. Difatti un bel

giorno d'ottobre, mentre il Babaz stava contemplando la caduta,

dei fili della Vergine che lioccavano in gran copia, gli venne scorto

vicino a se uno di que'piccoli ragni nerastri che a tratti a tratti

veniva scendendo dalPalto. Egli pendeva da un lungo filo che mettea

capo, un sette od otto metri piu su, ad un grosso ghiomo, che a

tratti uguali scendeva anch' egii lentamente. Posto in sulP avviso il

naturalista, ed esaminando similmente gli altri fiocchi, vide ripe-
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tuto lo stesso fenomenp si comunemente, che non v'era quasi fiocco

da cui non pondesse il suo ragnetto. L'ipotesi era per meta pro-

vata. Piu dillicile assai fa il sorprendere gli aeronauti nella loro

partenza; e v' occorsero cinque o sei anni prima che il paziente

osservatore vi riuscisse. Vedeva egli bensi avvenire qua e cola, qualche

ascensione; ma non erano di tal momento che corrispondessero alia

sua espettazione. Alia fine un piccolo cambiamento introdotto nel

modo di osservazione gli die vinta la partita. Fin 11 aveva osservato

tenendosi in pie sulla proda di qualche campo, e il luogo era bene

scelto
;
ma la posizione difettava : perocche non avvenendo le ascen-

sion! se non nelle belle giornate, precedute il piu delle volte da

stagione piovosa, non e possibile stando in piedi discernere i ragni

dalle migliaia d'altri insetti che allora guizzano per 1'aria. E d'uopo

atteggiarsi o carpone o altrimenti, in guisa che lo sguardo corra

orizzontalmente quasi rasente a terra e volto di verso il sole. Se uno

si apposta cosi nel luogo e nella stagione suddetta, verso le ore 9

1 del rnattino, egli scorgera a un momento dato una moltitudine

di fili argentini scoccare, quasi una fuga di razzi, da ogni parte

verso il cielo. E il preludio. Poco stante i ragni si staccano lenta-

mente da terra e si sollevano ciascuno dietro al filo suo. Tali sono

1 principali fenomeni riferiti dal Babaz : che non s' avventura a

darne spiegazione se non in parte e per via d'ipotesi, lasciando che

altri naturalist! ne offrano di migliori se ne hanno. II Lister avea

gia osservata la navigazione aerea di una Licosi aggrappata al suo

fiocco: il Darwin nel suo Giornale nota di una pioggia di fili della,

Veryine caduta sul Beagle in cui egli navigava presso le foci del

Rio della Plata: cadeva, cosi egli racconta, insieme con essi una

moltitudine di piccoli ragni tutti simili, lunghi una linea e di color

bruno: e si teneano tutti al filo, nessuno al fiocco. Come si vede,

le osservazioni del Babaz hanno ben altra estensione. Del rimanente

egli opina che questi ragni sostenuti nelle alte region! aeree per
la distensione di una vescica interiore analoga a quella dei pesci,

lancino dalle loro filiere che sono multiple e simili alia nube d'un

inaifiatoio, tutto un mazzo di fili, dove vengono ad impigliarsi i pic-

coli insetti vaganti in quelle altezze, poiche vi si veggono eziandio

le rondini andarne in caccia: i fili pressoche untuosi non si bagnano

per pioggia, ma sono ottimi conduttori del calorico; onde anche in

terra si coprono di abbondanti gocciolette di rugiada: percio se dopo
una notte serena d'autunno sopragiunge una nebbia, inumiditi e

aggravati ricadono in se stessi e formano quei fiocchi che nelle

giornate brumali, dalle ore 10 o 11 del mattino in poi si veggono
cadere in si gran numero al suolo insieme coi ragni che ne furono

gFinquilini durante la state.
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FirenzQ, 9 agosto 1811.

i.

ROMA (Nostra corrispondenza). Fama del Cagliostro prima del processo ro-
mano: Pareri sopra di lui

dell'Avyocato
Felice Tribolati: Nolizie biografiche

del Barberi che processo il Cagliostro e ne scrisse la veridica storia: Fole
e romanzi che sopra la propria vita questi racconlava ai suoi illuminati, se-

condo i document! del processo.

Quando Giuseppe Balsamo, detto il Conte Alessandro Cagliostro,

visitatore e maestro illuminatore dei massoncini romani, fu colla sua

Cagliostressa carcerato in Roma il 21 dicembre del 1189, egli, che

ora, grazie appunto ed esclusivamente al processo fattoglisi in Roma
dal Sant'UiTizio, non passa piu, presso gli stessi suoi fratelli fram-

massoni, che per un truffatore famoso, tanto famoso che il nome
dell'individuo divento quello del genere, egli godeva invece allora,

grazie appunto e specialmente ai suoi fratelli frammassoni, di una

incredibile fama di medico, di filosofo, di scienziato e perfmo di

profeta, di veggente e quasi di taumaturgo. E non gia soltanto presso
il volgo facile sempre a pigliar per buone le false fame fabbricate,

allora come adesso, dai falsarii di eroi, di idoli e di feticci politici,

militari e letterarii, purche servitori delle camorre massoniche e

settarie
;
ma ancora e specialmente presso i piu alti e cosi detti colti

personaggi anche principeschi e perfino ecclesiastici. Cio avveniva

specialmente in quei paesi piu illuminati o non cattolici o di vita non

cattolica dove, adesso come allora, quelli che vanno piu tronfii della

loro incredulita al Vangelo ed alia Chiesa si buttano piu abbiettamente

creduli ai piedi dei Mesmer, dei Lavater, dei San Germani, degli

Svedemborg, dei Cagliostri e di tutti gli altri ciurmadori, che allora

si chiamavano filosoG. ed illuminati ed ora si chiamano magnetizzatori,

medii, spiritisti e giratori di tavole e di teste. Chi mai crederebbe

(dice a pagina 41 il Compendia della Vita e del Processo del Ca-

yliostro) che egli fosse accolto nelle citta piu illuminate come

it un astro propizio del genere umano e qual novello profeta? Che

si accostasse bene spesso anche ai Troni? Che fosse corteggiato

dai grandi? Che ricevesse, non diremo atti di benevolenza, ma
di omaggio, di servitu e di venerazione? II fanatismo giunse al

a segno che, non solo si vide comunemente delineata la sua ef-

figie sui ventagli, sugli anelli, sugli ovati da appendersi al petto,

ma ne furono anche scolpiti e fusi diversi busti in marmo e in

bronzo e collocati nei palagi piu illustri. Sotto uno di questi si

leggeva Fiscrizione: Divo Cagliostro. Non par egli qui di leggere
la relazione di simili onori resi in questi anni a non dissimili per-
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sonaggi non solo dalle plebi ma da Principi, Ecclesiastici e Letterati

anche chiarissimi? Ai quali tutti, plaudenti e plauditi, non manca,

in verita, per luce e trionfo finale, che un buon processo romano.

Ma si possono intanto godere quello, se non della storia, alineno

della Cronistoria ora condotta a terraine, e che, come e, senza

dubbio, la migliore delle opere di Cesare Cantu, cosi sara la piu

letta e la piu duratura, non ostante il dispettoso silenzio con cui

1'accolsero i camorristi della stampa massonica e liberale italiana;

la cui influenza, nel dare e nel torre il credito ai libri ed agli autori,

comincia ormai, tra noi, ad uguagliare quella dei loro strilloni ossia

pubblicisti delle strade. II giornalismo in Italia e molto in basso

(confessa la Nazione dei 2 agosto corrente). Che ci e da aspettarsi

da quel volgo di pubblicisti senza nome che digiuno di studi,

senza volonta di fame, e per campare alia giornata, non sapendo

dove battere la testa, e non volendo ne aspettare ne faticare per

procacciarsi uno stato, si butta in un giornale, scrittore d' articoli

senza sugo, seppure non si da alle personalita ed agli scandali?

Eppoi si lagnano perche il giornalismo non da riraunerazione suf-

ficiente a chi lo professa, e perche non e tenuto nella venerazione

che si vorrebbe! E conchiude prevedendo che: il giornalismo

precipitera anche piu basso; e ne vedremo sempre piu gli efTetti

u nell' educazione del paese. Peccato che, fmita la sua chicchiriata

dell'articolo di fondo, voltata la pagina e venuta alia razzolatura delle

sue Notizie particolari valicane trafugate alia Gazzetta delle carlo-

line d' Italia, la Nazione, dimentica delle sue lezioni agli altri, dia

loro cotidianamente Fesempio di articoli senza suyo seppure non anzi

pieni di personalita e di scandali o almeno di pettegolezzi, degni, al

piu, della Voce del direttore della propria Miseria. E vero che non

le costano niente, secondo che si pretende da chi pretendc sapere i

segreti dell' ex ministro Cantelli. Ma valgono anche meno. Per fermo

non saranno questi i giornali, benche tra i men peggiori d' Italia,

che possano giovare o nuocere alia fama dei libri e degli autori.

Di uno dei ritratti teste mentovati del Cagliostro trovo menzione

in un erudito articolo intitolato Conversazioni di Giovanni Rosini,

scritto dal chiarissimo signer Avvocato Felice Tribolati residente in

Pisa ed iaserito nel n 19 (domenica, 29 luglio 1817) del Suppli-

inento della Gazzetta d' Italia. Sono quelle Conversazioni memorie

letterarie che il Tribolati udi dal Rosini: e in questa, che e la set-

tima delle fmora stampate, si trovano varii ricordi raccolti da varie

fonti e bocche, tutte di buona ma non tutte di esatta fede, sopra il

Cagliostro e le sue imprese. Ne delle piu o meno lievi inesattezze

di alcuni di quei Ricordi si dee dar punto colpa al Tribolati che

non fa che citare le altrui, qualunque siano, testimonianze e quando
scrive di suo scrive molto piu saviamente di quello che porti 1' uso
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ordinario di altri scrittori della Gazzelta d''Italia. Non sembra per6
da approvare cio che egli dice in lode a dello storico Luigi Blanc che

u non ha creduto derogare alia dignita della sua bella storia dei

a Dieci anni (leggi della Rivoluzione francese che egli nomina, in-

(( fatti, a pie di payina, ma senza citazione ne di libro, ne di capo,
ne di pagina) prendendo ad esaminare la vita e i fatti del Ca-

ff gliostro. Per tacere della Storia dei died anni (dal 1830 al 1840)
che e molto inferiore alia precedente della Rivoluzione francese,

questa stessa non ha altro merito che Fampiezza e presso che non

dissi la totalita dei documenti sopra cui Luigi Blanc la scrisse: do-

curnenti fornitigli dall'italiano Panizzi bibliotecario a Londra. Ma

quanto alia vita che ii Blanc infuse a quei documenti, essa e tutta

artefatta e falsa: ne piu ne meno di quella che il Theiner infuse

alia sua Vita di Clemente XIV e Nicomede Bianchi alia sua Storia

della diplomazia italiana : due opere tutte irte di documenti inter-

pretati male ed anche a rovescio. II Blanc infatti non tende che a

porre in bella luce il male ed anzi il peggio della rivoluzione fran-

cese: sotto il quale rispetto la sua non e storia ma romanzo. Notevole

del resto e non inutile a leggersi e il capitolo terzo del volume se-

condo (edizione di Parigi del 1869) intitolato J rivoluzionarii mistici,

dove si trova cio che il Tribolati cita nel suo lavoro sopra il Ca glio-

stro. Ma egli forse non osservd abbastanza che. appunto dove il Blanc

parla (a pagina 81) del role assigne a Cagliostro, di cui fece la prima
menzione alia pagina 64, cola appunto il Blanc non cita altra autorita

che la Vie de Joseph Balsamo che e Fesatta traduzione del Com-

pendio italiano della Vita e del processo del Cagliostro edito in Roma
nel 1191 dal governo pontiflcio per mezzo dell' avvocato fiscale mon-

signor Barberi. E cosi pure ogni volta che cola ed altrove il Blanc

parla della Massoneria del Cagliostro, non si appoggia che air au-

torita del processo romano di cui copia le intere pagine fedelmente.

II che e una nuova confermazione di cio che piu sopra accennai, cioe

che non d'altronde che dal processo romano il mondo venne in

cognizione della vera vita e delle vere geste del celebre impostore.

Cosi pure e da notarsi che, quando si tratta degrilluminati, il Blanc

cita sempre e lungamente il Barruel, che fu il vero e primo illumi-

natore di quelle tenebre; senza il quale gli stessi frammassoni

quasi nulla saprebbero ora della loro storia e deile loro imprese.

Ed e una vera fortuna che Luigi Blanc, settario egli stesso, mas-

sone ed illuminato tenebrosissimamente abbia lealmente citati nella

sua storia i documenti romani sopra il Cagliostro e del Barruel

sopra la Massoneria: giacche cosi li ha involontariamente racco-

mandati a quei leali eruditi che amano dissetarsi ai fonti anziche

ai rigagnoli. Che se il Blanc, non ostante tutta la raccolta dei

documenti posti a sua disposizione dal Panizzi in. Londra, non pote
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sopra la Massoneria del Cagliostro ed il role a lui astiyne citare

migliori documenti che il processo romano, vedra certamente da

questo il ch. Tribolati che e da correggere il suo lavoro dove dice

che: durante la prigionia del Balsamo in Castel Sant'Angelo, mentre

s'istruiva il suo processo, usci alia luce un libretto, che ebbe molta

voga in que' tempi, intitolato Corrispondenza seyreta sulla vita pub-
a blica e privata del conte Cagliostro, 1191. Dove, prima di andar

innanzi, e necessario notare essere inesatto che il libretto uscito

nel 1191 uscisse alia luce mentre si istruiva il processo: giacche

gia era uscita la sentenza il 7 aprile dello stesso anno; e 1'autore

di questo libro e appunto il gia mentovato Barberi, auto>re ossia

istruttore del processo, che pubblico quelle notizie con licenza del

Governo, per contentare la giusta curiosita del pubblico romano e

forastiere. Questo libro (segue il Tribolati) raccoglie quanto si

bisbigliava allora sul Cagliostro. pretende svelare i misteri dei

(( liberi muratori e degTilluminati e nella fine annunzia il Compendio
a stsmpa del suo processo evidentemente pubblicato dal Governo

romano per iscreditare nella parte politica il celebre ciarlatano.

II che tatto e parimente inesatto e da correggere. Infatti questo
libro raccoglie, non do che si bisbigliava, ma cio che appariva dal

processo gia stampato in compendio secondo che dice lo stesso libro

nelYAvviso dell' editore. Inoltre e evidente che quel libro non fu stam-

pato per iscreditare, ma per far conoscere il Cagliostro anche nella

sua -parte politica e massonica. Che se la cosa fosse come dice il

Tribolati, come si spiegherebbe che egli stesso citi e lodi il Blanc

che copia quel libro appunto nella parte politica, cioe massonica, tutta

esattamente e letteralmente ricavata dagli atti autentici del processo
e dalle confessioni giudiziali del Cagliostro? Ma posta la evidente

lealta del Tribolati, bisogna dire che egli non abbia mai visto quel
libro ne il processo stampato e che sia stato ingannato da qualche
falsa citazione o relazione altrui. Delia quale lealta del Tribolati e

per me, tra gli altri, evidentissimo argomento si quello che egli ac-

oenna dell'avvicmarsi alia verita storica cio che narra delle sette

I'Ebreo di Verona del Padre Bresciani: si le parole con cui

chiude il suo lavoro dicendo: io qui tronco la lettera del buon

siciliano (Don Agostino Gallo) che paragona ai Cagliostri del pas-

sato secolo quelii del corrente di minore ingegno e maggiormente

irnpostori, perche sarebbe inutile lamento : non vox clamantis in

(( deserto, ma 1# voce di un savio in un ospedale di matti. Del che

nulla poteva dirsi piu opportunamente.
Or venendo al ritratto del Cagliostro di cui dissi farsi menzione

in questo lavoro del Tribolati, esso e ricordato appunto dal mento-

vato Don Agostino Gallo nella citata lettera che sopra il Cagliostro

egli scrisse da Palermo al Tribolati nel 1868; dove narra che essendo
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io giovanetto, dopo alquanti anni che era morto il Cagliostro in
a Roma (doe nel forte di San Leo) osservai il suo ritratto in Palermo
a in una bella miniatura, certo dipinta in Francia, che mi fu ofTerta a

gran prezzo, onde non potei acquistarla e ancora me ne duole.
Aveva un volto rotondissimo, rosso come il sole (beveva infatti

cc motto e spesso di un ottimo Tokai da lui medkato e rinviyorito
a con droyhe di pessimo ed immoralissimo effelto: e quello vendeva
(( anche come il suo elisir di lunga ed anzi perpetua vita, chiaman-

dolo vino egiziano), lieto e piacente, e mostrava grande intelligenza,
a ma non gia la furberia onde pote illudere, coll'aiuto della Masso-
a neria, tutta FEuropa. Ma non Roma; dove anzi pare che non si

sarebbe trovato molto rassomigliante il suo bel ritratto di Palermo.

Leggo infatti a pag. 29 della sua Vita scritta dal suo giudice pro-
cessante, che lo dovette studiar molto e da vicino, che chi ha ve-
a duto e trattato il Cagliostro sapra attestare che nulla ha mai a\uto
o di lusingante si nelFesterno che neH'interno. Basso di statura,
bruno di carnagione (yiacche in Castel Sant'Anyelo non gli si dava

a il vino egiziano) pingue di corpo, torvo nell'occhio, di un dialetto

siciliano che, misto con qualche favella oltramontana, gli fa parlare
un linguaggio pressoche ebraico, senza niuno di quegli ornamenti
che sono comuni nel mondo elegante, senza cognizioni, senza scienze,

a privo affatto di qualunque risorsa, come mai, chiedera taluno ecc.

Dal che si puo congetturare che, oltre il rosso del viso lieto e pia-

cente, gli fu anche aggiunta nel ritratto di Palermo Faria di grande
intelligenza che, a vero dire, non si mostro che pochissimo nel pro-

cesso, come si vedra. E cosi pure non diede mai verun segno che

egli, come dice il Gallo nella sua lettera, dovesse avere un talento

a prodigioso e coltissimo (salw che nel truffare) e svariate cogni-

zioni, perche ebbe in giovanezza estesa educazione letteraria. La

quale si sa dal processo essersi esclusivamente ristretta ad un po'di

chimica da speziale imparata nella spezieria dei Fate Bene Fratelli nel

loro noviziato di Caltagirone. Fu, e vero, alquanto, in Seminario a

Palermo; ma ne fu cacciato nella sua eta di tredici anni. Ne d'allora

innanzi attese piu a veruno studio
;
salvo che ad un poco di disegno,

come appare dal processo e dalle sue stesse risposte sgrammati-
cate, inette e proprie di uomo privo di ogni ombra di lettere: si che

neanche sapeva esprimersi bene in una qualsiasi lingua, balbettando

un poco di tutte e nell'ita liana non sapendo, come si vedra, espri-

mersi ne a voce ne in iscritto che del tutto barbaramente. II che

riferisce anche il Mirabeau nella sua Leltera nominata, ma (come io

ho fondamento di credere) non letta dal Tribolati sopra il Caylioslro

(Berlin 1180): dove a pagina 15 si legge che: il preteso Conte Ca-

c gliostro si esprime male in tutte le lingue che parla: ed a pa-

gina 18: a secondo quelli che Fhanno a lungo osservato il Conte Ca-
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gliostro e uomo di poco buon senso. E conchiude Topuscolo a

pagina 48 dicendo: Tollerate Cagliostro, tollerate Lavater, tollerate

(t Suiler: ma tollerate anche coloro che li denunziano come tanti

>( pazzi perche ripugna loro di dichiararli bricconi (fripons).

Or come con si poco capitale di natura e di studio e colla sola

attitudine alia menzogna, alia truffa ed all'empieta, sia il Cagliostro

riuscito a si grande celebrita nei fasti dei truffatori massoni,in parte

apparira dal seguito di questo racconto ed in parte si puo intendere

fin d'ora da chi consideri che habent sua fata anche i ciarlatani.

Chi infatti, salvo pochissimi, conosce, non dico le imprese, ma il nome
dei Borri, de' Casanova, dei San Germani ? Chi, per parlare soltanto

di celebri truffatori siciliani contemporanei e colleghi del Cagliostro,

conosce il nome e le imprese degli Agliata, dei Nicastri, dei Vivona?

Pure tutti costoro valsero ai loro tempi piu di un Cagliostro, ben-

che la loro fama non sia giunta, come quella del Cagliostro, fino ai

nostri. Lo stesso Weishaupt, che a petto del Cagliostro e come un

elefante dinanzi ad una pulce e che, come il Cagliostro, si lascio

pure cogliere dal governo allora non massonico di Baviera colle

mani nel sacco con tutte le sue carte importantissime, tutte pari-

mente pubblicate come quelle del Cagliostro, lo stesso Weishaupt e

lungi dall'avere la notorieta del Cagliostro vero pigmeo dinanzi a

lui. Gli e che P attenzione degli uomini ha i suoi confmi e va molto

a caso nella scelta degli oggetti su cui fissarsi. Se pure non vo-

gliamo dire che, in questa circostanza come in molte altre, Roma
abbia avuto il solito privilegio di attirare la comune attenzione su

q'uanto, comechessia, la riguarda.

Or dunque tale essendo, specialmente allora, la fama del ciarlatano

Cagliostro, se non in Roma, almeno altrove, e tutto essendo fin allora

intorno a lui involto nell'ombra e nel mistero, non 6 da stupirsi se,

poiche fu carcerato dal Sant'Uffizio per la sua gia dimostrata reita di

tentati affigliamenti alia Massoneria in Roma e per altri delitti contro

lo Stato e la religione, P istruzione del processo di un personaggio di

quella sorte sia stato affidato al celebre Avvocato e fin dal 1180 procu-
rator generate del fisco e della Camera Apostolica Monsignor Giovanni

Barberi. Scrisse poi questi il Compendia della vita e delle gesta di

Giuseppe Balsamo denominate il Conte Cagliostro; che si e estratto

dal processo contro di lui f'ormato in Roma I' anno 1790 e che puo
servire di scorta per conoscere Vindole della setta dei Liberi mu-
ratori: in Roma 1191: nella stamperia della Rev. Camera Apostolica:
Q poi la Corrispondenza segreta sulla vita pubblica e privata del

Conte di Cagliostro: ossia gli arcani svelati ed il Cagliostrismo

smascherato etc. n 91: e quindi gli Aneddoti della vita di Giuseppe
Balsamo che pcssono servire di continuazione alia sua vita: Berna

(Roma) 1191: come pure (secondo che pare almeno probabilissimo)
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le note a pie di pagina al Manifesto di Giuseppe Balsamo o sue

difese contro il di lui processo formato dalla Sacra Inquisizione :

traduzione dal francese cui s'appongono alcune note ecc. ; tutte scrit-

ture appoggiate agli irrefragabiii documenti del severissimo ed im-

parziale processo. Ed e da notare che in esso processo si trovano

inserite e nelle dette scritture si trovano ai loro luoghi citate ed

all'uopo anche commentate tutte le molte altre scritture forestiere

e gli atti dci tribunal! esteri relativi alle imprese del Cagliostro in

Londra, Parigi ed altrove, che si trovano citate presso il Blanc ed

altri: non che tutte le carte massoniche trovateglisi in casa nelFatto

dell'arresto. Cosi che chi fece diligenti ricerche delle varie scrit-

ture uscite sopra il Cagliostro, in nessuna, e neanche nel Blanc che

ne ebbe una vera dovizia in Londra a sua disposizione, non ha trovato

nulla che piu e meglio non fosse, almeno per quanto era necessario.

accennato nelle citate scritture del diligentissimo Barberi. Perfino il

Thory che, nelle sue Oriyines Mayni Orientis Galliarum, dice d'aver

scoperto a Parigi i Rituali del Cagliostro e li copia tutti per io

lungo, non da nulla di piu (quanto a cio che veraraente importa) di

quello che si trova nel Compendia del Barberi, a cui poi il Thory
stesso e costretto di ricorrere nominatamente in tutto il resto della

vita del Cagliostro. E questo giova dire e ripetere tanto piu accura-

tamente quanto che lo stesso lealissimo signor avvocato Felice Tri-

bolati sopra citato, non solo colla lettera da lui inserita nel suo

luvqro del Gallo, ma colle stesse sue proprie parole, pare voler me-
nomare Tautorita del processo romano e delle pubblicazioni cui esso

diede luogo in Roma con licenza ed approvazione della Santa Sede;

mentre invece si trova che, se si suppone dubbia Fautorita di quel

processo e di quelle scritture, cadono issofatto per terra tutte le

altre posteriori, anche di liberali e di frammassoni, che sopra di esse

unicamente si appoggiano sia che citino sia che non citino (ma quasi
tutti la citano) Tautorita dei processi e delle scritture rornane: do-

vendosi, in tal caso, forzatamente ritornare, per 1' estimazione della

vita e delle geste del Cagliostro, a quella misteriosa idea del suo

essere straordinario che svani esclusivamente in forza del processo
romano. Soltanto dopo di esso, infatti, il Cagliostro comincio ad essere

universalmente creduto quello che si crede ancora adesso, cioe un

ciarlatano massone e truffatore. Prima o senza di quel processo.

nessuno ha diritto di negare che egli fosse come a dire il Garibaldi,

il Mazzini, il Cavour del suo secolo, a dir poco. Esiste infatti un

suo ritratto pubblicato in Parigi in capo alia memoria in sua difesa

nel processo della Collana di diamanti, sotto cui si leggono queste

parole: Riconoscete qui le fattezze deiramico degli uomini: tutt'i

suoi giorni sono un nuovo benefizio alF umanita : egli prolunga la

a vita, soccorre Findigenza: e la sua ricompensa sta nel solo piacere
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a di essere utile al mondo: Cosa che non si puo dire sinora di

nessun eroe ne frammassone, ne ciarlatano politico o militare dei no-

stri tempi.

E perche sempre meglio si veda qual fede si debba al processo

romano accennero qui ci6 che del Barberi, che 1' istrui, narra uno

dei suoi biografi, il Baldassarri, nel libro IV della prima parte della

sua Relazione ddle avversita e patimenti di Pio VL Dove, in primo

luogo, a pag. 301 narra che, appena entrati in Ronia i Francesi I'll feb-

braio del 1798 e proclamatasi la repubblica, i primi ad esservi ar-

restati, il 15 delio stesso mese, e condotti in prigione in Castel

Sant'Angelo furouo u alquanti personaggi molto odiati dai repubbli-

(i cani: doe i prelati Consalvi e Crivelli, il Fiscale Barberi ed il ge-

o nerale Gandini. E piu sotto a pagina 401 : a il terzo prigioniero,

a dice, fu Monsignor Giovanni Barberi che fin dall'anno 1780 era

K prociiratore generate del Fisco e della Camera Apostolica. Fu uno

dei piu abili, piu fedeii e piu onesti servitori che mai avessero.

nel loro lungo pontificate, Pio VI e Pio VII. Di lui servivasi ii

governo papale nei piu delicati e difficili affari, specialmente in

quelli che spettavano alia polizia di Roma e delle provincie. Onde

a i repubblicani di Francia e di Roma 1'odiavano a morte; e poiche
a 1'ebbero imprigionato in Castel Sant'Angelo lo sottoposero a ri-

ft gorosissimo processo. Ma, non trovando titolo alcuno per condan-

narlo, dopo quarantun giorno di prigionia gli periaisero di tor-

narsene in seno alia sua desolata famiglia. Nella primavera del

1799 lo condannarono a morte in contumacia, come fautore del-

it 1'impresa del Re di Napoli contro i francesi alia fine del 1798 :

a nella quale impresa il Barberi non aveva avuta parte alcuna. An-

(i cora al tempo della persecuzione di Bonaparte contro Pio VII il me-

<( desimo Barberi fu menato, quantunque infermo, in Castel Sant'An-

gelo e ci stette quaranta giorni; poi fu rilegato a Spoleto. Poi con

larghe promesse fu tentato ad accettare un impiego giudiziario

dall' usurpatore dei dominii del Papa. Ma egli, quantunque ridotto

<c alPindigenza. disse coraggiosamente di no. Questo valentissimo e

u virtuosissimo uomo fini i gloriosi suoi giorni nel mese di agosto

del 1821 : e li fini nella sua carica di Procuratore generate dei

Fisco e della Camera Apostolica che egli aveva due volte perduta e

due volte ricuperata, secondo le solite vicende dei destini di Roma.

Dello stesso Barberi trovo un curioso ricordo nel volume secondo

delle Memoires historiques et philosophiques (che vuol dire macon-

niques) sur Pie VJ: opera ora molto rara specialmente nella su;,

prima edizione di Parigi, dell' anno settimo della Repubblica (1799; .

Scrisse queste memorie il Barone Bourgoing che fu diplbmatico

sotto Luigi XVI: poi sotto Napoleone I: e mori nel 1811 dopo aver

fitta una seconda edizione, che e ora la piu conosciuta e meno phi-
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losophique, cioe un po'corretta delle sue Memorie sopra Pio VI. che
egli condusse allora fino alia sua morte. Nella prima edizione, alia

pagina 341 del volume secondo, il Bourgoing tutto invaso dello spi-
rito philosophiquQ (( si uso anche severita (dice) contro quel fiscale
K Barberi giustamente odioso per 1' influenza che egli avea acqui-

stata, per le persecuzioni che egli aveva fatte provare a tutti gli
abitanti di Roma (cioe al Cagliostro ed ai Cagliostrini) nazionali
ed esteri, e sopratutto francesi per poco che meritassero ai suoi
occhi il nome riprovato di patriotti. Non gia (notisi bene) che il

Barberi fosse essenzialmente perverso. I suoi nemici stessi ren-
te dono giustizia al suo carattere severo ma incorruttibile. Tutti i

a suoi torti venivano dai suoi pregiudizi e dalla sua ignoranza: cioe
dalla sua fede e religione. Chi poi volesse sapere perche il Bour-

going facesse una seconda edizione delle sue Memoires p/iilosophi-

ques lo capirebbe subito al leggere nella prima edizione la sua sl-

curezza del Ci siamo e ci resteremo. Egli credeva che Pio VI dovesse
essere 1' ultimo Papa nel 1799. Quando, pochi mesi dopo, vide che a

Pio VI era succeduto Pio VII Papa e Re come Pio VI, fece (come
faranno molti altri scrittori d'adesso) una seconda edizione riveduta

e corretta delle sue profezie philosophiques.
Or dunque, carcerato il Cagliostro e venutosi agli interrogatorii,

si dovette, com'e naturale, per prima cosa cercare deir essere e

del tenore della vita di un uomo, di cui fin allora nessuno sapeva
nulla e neanchela patria ed il vero nome. Ne, a vero dire, poteva il

Cagliostro scegliere una citta piu acconcia di Roma per farvisi car-

cerare ed interrogare utilmente allo scopo. Romana infatti era la sua

moglie, dispostissima allora a confessare e rivelare ogni cosa.Romani
ed abitanti Roma erano molti parenti della moglie, che avevano be-

nissimo conosciuto il signor Balsamo palermitano nell'epoca del suo

matrimonio e potevano narrare molti aneddoti curiosi ed utili alia

causa. Fu anche agevole lo scrivere a Palermo, dove si dai parenti
ancor vivi del Cagliostro e si da molti altri che 1' avevano conosciuto

e trattato giovane si seppe quanto si voile sapere. Si diede anche
il caso che si trovasse allora in Roma appunto un Religioso di quelli

che erano col Balsamo nel noviziato di Caltagirone. Scrittosi poi in

altre citta e capitali di Europa e venute tutte le informazioni e gli

atti dei tribunali e paragonata ogni cosa colle confession! del ma-
rito e della moglie sempre interrogati separatamente e senza che

mai il marito potesse conoscere donde e come venivano certe no-

tizie a suo carico, venne ii Cagliostro a rivelare sprovvedutamente
anche quello di che neanche forse si sospettava, e che poi trovavasi

conforme ad altre testimonianze cercate dopo; mancando le quali

e evidente che nessun peso poteva darsi alle parole di un uomo tale.

Sopra il che sono esattissime le scritture del Barberi nel distinguere
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sempre quello che non si appoggia che sopra la parela del Cagliostro

da quello che e invece confermato da altri contest!. II che detto in

generate sopra 1'orditura e 1'andamento del processo e sopra le basi

solidissime su cui posa, giova qui, prima di tutto, dar un cenno della

vita del Cagliostro quale correva pel mondo prima del processo ro-

mano ed era piu o meno creduta in quei bei tempi illuminati anche

da persone colte, ma spregiudicate, cioe incredale, nelle Logge e nei

cenacoli dei filosofl e dei filosofanti. Qaesti cenni della sua vita si

trovano, parte nella lunga allegazione che, mentre il Cagliostro si

trovava carcerato a Parigi nella Bastiglia, scrissero sotto la sua det-

tatura, i suoi avvocati : parte in una vita scritta da lui medesimo poco

dopo, in cui narra cio che gli accadde fmo al suo arrive in Fran-

cia: parte in una seconda sua vita scritta in Londra e intitolata

Confessioni del Conte di Cagliostro dove ripete le cose narrate nella

prima con molte giunte: parte, fmalmente, in un manoscritto trova-

toglisi in casa nel momeAto del suo arresto in Roma, dove racconta

1'accadutogli fmo alia fondazione della sua Loggia madre in Lione

nel 1181
; sopra le quali sue relazioni era fondata F incredibile fama

di cui godeva in tanta parte di mondo.

Egli dunque narra di essere nato a Lisbona da un grande del

regno che lo con segno ancor lattante ad un aio detto Altotas perche

lo conducesse alia Mecca sopra una nave siciliana. Ma, predata la

nave da un corsaro di Tunisi, il bambino, Faio ed il capitano (il quale

egli furbescamente narra che si chiamava Pietro Balsamo) furono

condotti alia Corte del Bey che, conosciuta la loro intenzione di andar

alia Mecca, ve li avvio con iscorta. Se non che nel passare dall' Egitto

all' Arabia assaliti dagli arabi, Pietro Balsamo capitano della nave

rimase loro prigione: e Faio col bambino, mediante un grosso ri-

scatto, poterono giungere allo scopo del viaggio. Rimasero alia Mecca

tre anni, finche Faio Altotas vedendo che, benche ancora bambino, il

Cagliostro era giu atto agli studii, prese congedo dal ScerifFo e si

reco presso il Gran Cofto d' Oriente nel collegio di Salomone fondato

dalla regina Saba in Saba citta dei Sabei dove fu gia il paradiso

terrestre. Nel viaggio pel deserto il Cagliostro narra di aver trovati

impietriti e scheletrizzati numerosi eserciti di Greci, Romani e d'altre

nazioni che egli distinse forse dagli abiti impietriti anche essi. Dal-

F Arabia, per le montagne purpuree, giunsero in un vallone chiuso

da un muro di cristallo di monte, che aveva una sola porta : la quale

si aperse da se: e cola dentro trovarono un vecchio dell'antica Te-

baide. Andando sempre innanzi giunsero all'albero secco; che era

Falbero disseccato della Scienza del bene e del male. Cola era la

citta di Saba nel sito del paradiso terrestre, dove trovarono gli

arabi sabei ed il Collegio di Salomone di cui era direttore il Gran
Cofto con tredici professori. In questo collegio nazionale il giova-
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netto CagliostrOsfu messo a studio dalFaio Altotas: ed in esso im~

par6 i segreti ed i misteri della Massoneria egiziana. Per dieci

anni dovette tacere. Iinparo Fastrologia, Fempirica, la spargirica,

Falchimia e 1' interpretazione dei sogni; e ne usci msionario per-

f'etto, cabalista secondo le regole della davicola, dottore in magia
ed in ogni scienza, ed iniziato nel rito egizio. giungendo anche

alia spirituality di JJJ7 anni. Allora fu dichiarato vicario gene-
rale del Gran Cofto in tutto FOccidente con lettere patenti sigillate

colla divisa coftica del serpe col porno in bocca trafitto da una

freccia, che fu poi il sigillo del Caglipstro, Compiti gli studii, il Ca-

gliostro voile girare un poco il paese attorno e vide cose mirabili,

le quali, come le precedent!, egli non raccontava mica ai buoni cat-

tolici, ma agFilluminati delle sue Logge i quali glie le credevano.

Narrava dunque che in quel suo viaggetto dMstruzione nel paese di

Saba vide certi alberi detti del sole che ogni giorno nascono col sole e

col. sole tramontane dentro la terra. Vide ancora un certo lago detto

centrale perche nel centre del paradiso terrestre, dove Facqua e im-

mobile e profonda quanto il diametro della terra che ne e tutta tra-

versata; si che si vede, come per cerbottana, Faltro emisfero colle

stelle e la luna coi suoi abitanti. Questi il Cagliostro ii pote osservare

benissimo, giacche le acque immobili operano come una lente tele-

scopica ed aumentano gli oggetti seimila volte. Partito dal paradiso

terrestre s' incontro a passare il fiume Sabatione che non mena acqua.

ma sabbia sempre corrente; e cosl giunse alle colonne d'Iside eel

Osiride ed a certe montagne. che sempre saltellavano. Ma egli le

ferm6 per sempre (cosi che ora chi volesse andarle a vedere le tro-

verebbe ferme) con una goccia delFacqua del fcigo centrale di cui si

era portato seco un fiaschetto. Passo poi a visitare la Caldea, dove e

quella famosa specola astronomica dei Caldei che si chiama il Monte

della Caldaia ed e come una cisterna, dentro cui si vedono le stelle

e la luna proprio nel pozzo. Vide anche cola la statua di Nabucco

che sta in aria sospesa tra due montagne di calamita. Passo nelFIberia

e nelF Armenia fmo al monte Ararat sul quale scoperse gli avanzi

dell'Arca di Noe. Giunto a Medina nell' Arabia visito il sepolcro di

Maometto e fu testimonio oculare di quella maraviglia il cui racconto

in Londra gli valse le contraddizioni del giornalista Morand e poi le

persecuzioni dei truffati da lui, si che dovette fuggire. Narrava dun-

que che egli avea visto i Medinesi ingrassare i porci colFarsenico

e lanciarli nelle selve e nei monti contro le bestie feroci, che

mangiando quelle carni ne morivano di veleno. Partito dalla Mecca

trovo per via il suo capitano Pietro Balsamo e con esso lui visit6

FAbissinia, la Nubia, FEgitto e la Libia dove vide quarantamila mum-
mie di Persiani avanzo dell'esercito di Cambise sepolto cola dalle

sabbie mobili. S'imbarcft poi per Malta dove il suo aio Altotas lo
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presento al Gran Maestro Pinto, del quale in certe altre sue relazioni

si fmse anche figliuolo. Morto in ULilta Pietro Balsamo, il Cagliostro

narra, (Taverne preso il nome: poi si fece frate in Sicilia: fuggi dal

convento, visito FEgitto un'altra volta; pass6 a Napoli e Roma dove

prese in moglie Lorenzina Feliciani, e corse in Inghilterra dove vide;

in visione Enoch ed Elia e comincio a far proseliti. Infatti consta,

come si vedra dal processo, che avendo il Cagliostro fatto per un

p^zzo nient'altro che il ciirlatano ed il truflVtore volgare. in Inghil-

terra fu iniziato per laprima volta nella M'issoneria. Ball" Inghilterra

passo in Francia, dove compiuta felicemente la fisica rigcnerazione

spirituale, fondo in Lione la sua Loggia madre. Dopo la qual fonda-

zione, la vita del Cagliostro fa si pubblica che non pote narrare

altri viaggi che i fatti da lui veramente in molte Capitali e Corti di

Europa come si vedra. Ne altro che questa, con piu o meno variant!,

secondo i laoghi e le circostanze, era la storia che del Cagliostro

correva pel mondo quando egli fa carcerato in Roma. E non gia

solo del Cagliostro, ma di altri ancora ciarlatani e massoni di quel

tempo, si credevano allora simili miracolosi avvenimenti, non gia

dai cattolici, ma, come giova ripetere, dagrillaminati, dai massoni

e dai massoncini filosofi e filosofanti. Ed e celebre tra gli altri il gia

mentovato Conte di san Germano figlio, come si crede, di un ebreo

portoghese e rnorto nel 11 8i, il quale si ftceva vecchio di migliau;

di anni come il Cagliostro, e come il Cagliostro fu in grande credito

nelle Logge dei massoni e degrilluminati di allora, sempre stati^

quanto increduli alia verita, altrettanto credenzoni a tutte le ciar-

latanerie degl'impostori.

Ora a questa jQnta vita di Alessandro Cagliostro, colla quale egli:

acquisto tanto credito, fama e ricchezze appunto nei paesi dove piu

fioriva Tincredulita, Feresia, la massoneria, e Filluminazione, contra-

porremo nel prossimo quaderno la vera vita di JMetro Balsamo, quale

in pochi interrogator!! dovette schiettamente confessare; dimostrando

cosi anche egli col suo Ltto, che Roma, vero centro della vera luce.,

non solo non si lascia gab bare dai ciarlatani, ma anzi li sforza a

confessare essi medesimi le loro ciarlatanerie; secondo che si vede

anche adesso, quando si poco tempo basto per iscompigliare le fife

ed imbrogliare le lingue dei liberalismo qui trasportatosi per Funico

e vanissimo scopo di scompigliare. ed imbrogliare il cattolicismo.

Serie 7, fd III. fate 652 31 11 agosto 187?
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II.

COSE liOMANE

1. Praliche soppialte per ridurre la Santa Sede nella necessita di abdicare, rinun-
ziando tacitamente agli imprescrittibili suoi diritli 2. Dichiarazione pubbli-
cata nell' Osseryatore romano e nella Voce della Verita circa 1'impcssibiliia
d' una

cpnciliazione qualsiasi tra la Santa Sede ed i suoi spogliatori 3. Pro-
noslici ispirati dal dispetto all' Opinione.

1. Poco dopo scspesi gli spettecoli di quel teatro politico che e

faula del palazzo di Monte citorio a Roma, i settarii che si conten-

dono il maneggio del potere sovrano e delle rispettive fmanze, sen-

tendo difetto di materia a polemiche d'ordine puramente politico

od amrainistrativo, si gettarono aiidamente e con gara feroce a

sfruttare quel carapo fecondo che e la politica ecclesiastica. Di che

diremo a siio luogo parlando delle cose italiane. Le teoriche d< 1

Dirilto, organo della consorteria del Depretis, circa la necessita di

mettere fuor della legye la Chiesa ed i clericali, a parer nostro, hanno
almeno il merito della schiettezza, onde si vantaggiano sopra le ipc-
crisie mal velate della abbattuta consorteria moderata, i cui rap-

presentanti piu autorevoli sono 1' Opinione di Roma, la Pcrseveranza
di 31ilano, la Nazione di Firenze, di cui sentesi 1' eco nella Liberia

di Roma. Gli uni e gli altri hanno comune lo scopo di sower-
tire affatto Tordine gerarchico della Chiesa cattolica, commettendo
al laicato, non solo 1' amministrazione e la proprieta del poco che

vorrebbesi lasciare al culto cattolico, ma eziandio la istituzione e

nomina dei pastori delle anime. Lo screzio si origina soltanto circa

la scelta dei mezzi. II Diritto adora il knout moscovita ed il despo-
tismo prussiano in materia religiosa; gli altri preferiscono le art!

volpesche onde, salvando le apparenze della liberty in effetto la

Chiesa sia puro mancipio dello Stato. Gli uni e gli altri possono
arrabattarsi

quimto^vogliono, ma non riusciranno alFintento loro.

Dio permette ora, come in altri tempi, che la sua Chiesa sia puri-
ficata dulla tribolazicne e ringagliardita dalla persecuzione feroce

che la strazia in nome della civilla; ma la parola di Gesu Cristo

le Hssicuro il trionfo finale ed anche questa volta si vedra che il

portae inferi non praevalebunt non fu vfina promessa.
Piu nocive e funeste. perche soppiatte ed insidiose e larvcite di

cattolicismo, poteano tornare le pratiche d'una setta, che, animata

dalio spirito della superbia, si crede designata dalla Provridenza a

riformare la Chiesa nel suo Capo e nelle sue membra, per metterla

in armonia coi tempi correnti e colla moderna civiltn. I campioni
di codesta setta procedono per diverse \ie, ma ancor essi mirano

alio stesso scopo: attenuare e ridurre a nulla nel fatto la sovrana

autoritu del Papa, ed introdurre nella Chiesa una specie di presbi-

ierianismo, in cai gli eletti iwyeyni ^bbisno 1'esclusivo diritto di
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sprg.ro i dommi e delta r le leggi della morale, francandosi da

tuite [e p.-istoie dei Concilii an^he ecumenici, delle Bolle Papali, dci

Decrcti de-He Congregazioni Bomane, e burlandosi del S. Uiiizio e

dell" Lidice dei libri proibiti; e tutto cio per conciliare la santitfi

del Vangelo colla civilta del monJo! E.l in q lesto empio lavorio si

dan di spalia gli uni gli altri.

Cosi
;
a cagion d'esempio, per dimostrare la necessita di questa

riforma, alcimi di eodesti settarii f >rnirono la rnateria. onde furono

st-isi e scritti i pcssimi nove volumi, i qu.-.li sotto il titolo di: Causes

interieurcs' de la faiblesse exlerieure de VEgti&e an /870, furono

colpiti d'anatema e posti all'indice dei libri proibiti per la sentenza

da noi reeitata nel presente volume a prig. 358.

Tutta. codesti congerie di soflstici ragionamenti, di fatti inven-

tati od esagerati, di censure e di critiche audacissicne ed irriverenti y

a discredilo del Conciiio Vaticano, del Papa, del S. Collegio, delle

Congregazioni Komane, degli OrJini religiosi, checche sia dell' in-

tirno iatendirnento di ehi la scrisse, porta 1'impronta d'uixdisegno

perfidissimo: p irsuadere al volgo dei fedeli che la Chiesa cattulica,

nel presente suo ordinamento gerarchico e disciplinare. ha trali-

gnato, e vuole essere riformata; se no, la decadenza si cangern in

dissoluzione. Delia quale trista opera, per la quile si affatico la penna
. di certa persona, troppo conosciuta in Roma benche tengasi avvolta

ncll'anonioio, uoi avevamo dato un cenno bastevole, onde premunire

gli incauti, nel vqf. I di questa nostra Serie X, a pagg. 228-29.

A rinc^lzo di questo assalto altri, non meno padroneggiati dal-

1'orgoglio ma forse con meno rei propositi, senza impugnare Tin-

terno ed esterno ordinamento ecclesiastico, studiaronsi non ha molto,

a voce e per iscritto, di far prevalere Topinione: essere oggimai
inescusabile stoltizia lo sperare per la Chiesa e per la Santa Sede

il riacquisto di quelle efficaci guarentige d'indipendenza e di liberta

onle godevano in altri tempi; e percio doversi cercare, per via di

coaciliazione con chi dispone delta forz-i materide, quell' cquo pre-

sidio che si ha nella liberta e nel diritto comune, sotto la tuteht

delie leggi e d'un Governo liberate. Ed, a malgrado delle reiterate

e solenni condanne prommziate di propria bocca dal Santo Padre-

Pio IX contro gli autori e promotori di tali disegni, v'ebbe parecchi
che pur vogliono essere cattolici, i quali pertinacemente se ne fo-

cero banditori, spingendo Taudacia lino a certi confini da cui dovca

tenerli lontani almeno 1' urbanita.

Di che approfittaronsi certi altri settarii di piu rea specie, bu-

cinando'che gia il Vaticano propendeva a piu miti consigli; che nel

Sacro Gollegio 1'opposizione dei giudizii e dei propositi di due fa-

z'oni divemva sempre piu spiccata; che, nel caso di vacanza delia

$anta Sede, la fazione degli iniramiytnti potrcbbe essere vinta e
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doma; che in un non lontano avvenire la Santa Sede, senza disdire

ma altresi senza rinnovare le sue protestazioni, accetterebbe taci-

tauiente ma sinceramente i fatti compiuti, e con indiretta adesione

consacrerebbe il presente stato di cose.

2. Per mettere un termine a questi maneggi, e disingannare gli

illusi, e rivendirare il decoro del Sacro Collegio e la maesta del

Pontificate, venne pubblicata contemporaneamente nell' Osservatore

.Romano e nella Voce dtlla Verita, n 161 pel 24 luglio, la nota seguente.
a Da lungo tempo, e con una insistenza piu vera che credibile,

si pubblicano articoli sull' attitudine del Valicano di fronte ai varii

avvenimenti, che succedono, o si suppone debbano succedere. E su-

perfluo dire che questi articoli, e le notizie che vi si contengono,
altro non sono che una serie di spudorate menzogne. Si vuol dare

ad intendere che al Vaticano si preparino provvidenze, o per casi

di morte, o per altre possibili evenienze; che speciali Congregazioni
Cardinalizie siansi occupate, e si vadano occupando, di misure da

adottarsi in taluni determinati casi, e che la Santa Sede si addi-

mostri attualmente inchinevole a certi progetti, dai quali ha sempre
rifuggito, e contro i quali non ha mai cessato di protestare.

Dove si miri con tali invenzioni ben si comprende: vuolsi for-

viare la opinione pubblica, ed indurre in errore certi lettori, sulla

cui bonomia si fa giustamente calcolo, per.persuaderli che gli animi

si riavvicinano, che una conciliazione e prossiina, e ch'e immanca-

bile una sanzione all" iiiiquo spoglio sofferto dalla Chiesa e dalF Au-

gusto Pontefice.

E pertanto necessario si sappia una volta per sempre che i

prineipii professati dal Vaticano, basandosi esclusivamente sulla ye-

dta e sulla giustizia, sono immutabili; che le massime proclamate
nel Sillabo, nel Concilio Vaticano, in altri atti pontificii come aveano

forza ieri, 1'hanno oggi e 1'avranno ne'secoli avvenire; e che le

$roteste emesse in varie occasioni si emetteranno coll'aiato di Dio

anche in seguito, e quando ne faccia bisogno a tutela dei diritti

della Santa Sede e del Supremo Gerarca. II Vaticano non cambia

pel cambiar de' tempi, ed il Signore Iddio, che lo protesse per il

^assato e die segni visibilissirni della sua prctezione, lo proteggera
in futuro e lo difendera contro tutti, qualunque siano le arti, o ipo-

crite, o palesi, che si adoperino dai nemici per vincerlo od abbatterlo.

a La quale dichiarazione si fa per ordine di chi poteva ordinarla,

e che vuole in questo incontro richiamate a memoria e rinnovate

ie solenni proteste gia emesse per escludere qualunque sua rela-

zione, anche indiretta, con uomini, che dopo aver spogliata la Chiesa

e conculcati i piu sacrosanti diritti, si coprono talvolta col manto
dalla ipocrisia, e tal altra, gittuta la maschera, non dubitano di com-
mettere profanazioni ed atrocijngiustizie.
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3, L'organo piu magistrale del moderati, Y Opinions di Roma,

apprezz6 giustamente 1'importanza grave di tal dichiarazione; ma
si studi6 di provare, nel n 20i del 21 luglio, che i propositi del

Vaticano, anziche a tutela dei diritti della Chiesa e della Santa Sede,

tornavano a loro detriments, ed a discredito della loro autorita spi-

rituale non meno che a perdita della loro influenza sui popoli; e ne

trasse argomento dai recenti pellegrinaggi, cui presero parte Cardi-

nali, Vescovi e preti, ma non gia i popoli ! E impietosita pel danno che

ne risentira il cattolicismo, si degno di mandare al Vaticano i suoi

ammonimenti e pronostici minacciosi nei termini che qui recitiamo.

Non crediamo che il Vaticano sia o possa rimaner indifFerente

a un fatto di si grande rilevanza. E dovrebbe muoverlo a studiare

i mezzi morali di ristabilirs un accordo, mancando il quale, vien

raeno alia Chiesa oyni spirito di vita.

Lo studio di quest' arduo problema ci pare ben piu meritevole

dell'attenzione della Chiesa che non le questioni odierne de'beni

ecclesiastici o del potere temporale. Tutto cio riguarda la parte ma-

teriale della sovranita
;
ma che importa di questa, allorche la stessa

sovranita spirituals e in pericolo? Nella lotta fra 1' autorita infal-

libile pontificia e la ragione, la vittoria non sara di quella. La ragione,

malgrado i suoi paradossi, i suoi errori, le sue aberrazioni, e sempre
venuta estendendo il suo dominio. Ne nascera una crisi, forse delle

piu angosciose che mai si siano attraversate
;
ma il trionfo non sara

di un' autorita suprema, sconfmata, che pretende imporre al pensiero

de'limiti, dentro i quali non potrebbe muoversi. Se quell' autorita

propugna 1'inviolabilita della coscienza, puo trovar adesioni e con-

sensi; ma richiedendo per se la liberta, che, potendo, rifiuterebbe

agli altri, perde ogni diritto di esser creduta ed appoggiata. Rinnovi

pur ii Vaticano -le sue proteste contro i profanatori della Chiesa ft

i violatori de'suoi diritti; non acquistera per cio un alleato di piu,

ma perdera ancora que' che gli rimangono, perciocche di sopra alle

sue pretensioni stanno i diritti dello Stato, che non ispetta a lui il

definire, bensi a'rappresentanti legali della nazione.

HI.

COSE ITAL1ANE

1. Legge approvata dalle due Gamere per 1'istruzione obbligntoria elementare

2. Legge per cui e abolita la carica di Direttore spirituale nei Licei, nei

Ginnasi, e nelle Scuole tecniche 3. Prevalenza del despotismo ministerial^

sopra la legge per la liberta delle processioni religiose 4. Legge per

sottoporre alia tassa della ricchezza mobile anche le limosine per la celebra-

^ione di Messe 5. Grave pericolo della vita, corso da S. A. R. il principe
Amedeo Duca d'Aosta.

1. La rivoluzione italiana precede, di vittoria in vittoria, verso

quel termine a cui volge la rivoluzione francesej cioe al trionfo
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tamporaneo delFempieta massonica ed al totale sovvertimento dello

stato socisle. A tale intento era d'uopo che anche Finflma plebe
fosse in grado d'imparare, colla lettura dei pessimi libri e giornali,
e colFudire lezioni di maestri senza fede e senza religione, i prin-

cipii rivoluzionarii e la lore pratica; e fa bandita la necessity del-

1' istruzione eletnentare obbligatoria. Questa e ora sancita per legge-

del Parlamento.
Abbiamo accennato nel volume II di questa nostra Serie X, a

p;i. 239. sotto quali condizioni la Camera dei Deputati approve il

10 del passato marzo. con 208 voti favorevoli e soli 20 contrarii, il

disegno di legge a tal uopo compilato dal ministro sopra F istruzione

pubblica Michcle Coppino. e leggerrnente modiOcato. II Senate dei

Regno non fu meno arrendevole che la Camera elettiva alle esigenze
della setta; e nella tornata del 29 maggio, in cui approv6, senza

discussione, Taumento di due milioni alia Lista Civile, come vedesi

negli Atl,i Uffmali da pagg. 1033 a pagi.f. lOil, imprese Fesame dello

schema di legge sopra Tobbligazione dell'istriizione elcmentare. I

dibattimenti durarono fmo alia tornata del giorno 4 giugno, in cui

quello schema, alquanto modificato dair (JITizio centrale. fu posto a'voti

per iscrutinio segreto. II resultato fu che. esseiklo 76 i .Senator! pre-
senti e votanti. 66 si dichiararono favorevoli. e soli 10 contrarii.

(Alt. uff. pag. 1204). Ecco il testo di cotesta legge, pubblicata nella

Gazzelta u/'lldalQ n 111 del 30 luglio, e che il Coppino vuole attuare

fm dal momento che si riapriranno'i corsi scolastici del 1811-18.

Art. 1. 1 fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta Feta di

6 anni. ed ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non

procaccino la necessciria istruzione. o per mezzo di scuole private ai

termini degli articoli 355 e 35 i della legge 13 novembre 1859, o

coirinsegnamento in ftmiglia, dovranno essere inviati alia scuola

clementare del Comune.
L ;

istruzione privata si prova davanti alle autorita municipal!,

presentazione al sindaco del registro della scuola; e la paterna
e dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo. colle quali

ti giustifichino i mezzi deirinsegnamento.

L'obbligo di provvedere all" istruzione degli esposti, degli orfani

c degli altri fanciulli senza famiglia. accolti negli istituti di benefi-

cenza, spetta ai direttori degli istituti midesimi; e, quando quest!

fanciulli siano affidati alle cure di private persone, Fobbligo passera
al capi di famiglia che riceve il fanciullo dalF istituto.

Art. 2. L' obbligo di cui air art i. nunaae limitato al corso ele-

mentare inferiore, il quale dura di regola fino ai 9 anni
;
e compren je

le prime nozioni dei doveri dell' uomo e del cittadino, la lettura, la

calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del

sisteoia metrico : puo cessare an che prim.a se il fanciullo sostenga
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eon buon esito sulle predette materie un esperimento che avra luogo
o nella scuola o innanzi al delegate scolastico, presenti i genitori

od altri parent!. Se 1' esperimento fallisce, Fobbligo e protratto fmo

ai 10 anni compiuti.

Art. 3. II sindaco dovra far compilare d' anno in anno, e almeno

un mese prima della riapertura delle scuole, 1'elenco del fanciuili

per ragione di eta obbligati a frequentarle, aggiungendovi Findica-

zione dei genitori o di chi ne tiene luogo. Questo elenco, riscontrato

poscia col registro dei fanciuili iscritti nelle scuole, servira a con-

statare i mancanti.

I genitori o coloro che hanno Fobbligo, di cui all'art. 1, se ncn

abbiano adempiuto spoiitanecimente le prescrizioni della presente

legge, saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle; se non

compariranno alFuiTicio municipale, e non giustificheranno coll'istru-

zione procacciata diversamente, con motivi di salute e con altri im-

pediment! gravi, Fassenza dei fanciuili dalla scuola pubblica, o non
11 presentino entro una settimana dalFammonizione, incorreranno

nella pena dell'ammfnda stabilita nel successive art. 4.

a Le persone, di cui all'art. 1, fino a che dura la inosservanza

dell' obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno otte-

nere sussidi e stipend! ne sui bilanci dei cornuni, ne su quelli delle

province dello Stato, eecezione fatta soltanto per quantojia riguardo
all' assistenza sanitaria, ne potrtnno ottenere il porto d'armi.

a Art. 4. L'ammenda e di centesimi 50, ma dopo di essere stata ap-

plicata inutilmente due volte, pu6 elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6

fmo al massimo di lire 10, a seconda della continuata renitenza.

L' ammenda potra essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso

di un anno
; potra ripetersi nel seguente, ma cominciando di riuovo

dal primo grado.

Accertata dal sindaco la contravvenzione, il contravventore e

sempre ammesso a far Foblazione. ai termini degli articoli 148 e 149

della legge comunale vigente. In caso diverse la contravvenzione e

denunziata al Pretore che precede nelle vie ordinarie.

E dowre delle autorita scolastiche promo\iere le ammonizioni e

le ammende.
a Un regokinento stabilira le norme per Fapplicazione e la ri-

scossione delFammenda.

a Art. 5. L'anrsmenda sara inflitta tanto per la trascuratezza del-

Fiscrizione. quanto per le JTumcanze abituali, quando non siano giu-

stificate.^

A questo scopo il maestro notifichera al Municipio di mese in

mese i mancanti abitualmente.

a La mancanza si riterra abituale quando le assenze non giustf.fi-

cate giungano al terzo delle lezioni nel mese.
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Art. 6. La somma riscossa per le ammende sara impiegata dal

comune in premi e soccorsi agli alunni.

Art. 7. Le giunte comunali hanno facolta di stabilire, di consenso

col Consiglio scolastico provinciale, la data delFapertura e della chiu-

sura del corsi nelle scuole clementari. Durante 1'epoca delle vacanze

gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive cola, dove

queste si trovassero istituite.

Compiuto ii corso elementare inferiore. gli alunni dovranno fre-

quentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste sa-

ranno istituite.

Qui, sotto il titolo di disposizioni transilorie seguono altri cinque
articoli di cui basti alFuopo nostro citare il primo.

( Art. 9. La presente legge andra in vigore co! principiare dal-

1'anno scolastico 1877 1878.

a) Nei comuni di popolazione al disotto di 5000 abitanti, quando
per ogni mille abbiano alraeno un insegnamento di grado inferiore ;

b) Nei comuni di popolazioni da 5000 a 20.000, quando ne ab-

biano uno almeno per ogni 1200;

c) Nei comuni m iggiori, quando abbiano un insegnamento per
1500 abitanti.

a In tutti gli altri comuni la legge verra applicata graduatamente
secondoche* le scuole raggiungeranno le condizioni sopraindicate.

La legge cosi approvata dal Senato dovette, per le modificazioni

introdotte, essere ripresentata alia Camera dei Deputati, die nella

tornata del 9 giugno, senza'discussione di sorta Fapprovo accettando

i cambiamenti fatti dal Senato.

2. Restava pero insaziato il Cerbero della rivoluzione, che esige

per soprappiu 1'esclusione dell'insegnamento religiose dalle scuole.

11 Coppino avea impetrato che per ora i radicali capitanati da Bene-

detto Cairoli si contentassero della sua promessa, di fare che Fistru-

zione religiosa fosse soltanto facoltativa, cioe permessa a favore dei

gemtori o tutori o comuni che ne facessero istanza. Per dare un

pegno sicuro del modo con cui atterrebbe la sua promessa, propose
e fece approvare dalle due Camere 1'abolizione dell' insegnamento

religioso la dov'egli poteva ci6 fare. La cosa ando spiccia. Volendo

ciumentare d'alquanto lo stipendio dei Presidi, Direttori e Professori

dei Licei, Ginnasii e delle scuole tecniche, ii valenfuomo pose in

capo alia legge ed al suo primo articolo queste semplici parole:
A cominciare dal 1 gennaio 1878 1'ulTJcio di Direttore Spirituals

nei Licei, nei Ginnasii e nelle Scuole tecniche, e abolito.i)

Quando si voile scristianegyiare 1'esercito, si comincio coll'abo-

lire 1'uso di condurre le milizie alia santa Messa; il che forni il

pretesto di abolire la carica di Cappellano militare. Qui, colla stessa

tattica, sj abolisce il Direttore spirituale, perche Fistruzione religiosa
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deve essere soltanto facoltativa; in verita si abolisce affatto questa

coll'accomiatare i professori di quella, La legge cosi preparata in

ossequio della liberta di coscienza dei figliuoli d'Israele e degli

eretiei ammessi nei Licei, nei Ginnasii e nelle Scuole tecniche, venne

pubbiicata dalla Gazzctta ufliciale, 11 160 del martedi 10 luglio.

3. Alia frammassoneria regnante in Italia non basta che si renda

poco meno che impossibile alia gioventu 1'istruirsi in materia di

religione cattolica, o 1' essere almeno premunita contro le insidie

d'un insegnamento empio ed ateo. Essa vorrebbe altresi che negli

adulti s'illanguidisse e si spegnesse il sentimento religiose, che trae

alimento dalle pie pratiche e dalle solennita e pompe pubblichc.
Percio il Nicotera bandi il suo ukase contro le religiose processioni

dei cattolici fuori delle Chiese, licenziando pero i Frammassoni ad

ostentare, nei loro funeraU civili, la liberta delle processioni settarie.

Le consultazioni di eccellenti giuristi dichiararono priva d'ogni

valore, perche ripugnante non solo allo Statute fondamentale, ma
ziandio alia lettera ed allo spirito di leggi in pieno vigore, la fa-

migerata circolare dv\Y Eroe di Sapri. Onde non pochi parrochi e

preti si prestarono alle consuete processioni. Furono loro girati pro-

cessi innanzi alle rispettive Preture
;
e quasi tutti vi furono colpiti

di pena correzionale con multa. Diciamo quasi tutti, perche parecchi

Pretori anteposero alia servitu verso il despotico Ministero la di-

gnita e la indipendenza della Magistratura, destinata a far giusta

applicazione delle leggi, non gia a comprarsi favori con tradir queste
e contentar settarii. I condannati ricorsero in Appello presso le Corti

di Cassazione, e vennero prosciolti, precisamente perche niuna legge

vieta le processioni, ed il Ministero non ha autorita di sostituire alle

leggi uu suo capriccio. Di che si possono vcdere le testuali sentenze,

riferite neU'egregia Unita Cattolica di Torino, n 139 e 16i, ed

.emanate dalla Corte di Cassazione di Torino.

Bla che? la Corte di Cassazione di Roma, come ben fece rilevare

V Unita Cattolica nei n 152 del 1 luglio, emise sopra cio due sen-

tenze che sono in perfetta contraddizione tra loro; benche con ca-

viili curialeschi siasi cercato di dimostrare che, per certe congiun-

ture diverse, i Prefetti hanno e non lianno autorita di proibire le

processioni, e percio i magistrati hanno dovere di punire o non

punire gli autori delle processioni secondo che o le fecero senza

averne peroiesso anzi contro la proibizione, ovvero le fecero col tacito

assenso del Prefetto, a cui non fu cfoiesto il permesso, ma che da

parte sua non le proibi. Non e pertanto da stupire che, con questi

criterii, 1'arbitrio prevalga. L'roe di Sapri se n'e giovato, riba-

dendo ai Prefetti 1' ordine di proibire tutte le processioni religiose

fuori delle Chiese. Di che si possono vedere i document! autentici

allegati nell' Unita Cattolica, n 153 e 156.
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4. Alia illegale prepotenza dci Miaistri porgono arm! d'ogni fatta

Senator! e Deputati, quando si tratta di assassinare il clero. Piii

volte i Magistral! annullarono ssntenze emanate a danno di preti ed

a sostegno di agemi fiscali, che pretendeano estorcere tasse di ren-

dita mobile applicate ai proventi avventizii per minister! spiritual!,

quile c per esempio la celebrazione delia Santa Messa. Perfmo dalle

limosine per Messe, codeste sanguisughe, considerando 1'esercizio

del sacerdozio come un mestiere lucroso, voievano trarre tasse a

sfamire il Cerbero rivoluzionario. 11 Depretis, per ispacciarsi d'ogni

noia, pareggio ii ministero sacerdotale ad una DiUa coin-finerdale,

La Camera dei Deputati accolse con tutto favore una modificazione

alia legge sopra la ricchezza mobile, onde fosse stabilito che: I

proventi, anche se avventizi e derivanti da spontanee offerte fatte

!n corrispettivo di qualsiasi officio o ministero, sono soggetti all'im-

posta della ricchezza mobile.

II Senatore Mauri capi dove parava ii colpo, e voile che si avesse

il cinisrno e 1'onta di bandirne lo scopo, giacche aveasi il cinismo

di mirare a tal bersaglio. Pertanto nella tornata del 20 giugno do-

mando al Depretis se quell' articolo fosse 11 nella legge per legit-

timare il fatto di quelli agent! delle tasse, che riscuotevano la tassa

di ricchezza mobile sopra la limosiria delle messe? e se siasi di tal

guisa inteso a far uscire vuota di ogni effetto la pronunzia deli'au-

torita giudiziaria?

II F.-. Agostino Depretis, Presidente del Consiglio dei Mlnistri e

ministro sopra le Finanze, non ebbe vergogna di dichiarare che si :

che q=ieir articolo si era aggiunto alia legge appunto a fine di poter

isfrattare anche le Limosine per le Messe; ed a fine altresi di mo-

dificare alcune disposizioni anche decise dalia giurisprudenza, in

modo che ogai dubbio ed ogni futara controversia sia dalla legge

risolta. Ci6 non ha bisogno di cormnenti. Sopra le leggi e la gin-

risprudenza sta I'arbitrio ministeriaie; e, quando questo incontra

qualche intoppo nella Magistratura, ,sa subito come spacciarsene.

Avendo a sua discrezione i voti d'illa pluralita parlamentare, fa ap-

piccicare un articoluccii ad uaa legge, e con questo solo 1'ingiusto

diventa ^iusto, e 1" oppressions veste le apparenze deil'ossequio alia

legge! T.ile e la liberU chs costa si caro airitalia e che le si re-

gala dai Frammassoni.

5. La sera del sabato 23 luglio poco m mco che la Casa di Savoia

si trovasse imrmrsa nel lutto per uu funesto caso. S. A. R. il prin-

cipe Am^deo Duca d'Aosta guidava la propria carrozza sul viale di

Piazza d'armi. Ad un tratt) i dae focosi puledri, che la traevano,

si ad >mbraroao, s'impennarono ferocem^ate e si sfrenarono a corsa

precipitosa. La carrozza n'ando in pezzi contro non sappiamo quale
ostacolo in cui die di cozzo; il Principe, sbalzato dal seggio, diede
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del capo in un troneo d'albero, e riporto pure grave contusione al-

1'omero ed al braccio destro. Trasportato in un vicino paluzzetto,

perdette la eonoseenza e per oltre a un'ora rinwse tramortito in

profondo letargo. Era da temere che una commozione cerebrale od

una congestione rendessero inutili le sollecite cure che gli furcno

usate. Ma, come a Dio piacque, dopo alquante ore si riebbe. Non

sopravvenne la febbre, a poco a poco torno pure la eonoseenza; e

dopo due giorni, con molto giubbilo della cittadinanza, pote senza

disagio essere ricondotto al suo palazzo, e in meno di quattro giorni
sntro in convalescenza.

IV.

COSE STRAN1ERE

COSE D'ORIEISTE 1. Arrive dello Czar a Ploiesli in Rumenia 2. Scambio
di visile tra il principe Carlo di Ilohenzollern e lo Czar; il principe Serbo
va a prestare omaggio allo Czar 3. Inerzia dell'armata navale del Turehi

sill Danubio
; perdita di due cpnnoniere corazzate 4. I Russi, sotlo il generate

Zimmermann passano il Danubio da Braila a Ghecet e Matchin, ed occupano
la Dobrutscha ed il vallo di Traiano 5. Bombardamento di Uustchuk e di

Widdin; i Russi da Simnitza passano il Danubio e si impadroniscono di Si-

stowa 6. Bando dello Czar ai Bulgari crisfiani e musulinani 1. Atrocita

del Bulgari cristiani conlro i Musulmani 8. I Russi s'impadroniscono di

Tirnova, designate capilale amministrativa della Bulgaria 9. Bombardamento

presa di Nicopoli; si rendono a discrezione 6,000 turchi con 60 cannoni e

due navi da guerra 10. 11 generale Gurko, con una avanguardhi di Bulgari
e Cosacchi valica i Balcani e si in padronisce di Yeni-Saghra 11. Provve-

dimenti presi a Costantinopoli; Suleymfin Fascia arriva ad Adrianopoli e ne
assicura la difesa; destituzione di Abdul-Kerim e di Redif-Pascia.

1. Da quel tanto che .abbiamo ragionato e ditnostrato nel precc-

dente quaderno257-69,intorno alia Crociata rikssa in Onente, apparisce

evidente qual sia lo scopo a cui serve ora la politica del Governo

di Pietroburgo, e quali siano i veri motori di codesta guerra atroce

onde sono desolate e messe a ferro ed a fuoco le province bulgare

dell' impero ottomano, in nome della civilta e della religione, ma a

servigio della Frammassoneria. I particolari descritti nella nostra

corrispondenza dalla Russia, a pagine 375-84, ci dispensano dallo

addentrarci in quei tortuosi meandri della perfidia moscovita, la

quale della famosa e sinmlata alleanza dei Ire Imperatori seppe
farsi schermo per accingersi a compiere, a dispetto dell' Europa
occidentale e colla protezione delFAlemagna, il disegno secolare di

impadronirsi del Bosforo e dell' Ellesponto.

Tr^sandiamo pertanto di arializzare qui la serie dei documenti

diplomatici, onde fu velata la trama, che dovea isolare 1'lnghilterra,

condannare all' immobilita la Francia, costringere alia neutralita 1'Au-

stri.a-Ungheria, e far valere a profitto della Ru-ssia la preponderanza
militare della Germania che tiene a' suoi servigi 1' Italia. II Memorial

Diplomatique n'e gremito^ed un grosso volume ne sarebbe ricolmu.
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Ci contenteremo pertanto di tracciare qui rapidaraente i progress!
delle armi russe dal momento che, valicato il Danubio, penetrarono
nel territorio Ottomano d

!

Europa, coll'invasione nella Bulgaria e colla

quasi totale conquista, appena contrastata, della Dobrutscha
;
accen-

nando pure gli avvenimenti politici che ne modificarono Fandamento.

Lo Czar Alessandro II che da Livadia
' avea assistito a tutti i pre-

parativi diplomatici della presente guerra, nel ritornare a Pietro-

burgo avea fatto presentire nel suo discorso a Mosca che, laddove

la Turchia non appagasse le sue pretensioni a favore dei cristiani

sudditi dell'impero ottomano, egli si considererebbe come man-
datario delFEuropa intera per rivendicare colla forza cio che non
voleasi concedere alia ragione ed alia giustizia. Ma e di propria

bocca, e per varie guise nei dispacci del GortchakofF, avea altamente

bandito che la Russia non aspirava punto a conquiste ne intendeva

appropriarsi i territorii sui quali fosse costretta a portare la guerra.
Cio bastava allora a temperare 1' opposizione dell'Iaghilterra ai di-

segni della Russia. Ora pero e manifesto che quelle promesse erana

lustre diplomatiche; e se si gitta ancora qualche parola sopra i

riguardi che si devono avere per gli interessi inglesi e per 1'accordo

colle Potenze europee circa il Canale di Suez e la navigazione pel

Bosforo e pei Dardanelli, si fa pure sonar alto che la miglior ma-
niera di ottenere pace stabile ed il desiderato miglioramento delle

condizioni pei cristiani, sta appunto nella occupazione armata di

Costantinopoli per parte delFesercito russo. Ne fanno fede tutti i

documenti recitati nel Memorial Diplomatique, e le notizie dei gior-

nali ufTiciosi circa le trattative condotte a Londra ed a Berlino dal-

1'ambasciadore russo Schouwaloff.

Prima che le truppe moscovite penetrassero nella Rumeuia, lo

Czar si era trasferito a KischenefF in Bessarabia, e le avea passate
a rassegna. Quando poi esse furono appostate gia sulle rive del Da-

nubio ed ivi guarentite d'ogni assalto con poderose batterie, lo Czar

scese giu a Ploiesti, in Valacchia, astenendosi per cortesia dal pren-
dere stanza a Bucharest, dove la sua presenza poteva aver sentore di

padronanza in casa altrui, e dare impaccio alle pratiche gia avviate

per la dichiarazione deirindipendenza della Rumenia. Lo Czar giunse
a Ploiesti il 6 giugno, con tutta la sua Corte militare, accompagnato
dal Granduca ereditario Nicola e dagli altri due suoi figli Vladimiro

e Sergio, dal GortchakofT, daH'IgnatiefT. e da tma pleiade di General],
fra i quali distinguevasi il famigerato Tcherkaski, noto pel riorga-
namcnto amministrativo della Polonia, e designate Governatore gene-
rale della Bulgaria, in cui dovea trapiantare 1'amministrazione russa.

L' arrive dello Czar ebbe tutta 1'apparenza e la pompa d'un ingresso
trionfale.

1 Livadia e una villa imperialc presso Yalta al sud della Crimea.
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2. Pochi giorni dopo lo Czar ricevette la visita del principe Carlo

di Hohenzollern, che si rec6 a fargli omaggio, in apparenza di vas-

sallo che conosce i suoi doveri verso il suo Signore Sovrano; il che-

dimostra il valore effettivo della dichiarazione d' indipendenza della

Rumenia, di cui abbiamo parlato in questo volume a pagina 361
;
e

della quale il Rogalniceano diede contezza a tutte le Potenze europee
con una Nota sotto il 3 giugno, riferita nel Memorial Diplomatique.
n 26 del 30 giugno a pagina 421. Come voleva la cortesia, lo Czar,

con magnifico corteggio, si degno restituire al principe Carlo )at

visita in Bukarest, dove non ebbe nulla a desiderare quanto a di-

mostrazioni ufficiali del dovuto ossequio. II Governo rumeno, per

guarentire 1'ordine pubblico ed evitare qualsiasi pericolo di conflitti

coi Russi. con decreto del 1 giugno bandi lo stato d'assedio per tutta

la Rumenia eccettuandone soltanto 6 piccoli distretti appartati e

ftnri di ogni pericolo di sottostare alle peripezie della guerra.

Intanto discutevasi a Belgrade se il principe Milano dovesse ancor

egli, si o no, condursi a Ploiesti per prestare omaggio allo Czar,

Pel si allegavansi i doveri di gratitudine imposti dai molteplici e

larghissimi aiuti d'uomini, d'armi e di denari ricevuti dalla Russia

1'anno innanzi durante la guerra colla Turchia, e 1'utilita di essere

alleati della Russia in questi moment! decisivi. Pel no stavano i

partigiani della pace, che temevano una occupazione militare del-

TAustria Ungheria nella Serbia, quando questa palesemente si met-

tesse a'servigi della Russia e ripigliasse le ostilita contro la Turchia,

Finalmcnte la vinse il partito del si, sotto condizione che aH'anduta

si desse soltanto il colore d'un atto di cortesia e di gratitudiney

sotto le riserve diplomatiche di voler mantenersi in istretta neutra-

lit'i. Laonde il principe Milano parti il 14 giugno da Belgrade, e

con numeroso corteggio civile e militare giunse il 16 giugno a Plo-

iesti, dove subito fu ad ossequiare lo Czar, che lo accolse con pa-

terna bonta; e visito il principe GortchakofF, il quale, dicesi, gli

impose di -osservare ancor per poco la neutralita, onde evitare ogni

pericolo di qualche conflitto fra la Russia e TAustria- Ungheria.
3. Intanto le falangi russe venivano aldensandosi nelle posture

piu propizie ai designate passaggi del Danubio, sulla cui riva sinistra

erigevansi batterie di cannoni dalla gittata grandissima. In tutti i

seni e nelle foci del fiumi che sboccano nel Danubio si riunivano

scialuppe cannoniere ivi portate a pezzi sulle ferrovie ed ivi ricom-

poste; quindi a centinaiu le b'irche, le chiatte, le zattere. con un im-

mense corredo di cavalletti e di tavoloni da ba stare a parecchi ponti
della lunghezza di 4 e 5 chilometri. L' ammiraglio turco Ilobart-Pa-

scia voleva, fin dal giorno che fu dichiarata la guerra, correre il

Danubio in tutti i sensi, impedire 1'erezione delle batterie, forzare

i passi del Sereth e demolire il ponte di Barbosce, assalire e met-
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tere a fuoco i deposit! di legnami ed anthenire cosi i Russi. Ma or-

dini da Costantinopoli, emanati per quanto pare da Redif-Pasoin mi-

nistro per la guerra e sostenuti dall'inerzia del Serdar-Ekrem Abdul-

Kerim, lo condannarono a qu;isi perfetta imraobiiitA. Quando poi gia

da Galatz a Braila, e da Giurgevo a Szlobozia la riva sinistra fu irtu

di formidabili batterie, alLra i monitors turchi, che erano sedici

e fortissimi, furono liccnz-ati a tenter la prova; e questa riusci in-

felicissiim. Tre di essi, condotti innanzi a Braila, c< mindarono a

trarre contro le batterie russe; le quali, servite da artiglieri piu eser-

citati, risposero al fuoco turco puntando cosi bene, che al 23 colpo

mi enorme proietto, tr^foralo il ponte del piu grosso monitor, ne

fece scoppiare primi la caldaia a vapore, poi la polveriera, si che

quclla nave n'an '6 in pezzi. con tutto il suo equipaggio. e le t.ltre due

malconce dovettero fuggire. Pochi giorni dopo, incoraggiti da questo

successo, alcuni ufficiali russi e rununi con sei piccole scialuppe can-

noniere si accostarono ad un altro poderoso monitor turco jmcorato

nel canale di Matchiii, ingannarono le sentintlle, appiccarono al fianco

dclla nave una torpedine, ed, allonLnatisi, colla scintilla ek-ttrica la

fecero scoppiare. Una tremenda esplosione gttto in aria a grande al-

tezza i frantumi della nave tuvca, che era costata circa 6 milioni.

e del cui equip !>ggionessnno and6 sal-vo. Quesfesperienza, e la mol-

titudine delle torpedini. scminate dai Russi da per tutto ove potea

temersi Tarrivo di mivi turche da guerra, costrinse queste a starsi

oziose nei porti di Matchin, Silistria, Rustchuk e Nicopoli.

4. Alii 20 giugno tutto -era in pronto a Braila perche un corpo

d'esercito con competente artiglieria e cavalleria valicasse il Danubio-

Ne avea il comando il gcnerale Ximmerman. Una avangui.rdia di Co-

sacchi, cavalieri arditissirni, passd il fiume a nuoto neila notte dal 22

al 23 giugno, e fu seguita da truppe di fanteria su barche e zattere.

Con perdite relativaniente leggiere i Russi giunsero alia riva presso

Ghecet; i due o tre battaglioni di Turchi con quattro c^nnoni che

difendevano qacl tratto della riva destra, furono costretti a riiirarsi.

La piccola guarnigione di Matchin ubbandon6 senza resistenza quella

piazza, ed i Russi a tutto loro agio, senza ostacolo di sorta, costrus-

.sero un ponte pel quale i 35,000 uoraini del Ximmerman passarono
nolla Dubrutcha, s'impadronirono senza contrasto di Isaktska, di Toul-

tscha, di Babctda^h, di Hirsotva
;
e giuiiti al vallo di Traiano, senza

eolpo ferire occuparono Kustondie sul mar Nero, e Cernadova sul

Danubio, ed ebbero in poter loro il tratto di ferrovia che con^iunge

quelle due fortezze. ed una base- di operazioni contro Silistria.

5. Al tempo stesso tre corpi d'armata, di circa 30000 uomini

1'uno, si erano concentrati tra Giargevo e Simnitza, ed ivi pure tutto

era allestito per gittare non uno solo, ma parecchi ponti ove fosse

d'uopo. ALlora, alii 24 giugno, le numerose batterie russe che stea-
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doansi da Giurgevo a Szlobozia cominciarono a falminare con proietti

pnormi la citta di Rustchuk, per tre giorni interi, si che tutta la

popolazione dovette sgomberare. II tiro precise dei Russi faceva pio-

vere i proietti. non gi'i sulle fortificazioni, ma sui pilazzi, sulle chiese,

sugli spcdali, sulle residenze dei consoli stranieri; tra i quali i piu

favoriti di bombe furono quelli di Francia e d'Inghilterra si che le

loro abitazioni fiirono ridotte a macerie. La descrizione di questo

bombardamento, fatta da un testimonio oculare e pubblicata nel De-

bats del 19 luglio, mette raccapriccio ed orrore. Al tempo stesso i

Rumeni da K;lafat bombardavano Widdin, ed i Russi da Turn-Ma-

gurell incendiavano coi loro proietti e distruggcvano aff.ttto la citta

di Nicopoli.

Tutto cio era un prepirati-70 pel passaggio delFesercito russo da

Simnitzi alia riva turca, presso F'imboccatura della Jantra, e poco

lungi da Sistowa. Infatti all'albeggiare del 21 giugno le truppe della

14
a
Divisione, a modo di avanguardia, quindi tutte quelle dell" 8 corpo

di esercito russo passarono su barche, zattere e navi, il Banubio. pcr-

dendo nell'impresa circa 2.000 uomini ed alqunnti cannoni afTondati

dai proietti dei Turchi
;

i quali non essenlo che circa 4.000 ad opporre

resistenza, dovettero ritirarsi a Sistowa. ed anche questa fortezza ab-

b;;ndonarono poco dopo, si che i Russi senza colpo ferire se ne im-

padronirono. Bisognarono parecchi giorni prima che il ponte da

Simnitza a Sistowa fosse compiuto, ed anzi una repentina piena del

Danubio ne porto via buona parte. Allora non erano passati sulla

riva destra che 35 o 40 inila russi. Se il Strdar-Ekrem meno indo-

lente e piu sagace avesse allora assalito con tutto lo sforzo delle

guarnigioni di Rustchuk e di Schumla i Russi non ancora ben raf-

forzati. potea probubilmente averne vittoria. Ma noa si mosse da

Schumla, e lascio ai Russi tutto 1'agio di fare a posta loro, e quest!
non perdettero tempo.

6. Appena effdttuato coJesto passaggio del Danubio, lo Czar, alii

28 giugno. mando pubblic.'ire un suo ban lo ai Bulgari, riferito no?

Memorial Diplomatique n 27 pa?. 439. Ricordati gli immensi sacrilizif,

fatti dalla Russia, per oltre un secoio, a pro dei cristiani soggetti alia

dominazione turca, e la liberta ed indip^n letiza rivendicata pei Ru-

meni e pei Serbi, lo Czar prometteva tutti i bcnefizi deH'ordine e della

pace ai Bulgarl cristiani. Qaindi. volgendosi ai Musulmani della stessa

nazione, ostentava la magnanimita del perdono circa le commesse

atrocita, guarentiva loro beni e persone, e giurava : Le vostre fami-

glie saranno sacre per noi
,
a patto che si tenessero tranquilli.

Ii risultato di queste promesse si vide subito. Sotto gli occhi dei

Russi, impassibili spettatori, i Bulgari cristiani invasero e misero a

sacco tutte le abitazioni dei Musulm ini non solo in Sistow.i, ma in

tutte le terre successivam^nte invase dai Russi; ed in molte di qaest-i,
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non paghi di pigliarsi gli averi del Musulmani, fecero strage delle

loro persone senza risparmiare ne sesso ne eta.

1. Le atrocita commesse in Bulgaria contro i Musulmani. non solo

dai Bulgari cristiaui ma eziandio da soldati russi, sorpassano di gran

lunga fin d'ora le atrocita dei Turchi onde fu si profondamente com-

niossa la filantropia politica ed ambiziosa del Gladstone.

Non ci basta lo spazio a recitarne le descrizioni e le pro\e, rc-

gistrate anche in Document! diplomatic! ed attestate da testimoni

oculari non sospetti, quali sono i corrispondcnti accrcditati di circa

20 giornali inglesi, francesi, e tedeschi, la cui protestazione e riferita

dal Memorial Diplomatique u 30 pag. 485. Onde non possono essere

sospette di falsita o di esorbitanza le querimonie che in forma diplo-

matica ne fece il Ministro turco per gli alTari esterni con nota che

10 stesso Memorial riprodusse a pagg. 485-86. Codesti document!

leggonsi nell' Opinion e n 195, e nel Dcbals dell'll, 13 e 16 luglio. Di

che fu obbligato a tener conto e stendere un dispaccio in buona

regola anche F ambasciadore inglese a Costantiaopoli, signer Layard.

11 quale alii 24 luglio ne scrisse a Lord Derby, e qucsti ne comuDico

le lettere al Parlamento inglese nella seduta del 31 luglio, con altri

document!, il cui sunto e riferito nel Dcbats del 2 gosto. II testo dei

dispacci fu riferito ^nche nel Memorial Diplomatique, pagg. 502, 503.

8. L' inesplicabile inerzia di Abdul- Rerim, o, per meglio dire,

1'ostinazione sua in tenersi semp.licemente sulle difese nel fumoso

quadrilatero di Rustchuk, Silistria, Varna e Schuml;', diede ai Russi,

capitanati dal Granduca Nicola, lutto 1'agio di spingere innanzi cc-

leremente le loro operazioni militari. Una loro avanguardia si spinse

verso Biela, dov'e 1'unico ponte largo e comodo sulla Jantra; e nel

primo scontro fu ributtata dai Turchi; i quali, Dio sa perche, due

giorni dopo rinunziarono a difendere quel passo, si che basto un

reggimento di cavalleria russa a prenderne possesso. II granduca
Nicola vi trasferi poi il suo Quartier Generate; ed intanto i suoi luo-

gotenenti marciarono celeremente verso Tirnova, sulFalta Jantra,

capitale antica della Bulgaria, e difesa soltanto da pochi battaglioni

turchi. II generale russo Gurko, con la legione bulgara organizzata

gia da pezza in Bulgaria, e col rinforzo di parecchi squadroni di

Cosacchi, da ire parti diverse assali il 9 luglio la citta aperta di

Tirnova, mentre una sua brigata per vie traverse e sotto la guida

di Bulgari del luogo stesso riusciva ad appostarsi sopra alture che

stanno a cavaliere della citta, I Turchi, fatta valida resistenza, 1'ab-

bandonarono quando videro inutile ed impossibile il restarvi.

9. Sei giorni dopo anche Nicopoli soccombeva e veniva in poter

dei Russi. Questa piazza gia da 20 giorni era bersaglio alle butterie

russe stabilite a Turn-Magurell. La citta era bruciata interamente;

rna la cittadella e le batterie, difese da 6,000 uoraini con circa 60
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cannoni, opponeva gagliarda resistenza, e dalla parte del .Danubio

erano protette da due monitor turchi. I Russi avvolsero quest! con

una rete di torpedini, onde non potessero uscire dal porto;quindi

un intero corpo d'esercito, sotto gli ordini del generate Krudner,

alii 15 lugiio comincio da terra Tassalto alia piazza. I Turchi bra-

vamente si difesero fmo alle 10 della sera, infliggendo agli assalitori

gravissime perdite, ma senza poter impedire che questi occupassero

aicune alture dalle quali era dominata la cittadella. Diveniva cosi

impossibile protrarre la difesa. La mattina del 16 lugiio la guarni-

gione di Nicopoli si arrese a discrezione. Rimasero prigionieri i Pascia

Achmet e Hassan, con 6
;
000 soldati di vane armi; ed i Russi n'ebbero

di vantaggio 60 cannoni ed i due monitor, che subito furono riattati

gia sono muniti d'equipaggi con marinai spediti da Pietroburgo. I

magazzini ben forniti di vettovagiie furono il compimento della preda.

10. In quello stesso giorno il telegrufo annunziava a tutta Europa
un avvenimento che pareva aver dell'incredibile e pure era verissimo.

I Russi aveano valicato i Balcani, e gia erano calati a Yeni-Saghra!
Da due o tre settimane Reouf- Pascia, ministro turco per la marina,
era stato spedito da Costantinopoli per accertarsi che fossero ben

muniti i pass! dei Balcani. II piu importante di essi, presso il vil-

la ggio di Schipka, era stato rinforzato da 14 trincee soprapposte
T una all'altra con molta arte, dicesi per cura d'un ulliciale del Genio

inglese, e pareva inespugnabile. Ma altri di minore importanza furono

trascurati, o lasciati a guardia, dove di uno o due battaglioni, e dove

anche solo di un paio di compagnie di fanti.Il generale Gurko dovette

esserne ben informato da spiebulgare. Parti I'll lugiio da Tirnova;

alii 13 fece sosta a Grabovo; quindi, coi suoi Cosacchi e coi Bulgari,

a marce forzate, fu ad H.iabogas, dove incontrd resistenza d'un bat-

taglione turco, il quale alia perfine dovette cedere alia prepondc-
ranza del numero e cercare scampo nella fuga. La sera del 14 il

Gurko gia era calato a'piccoli villaggi a'piedi dei Balcani, ed alii 15

i Cosacchi s'impadronivano con poca fatica di Yeni-Saghra, citta

importante, a qualche chilometro dalla ferrovia che da Jamboli mette

capo ad Ilirmenlii, dove si parte in due tronchi, 1' uno verso Filip-

popoli, T altro verso Adrianopoli. La particolareggiata descrizione di

questo ardito e rilevantissimo fatto militare, onde il Gurko divenne

poi padrone anche del valico fortiflcatissimo di Schipka, e di Kasanlik,

leggesi nel Debats del 31 lugiio, scritto dai corrispondente militare

del Daily-News.
11. Le notizie di questo avvenimento, forse decisivo, portate ad

Adrianopoli, e fino a Costantinopoli, dai musulmani fuggiaschi, vi

produssero FefTetto d'un fulmine a ciel sereno. II Sultano destitui

Abdul-Kerim dalla carica di Serdar- Ekrein ossia generalissimo; e

Serie X, vol. Ill, fasc. 652 & 11 agoato 1877



493

sbalzo pure via ReMif-Pascia, ministro della guerra che da 15 giorni
stava a Schumla. Diede per successore al prirao di questi due di-

sgraziati quello stesso Mehemed-Ali che avea cooperate con Suley-
raan -Fascia all* ultima campagna contro il Mmtenegro. Suleyman-
Fascia, con circa 25.000 soldati che dal Montenegro erano calati a

Scutari, e partendo da Antivari erano giunti su 20 navi da trasporto
a Salonicco, giunse opportunaraente ad Adrianopoli, di cui gli fu

affiilata la difesa col comando di tutte le truppe al sud dei Balcani.

Da Costantinopoli si nnndaroiu subito verso Filippopoli ed Adria-

nopoli quante riserve e quanti volontarii si poterono racimolare; e,

merce della impetuosa anlitezza di Suleyman-Pascia al di qua, e di

Osman-Pascia al di la dei Balcani, le cose dei Turchi presero men
trista piega. Ma di cio, e delle sconfltte dei Russi a Pletvna, e dei

provvedimenti dell'Inghilterra, dire 01o altra volta.

V.

PRUSSIA (Noslra corrispondenza) 1. D :ssensi fra I'lmperatore e il Cancel-

Here; politica estera 2. Q lestioni economic!^ e social! 3. II Kullurkampf
4. Dissensi Ira protestanli e neoprolestauli 5. Monsig. di Kslteler. 4

1. Noi piu non sappiamo cM de'due sia il padrone, se I'lmpera-
tore o ii Bismark. L'loiperatore vuol la pace, le relazioni di buona

intelligenza con tutte le Potenze, e soprattutto con la Francia, il cui

ambasciatore egli riceve con molta simpatia e gli significa la sua

soddisfazione per F accordo che regna fra i due Governi
;
ma nel

tempo stesso la stampa salariata dalla Cancelleria si scaglia contro

la Francia, mostrandola pronta a gettarsi da un momento all'altro

sulla Germania. Da parecchie settimane tutto Tlrapero e in preda a

un abbattimento straordinario, tutti gli affiri sono stagnanti, e anche

quando Flmperatore ingiunge di desistare da timori cosi poco giu-

stificati, il Bismark fi continuare i suoi eccitamenti minacciosi per

la pace generate. Solo da pochi giorni si nota aver questi rimcsso

alquanto della loro violenza. II signor di Sshleinitz, ministro della

casa imperiale, fa pubblicare nel Reicfisanzeiyer, non essere stata

sua moglie quella che ha posto sotto gii occhi dell' Iraperatore gli

articoli ingiuriosi d'un rettile bismarkinno contro Flinperatrice. Dal

canto suo il Bismark fa rispondere, nell'organo stesso, che la pub-
blicazione non era opera della CancMleria, ma del signor di Schleinitz.

E per meglio guarentirsi contro simili tirate, destituisce il direttore

del Reichs&nzeiyer, signor /itelrnann, dandogli per successore il si-

gner Karon-ski, uno de'suoi scribi piu servili. L'laiperatore vuol ri-

compensare i servigi del signor von Gruner, un tenno sottosegretario

nel ministero degli afTari esteri e adesso di quello della Casa iin-

p^riale, conferendogli la dignit'i di ConsigUere di priina classe col

ti.olo d'Eocellenzi; ma il Bismark vieta ai ministri di appirre la loro
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lirma al relative decrcto. L Imperatore allora lo fa flrmare dal si-

gnor di Schleinitz, ministro della Casa imperiale ;
ma il Bismark no

proibisce la pubblicazione nel Reichsanzviyer. Guglielmo I ha conser-

vato al signor Hegel la presidenza del concistoro di Brandeburgo,

perche quests professa gli stessi suci principii ortodossi; e il Bisoiaik,

volendo dare un compenso a' suoi campioni razionalisti, conferisce

la dignita di Consigliere di priraa classe col titolo d'Eccellenzu al

signor Hermann, presidente fall' Oberkirchenrath, e fa pubblicare il

relative decreto nell'organo ufficiale, con le flrme, gia s'intende, dei

ministri e dell' Imperatore. La scissura e manifesta e si afferma in

miile modi; talche ognuno si domanda: Come andranno a fmire le

cose ?

Ben si accorge il Cancelliere, essere il Kulturkampf la palla che

ha trovato un intoppo terribile, segnatamente dacche, tranne la Sviz-

zera, esso non e riuscito a trascinare dittro di se verun altro paese.

L'Austria, la Spagna, l'Inghilterra,il Belgio, la Francia e persino gli

Stati Uniti han ricusato di far causa comune con esso; cosicche non

gli .resta ormai che il governo di Vittorio Emanuele. II signor von

Benningsen, stato agente del Bismark nelTAnnover dove lavoro per
la caduta di re Giorgio V, e stato mandato a Roma per intendersela

coi progressist! circa Tintroduzione del Rulturkampf in Italia; e di-

.fatti ci giungono d'oltr'Alpe notizie di progetti di legge o d'inten-

zioni modellate sulle nostre leggi di maggio. Da cio traggono argo-
mento di soddisfazione il Cancelliere e i suoi seguaci, ma non pane
i nostri operai ;

che anzi Tindustria va sempre di male in peggio.

Ma questo non e tutto. II signor di Bismark fa proibire 1'espor-

ta&ione dei cavalli. per dare un'apparenza di realta al fantasma di

guerra evocato da'suoi giornali: di qui grandi lamenti deH'agricoi-

tura, la quale, non potendo vendere i suoi prodotti e trovandosi per

conseguenza sprovvista di danaro, e costretta a restringere sempre

.piu le sue spese a danno deirindustria. All' ultima fiera di Wehlan

(Prussia orientale), dov'eransi men ati piu di 1000 cavalli, appena 1500

.ne sono stati venduti: talche, mancando 1'esportazione, i prezzi sono

scemati oltre misura. Ma la guerra, causa principale di tutti questi

guai. non e, per la Nationalzeituny, che la propagatrice piii operosa

del diritto pubblico. Non altrimenti che il processo nella vita civile,

la guerra e il diritto nel suo svolgiraento piu attivo; ogni guerra

erea una nuova serie di principii di diritto. Tale e il linguaggio del-

Torgano principale bismarkitno e nazionale liberale, a'cui occhi la

guerra e legge e fine supremo dello Stato moderno. La cosa, per

verita, promette bene: qmmtunque, per il momento, la politica estera

sembri ridursi a coprire le spalle della Russia forzando 1'Austria

etH'inazlone. Si parla d'un prossimo colloquio tra gl'Imperatori di

Germania e d'Austria in Gastein. II Bismark non vede Fora di piom-
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bare sull'Austria
;
ma a cio Guglielmo I non consentira mai e poi

mai. Per qucl che risguarda 1'Oriente, la politica del nostro Governo
resta sempre abbastanza oscura. A malgrado del partito preso per
la Russia, e confermato anche dalla spedizioae d'uaa squadra coraz-
zata per proteggere espressameate i sudditi russi, si vede chiaro che
il Cancelliere ha su questo proposito mire tutte sue particolari.

2. Per quanto la crisi economica vada facendosi ogni giorno piu

intensa, il Governo non si cura affatto di apprestarvi il benche mi-

nimo rimedio. Tutti i giornali si maravigliano che si occupi cosi poca
gente nei lavori pubblici intrapresi da lungo tempo ;

e una tal negli-

genza non si spiega che con la supposizione, del resto assai fondata,
che i capitali destinati a quei lavori siano stati sprecati in collocamenti

mai sicuri. onde avrebbero fatto lor pro i finanzieri nazionali liberali.

Gli ufticiosi, dal canto loro, annunziano che il Governo ha riconosciuto

la necessita d'eseguire con piu rigore le leggi sulla stampa, suite

riunioni e sulle associazioni, e anche di aggravarle, per vedere d?

finirla una volta coi socialisti. Per darvi un'idea della poca indul-

genza delle autorita nostre a questo riguardo, vi notero che, stando

alia Berliner freie Presse. (ino dai primordii delFagitazione socialistica,

nel!863 si sono instaurati 2.843 processi coiitro oratori e giornali

socialisti, lo che darebbe la cifra di 203 per anno; ma dal 1811 in

poi la persecuzione ha preso tali proporzioni, che piu di 2,000 pro-
cessi si riferiscono a quell' epoca. II totale delle condanne aseende

a 10,486 giorni di carcere, piu di 40
;
000 franchi d'ammenda, e una

somma anche superiore di spese. Questo progresso del socialismo faj

si che il Governo e i capitalist! tremano e ricorrono a mezzi estremi.

La regia direzione delle miniere carbonifere della Saar intima a'suoi

operai di doversi astenere dal leggere gli scritti del socialisti o dal

prender parte alle loro riunioni, e minaccia di pene severissime chi

non ubbidisce alle sue ingiunzioni. I nostri governanti pero non trovan

la via a capire che il loro esempio e il piu potente soccorso pre-
stato ai socialisti: lo spogliamento della Chiesa, il fu'rto eretto in isti-

tuzione dello Stato mediante una legislazione esclusivamcnte favo-

revole all' ayiolagyio. e il poco rispetto della burocrazia onnipotente,

per la proprieta e pei diritti altrui: ecco cio che incoraggia il socia-

lismo. Per citarvene un esempio recentissimo, gli antenati del sig. di

Besser fondarono e dotarono una scuola per i figli degFimpiegati e dei

giornalieri occupati nelle loro possessioni. Adesso la reggenza decreta

che 1'erede deve altresi pagare una persona per insegnare i lavori

d'ago, e gli manda addirittura questa persona con la sua flomina in

tutte le regole. Ha un bel protestare il signor di Besser che un tale

insegnamento e inutile, che nessuno lo domanda, che non esiste veruna

legge che gl'ingiunge di stabilirlo nella sua scuola, la quale e opera
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>articolare della sua famiglia : tempo perso; a lui conviene assolu-

amente ricevere e pagare una persona di cui non sa che fare.

Quando le autorita superior! procedono in modo cosi arbitrario,

:ome puo recar sorpresa il vedere impiegati subalterni condannati

>er aver maltrattato persone inoffensive? Cosi il borgomastro Woytt
stato condannato a 50 marchi d'ammenda per aver percosso tanto

rutalmente una donna, da costringerla a restare in letto per parec-

;hie settimane. II tribunale pero ha aramesso a favore del condannato

ircostanze attenuanti, perocche quella donna avea domandato la per-

nissione richiesta di lavorare nei campi contigui alia fontana mira-

olosa di Marpingen, ondeche il signor Woytt si e reso benemerito

el Governo per i rigori esercitati contro quel pellegrinaggio. A

lawentziz (Slesia) un agente di polizia ha arrestato un operaio che

li sembrava sospetto, e si durante il cammino come nel carcere lo

a percosso per modo che il poveretto dovette soccombere il giorno

opo. Qua! maraviglia, pertanto, che dal 181 1 in poi il numero degli

ssassinii sia, a rigor di lettera, raddoppiato, come lo attesta lo stesso

ignor Goebel, presidente della corte d'assise di Koenigsberga?
A Lipsia e stato posto in sodo che un gran numero di student!

ell' universita sono imbevuti d'idee socialiste. Lo stesso si dica di

erlino, dove gli studenti delle diverse grandi istituzioni dello Stato

anno sposato la causa del professore Diihring, e preparato nume-

ose riunioni e altre dimostrazioni in favore di lui. E da sapere che

elle sue lezioni e anche in qualche suo scritto il signor Duhring
vea provocato la collera de'suoi colleghi, denunziando i loro intrighi

er assicurarsi e guadagni ed impieghi. II merito e sovente di osta-

olo ad ottenere una cattedra, perche potrebbe destare la gelosia

i un altro professore. E'bisogna dunque, per avanzarsi, apparte-

ere alia consorteria dominante, esser figlio o nipote d'un profes-

ore, o sposarne la figlia. Cosi il celebre storico Droysen dispone di

utte le cattedre di storia delle universita prussiane in favore dei

uoi figli, de'suoi generi, de'suoi nipoti. II signor Diihring, natural-

nente senza nominare alcuno. aveva con molto spirito svelato silfatti

ntrighi, e quindi eccitato sdegni facili a concepirsi: conseguenza di

io e stata la sua destituzione, avvenuta in nome di quella liberta

'insegnamento di cui tanto si vantano le nostre universita prote-

tanti. II signor Duhring e lavoratore iufaticabile e serio pensatore,

uantunque abbia perduto la vista; esso e che ha combattuto scien-

ificamente il libero scambio e stabilito un sistema economico fon-

ato sulla prntezione. Nel suo corso d'economia politica e accaduto

pesso di notare lo svolgimento di principii al tutto socialistic!.

Nel loro rapporto pel 1876 i decani della corporazione dei ne-

gozianti (Kaufmannsschafl) di Berlino dirnostrano che la crisi eco-

Qomica si aggrava invece di migliorare ;
contuttocio. 1' ultima sts-
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sione del Reichstag e riuscita a questo riguardo noa meno sterile

delle precedent!. Senza punto addarsene, i decani condannano nel

modo piu esplicito il sistema Bismark-Camphauscn. Lo stesso e da
dirsi dei rapporti delle altre Camere di comrnercio, che mrttono
tutte in rilievo 1'estensione progressiva della mi.seria. Come argo-
mento di consolazione, ci si aimunziano nuovi imprestiti destinati a

copriie le spese del nuovo organamento giudiciario: lo Stato mo-
derno non puo altrimenti, in tempo di pace, b;< stare a se stesso e ai

suoi bisogni ordinarii. Anche di nuove imposte non vi sar?i penuria,
frattanto che diviene ogni di piu difficile il riscuotere per 1'intero

quelle che gia esistono. Vero e che molto ci ha colpa il cattivo re-

partimento ; oltre a ci6, 1' imposta sulla rendita ha gettato addirittura
nelle braccia del socialismo la popolazione operaia, la quale chiede

logicamente che le si assicud una rendita, dacche si esige da lei

il pagamento delP imposta.
3. Alcuni pastori del Wiirttemberg, ammiratori entusiasti del

Cancelliere, sono stati da lai ricevuti a Rissingen. Egli ha parlato.
loro d' un po' di tutto. Nel Kulturkampf ha detto che il Governo

poteva adesso restringersi alia difensiva, lo che equivale alia con-

fessione di essere il medesimo stato aggressive. II signor di Bismark
ha detto inoltre, tutte le sue speranze esser fondate suila scuola, la

quale distruggera la superstizione che seguita luttora a far guasti

considerevoli. II Cancelliere, a quel che pare, considera come su-

perstizione il domma cattolico
;

cosa assai grave per un uomo di

Stato nel memento in cui i socialist! e i razionalisti propagano la

dottrma, che il diritto divino affermato dall' iinperatore Guglielmo
e un vecchio pregiudizio. La Promnzialkonespondenz soggiurige a

tale proposito che il Governo non aveva mai fatto assegnaraento sur

un eifetto prossimo e deeisivo delle leggi di rnaggio. a Esso sapeva

(sono sue parole) che il tempo in che il Vaticimo permettera al clero

tedesco di sottomettersi alia sovranita della legisJazione civile, non

sara determinate esclusivamente giusta i bisogni spiritual! dei cat-

tolici della Gennania, ma giusta le considerazioni geaerali della

politica uriiversale del Vaticano
;
esso non e ne sorpreso ne irre-

quieto in vedere che speranze fallaci e illusorie vengano di tauto

in tanto a eccitare e incoraggiare la resistenza di Iloma contro cio

che e fmalmente inevitabile. AtTidato alia legge, puo il Governo at-

tendere con tutta sicurezza il momento ia cui la Chiesa, in riguardo
alia sua missione di salute eterna, sara costretta a douHiidure la

pace. ))

La sovHinita della legislazione civile, di cui parla 1'organo uiii-

ciale, sembra a noi che dia oinbra alia sovranita del rnonarca, come

lo provo, del resto, F esernpio della Kivoluzione in Francia, dove il

monarca dove salire sul palco fatale. Quello poi che reca sorpresa
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che la Provmzialkorrespondenz si rivolgi indirettamente al

Papa, cui le leggi di maggio dichiararono decaduto dalle sue pre-

rogative. C:i ben rammenti, anche allorquando si discutevano le

leggi di maggio, parecchi oratori nuzionali liberal! proclarnarono
chc solo il Pjpa aveva la facolta di risolvere tutte le ditticolta tra

St.. to e Chiesa. Da una parte si nega il Papa, e dall'altra parte si

pone sempre piu in rilievo 1'autorita suprema di lui: e bene notare

anche questa contraddizione.

Per un certo tempo, quando si credeva a un ritiro del Cancel-

Here o che la sua posizione corresse pcrico!o, vi fa per noi una

certa tal quale bonaccia; ma da qualche settirnana in qua la per-

secuzione ha raddoppiato di rigore, e, a giudicarne dal linguaggio

de'giornali intimi della Cancelleria, andra importers mdo sempre

piu. A proposito del giubbileo episcopale del S. Padre e dol pelle-

grinaggio di Roma, la Nationalzeitung pubblicd un articolo che su-

perava in violenza tutto quello che si era inteso finqui. II Papa vi e

accusato di eccitire i popoli all' odio e alia guerra, e di non rifug-

gire, alFoccorrenza, dal fare dell'Europa un lago di sanguo, purcho
ristabiiisca il suo dominio teoiporale. Sotto il manto della reli-

gione, egli tende a ridurre alia bestialili una gran parte del genere

umano. Credere, quando uno e stato a Roma, alia cattivita lamentata

dal Papa, supera di gran lunga tutto cio che il fetioismo ha imposto

11 selvaggi deH'AfTrica. Grazie alle mene del Vaticano, v'hinnoog-

gidi fra noi due societa, i clericali e i libarali, chf3 diflferiscono gli

uni dagli altri piu che in passato i Romani dai Goti. La societa cle-

ricale vuol toglierci la nostra liberta intellettu de e politica, e an-

nientare i risultati dell'attivit^ civilizzatnije del genere umino; essa

)reserva dalla peste della scienza e della liberta intellettuale gli

ndividui che va educando no' suoi seminarii affinche, quando saranno

>reti e consiglieri del popolo, essi trovinsi afTVancati da ogni scru-

3olo circa la legalita dell
1

autorit'i ecclesiastica. Lo Stato, che non

avrebbe giammai dovuto tollerare siffatte dottrine, non. si e accorto

del pericolo se non quando la societa clericale incominciava a far

suo pro delle liberta necessarie allo Stato molerno, quando essa si

collegava con la reazione, con la legittimita per la grazh di Dio e

i colpi di Stato per proteggere tutte le tirannie e tutte le usur-

>azioni. e farvi la parte del leone nelle orge del Governo della

orza. Essa incita alia rivoluzione, quando non puo con altro mezzo

irrivare a' suoi fini. Con siffatta societa non v'e accordo possibile.

1 giubbileo e stato un pretesto per passare in rassegna Fesercito

n a
,ro; talche da un momento all' altro puo scoppiare la guerra san-

juinosa del Vaticano contro 1' Europa inters. II fatto dell' esser

bastata una mcnzogna del Papa per chlamare a Roma fra i 36 e

40,000 uomini sta a denotare 1' ordinamento ingegnoso di tal so-
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cieta. D" un insieme come questo, composto d' Individ ui mancanti

delle qualita preliininari per poter pensare, giudicare e agire da

se medesimi, e abituati a credere come verita divine quelle che i

partigiani della Curia loro prescntano come tali. d' un insieme come

questo deve tener conto I'uomo di Stato, perche vede la potenza del

suo nemico, dcve tener conto il Pilosofo, perche questa societa som-

ministra la prova che, al servizio d' una potenza ecclesiastica, la

ragione e la dignita umana sono suscettibili di un assoluto annien-

tamento, non altrimenti che se la natura non rie avessc giammai
dotato I'uomo. Lo che, se e una dolorosa umilk.zione per la nostra

coscienza filosofica, e altresi un'accusa terribile contro lo Stato, che

ha non pur tollerato ma cooperato a fare che il cattolicismo abbas-

sasse nazioni intiere e parti considerevoli d'altre nazioni a quello

stato intellettuale, morale e politico, la cui esistenza e stata in modo

irrecusabile dimostrata dai pellegrinaggi in Vaticano.

Questo breve sunto puo dare un' idea dell' odio feroce e della

sete di persecuzione onde son dominati i nostri avversarii
;
ed e

facile il comprendere come non sia da sperare in una prossima fine

del Kulturkampf. In altro articolo, la Nationalzeitung, che conta fra

i suoi collaborator! il signor Lotario Bucher, consigliere intimo del

Cancelliere, e il signor Lasker, capo del partito nazionale liberate,

dichiara trattarsi sempre della questione capitale : u se sia fondata

in diritto la pretensione della Chiesa a dirigere, in qualita d* isti-

tuzione divina e d* intermediario della rivclazione e in modo infal-

libile, lo spirito e la vita degli uornini, o se la societa umana abbia

invece il diritto di regolare la sua vita e le sue idee secondo le

leggi autonoine della ragione e della coscienza. L'assoluta distru-

zione della Chiesa e dunque il fine cui vogliono giungere il Bismark

e i suoi complici per effetto delle leggi di maggio.
Eccovi alcune particolarita caratteristiche della persecuzione.

Monsig. von der Manvitz, vescovo di Rulm, che fece in qualita d'uf-

ficiale la campagna del 1813-14 insieme con F Impemtore, e che

conta oggimai 82 anni d' eta, e stato colpilo da una nuova multa

di 2,500 marchi per non aver provveduto a una vacanza entro il

termine prescritto dalle leggi di maggio. Monsig. Melchers, arcive-

scovo di Colonia, e stato in contumacia condannato a 600 marchi

di multa per esercizio illegale del ministero episcopale posterior-

mente alia sua deposizione da parte della Corte ecclesiastica. La

colpa apposta al venerando prelato consiste nell'aver fatto ammo-

nizioni a due preti della sua diocesi. Al Capitolo poi di Limburgo
e stato intimato di eleggere un successore a Monsig. Blum, del

quale non ha mai riconosciuto la deposizione. E facile adunque im-

maginarsi qual sara il tenore della risposta.

J cattolici di Wiesbaden avevano messo insieme 80,000 marchi
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per la costruzione (Tuna chiesa provvisoria. dopoche la loro magnifica

chiesa parrocchiale, opera di fraterna carita, era stata loro tolta a

profitto de'neoprotestanti. L'autorita locale aveva gia accordato il

perraesso necessario per eseguire i relativi lavori. quand'ecco che

il presidente della provincia, sig. von Ende, entra di mezzo e vieta la

costruzione della chiesa. L'Obertribunnl ha ratificato la condanna

del vicario Bonk, di Xions, per esercizio di incumbenze ecclesia-

stiche, quantunque la nomina di lui sia anteriore alle l?ggi di mag-
gio. La sentenza stabilises dunque in diritto che, dovunque esiste

un parroco intruso, un vicario, ancorche nominato legittimamente,
non puo altrimenti esercitare il suo ministero. E questa una prova
manifesta deH'arbitrio con cui si precede nelFapplicazione delle

leggi di maggio, dirimpetto alle quali i cattolici han sempre torto.

Fin qui le messe di fontfazione delle parrocchie vacanti enm cele-

brate dai preti vicini; ma ora il sig. Fall, ministro dei culti, ha
formalmente dichiarato esser questa una sostituzione d

? incumbenze
interdetta dalle leggi di maggio. Per conseguenza, le messe di fon-

dazione non dovranno piu celebrarsi.

II sig. Loga, che aveva gia subito 13 mesi di carcere per tras-

gressione alle leggi di maggio, e stito ultirnamente condannato

a 167 giorni della stessa pena per aver confessato dei malati, am-
ministrato i sacramenti a dei moribondi, bittezzato dei fmciulli e

detto dieci volte messa nella parrocchia vacante di Schwerin (Po-

snania). Di 18 m^-si il sig. Loga si nascondeva nel paese sotto gli

abiti d'un mercante di bestiami. A Biisdorf (Colonia) il borgoraastro ha

vietato ai parrocchiani di riunirsi dinanzi alia canonica nel momento
in cui il loro parroco, colpito dalle leggi di maggio, celebra la messa

a porte chiuse. Si sospetta cosi che i parrocchiani tengano dietro

al santo sacrifizio, nonostante il muro che li separa dal celebrante.

Nella diocesi di Limburgo v'hanno presentemente 18 parrocchie
senza pastore, in quella di Treviri 146. e 107 nella diocesi di Co-

lonia, dove rnancano altresi 67 vicarii, mentre ne sono espulsi piu

di 120 preti. Delle 467 tra parrocchie e missioni che conta la dio-

cesi di Paderbona, 62 sono vacanti; altrettante vacano nella diocesi

di Miinster, e 90 in quella di Gnesna-Posnania. Lo stesso e da dire

delle diocesi di Breslavia, Kulm ed Ermeland. II popolo fin qui e

irremovibile. Iddio e la Vergine santissima si degnino sostenerlo

in questa lotta. A Langst il rettore Hiibgens, che aveva dovuto so-

spendere 1' esercizio del suo ministero per lo spazio di 18 mesi, quanto
<luro il processo intentato contro di lui in virtu delle leggi di maggio,
non ha potuto ancora riprenderlo. Cio prova quanto siano grandi le

difficolta che incontrano anche quei preti, la cui posizion? sembra

in perfetta regola dirimpetto al potere civile.

A Wiirzburgo, il 12 luglio, Talbergatore Kuenzer riporto parec-



506 CROKACA

chie coltellate da alcuni giovani coramercianti, che egli aveva pre-

gati di desistere dall'insultare in sua presenza la Chiesa e i fedeli.

II Kuenzer raoriva il giorno dopo in conseguenza delle sue ferite.

4. La Provinzialkorretpondtnz esorta vivarnente all'unione dei

protestanti, dimostrando che Fimpero del cattolicismo non potrebbe
che guadagnare dalle discussioni manifestatesi nel seno della chiesa

protestante. II sig. Hegel ha inaugurate la sua conferma come pre-
sidente del concistoro di Brandeburgo con infliggere una reprensione
al sig. Rhode, uno dei pastori che parlarono contro V Aposlolicum
nel siriodo di Berlino. II sig. Rhode e venuto, almeno ^pparente-

mente, a resipiscenza, e per questo gli e stuta fatta grazia di penc

piu severe. Slarerao adesso a vedere qual sorte tocchera al sig. di

Hossbach, che ha negato dal pulpito la Redenzione, la Trinita e gli

altri dogmi piu sacrosanti. I razionalisti, son alia testa la National-

zeiluny, sono su tutte le furie per avere Flmpcratore preso cosi

formulmcnte le parti dei credenti. II giornale parla d'influenze oc-

culte, di teologi della corte. che distruggono Farmonia tra la Chiesa

e il suo Capo; e cosi viene a insultare in raodo gravissimo Flmpe-

ratore, impunemente gia s'intende, perche sostenuto e difeso dal

Bismark.

Parecchi ecclesiastici. che eran caduti nel neoprotestantesiino,'i

sono rientrati nel seno della Chiesa; si tratta, naturalmente, di per--

sone strettamente aderenti ai dommi e alia disciplina ecclesiastical

I signori Tangermann e PafTrath, parroco rispettivamerite e vicario

de' neoprotestanti di Colonia, han rassegnato il loro ullicio a causa

delFiimraonizione stata loro inflitta dal Sinodo per aver protostato

contro Fabolizione del celibato. Si parla altresi del ritiro dal Sinodo

del sig. Lrmgen, professore di teologia a Bonn.

5. Una perdita immensa ha teste colpito la Germania cattolica,J

che piange tuttora quella del sig. von Mallinckrodt. Mons. di.Ketteler,

vescovo di Mygonza, e morto il 13 luglio nel convento dei C;;ppuc-'

cini di Burghausen (Baviera), dove si era fermato tornando da Roma.

Nato a Munster nel 1811, egli aveva studiato legge e ottenuto il

posto di referendario, quando la persecuzione mossa alFArcivescovo

di Colonia lo indusse a rinunziare agli ullicii civili ed entrare in semi-

nario. Ordinato prete nol 1844, divenne nel 1846 parroco di Hopsten,

nel 1849 proposto di sanfEdwige in Berlino, e nel 1850 vescovo Ji

Magonza. E da desiderare che la persecuzione attuale ci susciti

de" eombattenti, quasi direi de' Santi, simili a lui. Monsig. di Kettelor

era infaticabile nel ministero episcopale, e con tutto cio ha scritto

opere incomparabili intorno a tutte le questioui de'nostri tempi;
esso e che ha gettato le basi della riforma sociale ftd economica in

senso cattolico. Inesauribile era la sua carita; tantoche riduce.

minimo necessario i suoi bisogni personal*, destando percio Farri-
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mimzione de'suoi stessi avversarii. II nomo di mon^ig. Ketteler ap-

partiene alia storia della Chiesa cattolica tutta quanta ;
la sua morte

e un lutto pubblico, come i suoi funeral! sono stati un trionfo.

V.

SV1ZZERA (Noslm corrispondenza) 1. (Berna) Banchetto poco gaio a Por-

rentruy. Condizioni scmpre piu miserabili della nuova Ghiesa catlolica-na-

zionalv. Assoluzione giudiciaria di un parroco legittimo 2. (Solelta) In-

giuslizia del Gran Consfglio verso i cattoliei 3. (Ginevra) La cresima dello

pseudovescovo Herzog. Sentenza della Gorte d'appello a darino dei caftolici.

Conversione d'un prele intruso, il Boiveau 4. (Friburgo) Feste pel giub-
bileo pontificate.

1. II 30 maggio fu inaugarata solenaem3nte la linea di via ferrata.

che'attraversa il Giura bernese. Invito era st .to fatto alle autorita

federal! e cantonali psrche venissero a rcnlere piu splendida con

la loro presenza la festa; ma quando i m^-mbri della minoranza

cattolica del Gran Consiglio seppero che il comitato di ricevimento,

costituito a Porrentruy e preseduto dal prefetto Stockmar, aveva

scelto a sala di banchetto Tantica chiesa dei Gesuiti, decisero una-

nimemente di astenersi, protestando contro la nuova profanazione.

Jl signor Teuscher, presidente del Governo di Berna e persecutore
accanito dei cattolici del Giura, intese anch'egli che era inconve-

niente e odiosa la scelta di quel luogo'; cosicche invito .per telegrafo

il comitato a destinarrie uti altro. Gli fu pero risposto che gli ap-

parecchiamenti erano ormai terminati, e che non v' era piu tempo di

cambiare cio che era stato fatto; che, del resto, la chiesa serviva

gia da qualche tempo ad esercizii ginnastici. La ragion vera di co-

desta risposta si era che i liberali di Porrentruy volevano appunto
escludere dalla festa i cattolici per poterli meglio insultare a loro

talento, Confmati (avean detto fra loro), confinati per la celebrazione

del loro culto entro granai e rimesse, i cattolici non consentiranno

giammai a banchettare in una chiesa dove, prima d^lla persecu-

zione, venivano a cibarsi del Pane eucaristico. Voi certo non vi rua-

raviglierete quando vi diro che gli ospiti accorsi dalla citta fede-

rale furono accolti dalla popolazione con la massima freddezza. Ad

eccezione degli edifizii pubblici imbandierati a spese dello Stato, si

notava dappertutto una mancanzi quasi assoluta di ornamenti. A
mczzodi i convitati preser posto alia tavola iml^andita nel tempio, le

cui mura erano sopraccariche di ghirlande, emblemi e bandiere. II

qaadro dell' altar maggiore, che e una Madonna dipinta dal Murillo,

era ricoperto d'una tela su cui leggevansi le parole: Dio, liberta e

yatria; il tabernacolo era nascosto sotto uno scudo federale, e 1'altare

medesimo era sparito sotto una massa di verdura. Lo stesso dicasi

d^gli altari lateral!, su cui leggevansi inoltre iscrizioni in onore degli
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autori principali della persecuzione religiosa nel Giura. II coro era

riserbato alia gioventu di ambo i sessi, e della sagrestia erasi fatto

stanza per iscaldare le vivande. I convitati peraltro erano in preda
a un malessere visibile, cui non riuscivano a dissipare ne lo scoppio
de'turaccioli delle bottiglie di sciampagna ne i brindisi enfaticamente

declamati. II peggio poi fu quando un vecchio con un pie nella fossa,

il sedicente istorico Quiquerez, sali in bigoncia per isciorinarvi un'ar-

ringa che terminava con queste parole: Non dimentichiamo che
undici principi-vescovi e parecchie dozzine di Gesuiti riposano sotto i

nostri piedi, la, in una tomba oscura. lo ho veduto e toccato con le

mie mani le loro mummie inaridite e cadenti in polvere. Esse provano
che i grandi del mondo non sono che cenere

;
e non rimane dietro

a loro che la memoria del bene e soprattutto del male fatto in vita.

Si sarebbe detto che le ombre dei principi-vescovi e dei Gesuiti

erano apparse ai profanatori dell'estrema loro dimora; tanta fu la

precipitazione con la quale i convitati lasciarono le mense. La chiesa

era pertanto quasi vuota, quando il famigerato presidente Teuscher

mostrossi, alia sua volta, in bigoncia per propinure alia toll&ranza

religiosa! Spero che troverete naturale se io m'astengo da ogni
commento.

La nuova Chiesa cattolica-nazionale bernese va ogni di piu sbri-

ciolandosi. Da una parte, e il consiglio di parrocchia neoeretico di

Saint- Ursanne che chiude la porta del tempio all'mtruso Leonard,

facendogli intendere che le popolazioni non voglion piu saperne di

lui: dall'altra parte, sono i neoeretici di Glovelier che stanno avvi-

sando il modo di levarsi d'attorno il parroco di Stato Yonthron, la

cui condutta scandalosa e arrivata a tal grado di pubblicita da non

poter essere piu a lungo tollerata. Finalmente, 1'intruso di Roggen-

burg, Oser, ha lasciato il paese senza dire, per servirmi d'una lo-

cuzione popoiare, ne ai ne bai. E questi il ventiduesimo prete del

santo ministero bernese, che si dilegua cosi insalutato hospite.

Allorquando in una delle mie precedent! corrispondenze io vi rac-

contava la scomparsa dell'intruso Lhoumeau, processato per trufFa,

non mi sarei rnai e poi mai aspettato di dover tornare a parlarvi

di costui: ma ecco che le mie aspettative son rimaste deluse. Tro-

vandosi, infatti, nell'uffizio telegrafico di Basilea, il Lhoumeau s
?

in-

contr6 faccia a faccia con una delle tante vittime de'suoi raggiri.

Atterrito sulle prime a cotal vista, si decise poi a far atto di fran-

chezza, e si avanzo con la mano stesa e il sorriso sulle labbra verso

il suo creditore; ma questi, invece di corrispondere a quella dimo-

strazione d'amicizia, gli annunzio che si disponeva a farlo arrestare.

II Lhoumeau ricorse allora alle supplicazioni, invocando la sua du-

plice qualita di prele e padre di famiylia: ma, per sua sventura,

egli aveva da fare con un creditore senza pieta ne misericordia, il
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quale lo fcce bravamente arrestare e tradurre nelle career! di Por-

rentruy, dove sta ora uttendendo la sua sentenza.

II 28 giugno il signer Jeanguenat, parroco legittimo a Bonfol,

comparve davanti al giudice correzionale sotto 1'imputazione di re-

sistenza alia forza pubblica. II fatto che gli era rimproverato risale

alia notte dal 13 al 14 d'aprile 1874, epoca in cui egli era esiliato,

al pari di tutti i suoi confratelli del Giura, dal territorio bernese.

Essendo stata colpita da grave malattia nel distretto di quella par-

rocchia una persona ben nota per i suoi sentimenti di pieta, la

polizia penso che il signer Jeanguenat non avrebbe mancato di recarsi

clandestinamente a visitare 1'infermo; laonde tenne attentamente

d'occhio la casa di quest' ultimo, nella speranza di cogliere il prete in

flagrante contravvenzione al bando. In quella notte, il gendarme Kury
ebbe la soddisfazione di vedervi entrare un ecclesiastico; ma non

stimo cosa prudente di andare ad arrestarlo in mezzo a parecchi uomini

robusti che gli facevano la scorta. Si reco invece a chieder rinforzo

al posto piu vicino, e s'imbosco co'suoi compagni sull'orlo della

strada maestra in prossimitu del confine francese, tenendosi sicuro

di arrestare il parroco nel momento in cui s'accingesse a varcarlo.

Verso le 3 del mattino, gli sbirri videro avanzarsi in quella direzione

iina carrozza, in cui, oltre il cocchiere, era il loro' prigioniero in spe.

Ferma ! grido il Kury, slanciandosi ad afferrare il cavallo per la

foriglia; ma, in men che si dice, il manico di una frusta piombatogli
sul capo e un balzo dell'animale lo fecero rotolare nel fosso che

costeggia la via, donde non si rialzo che per vedere la carrozza

spinta a tutta velocita passare il confine. Fu fatto allora rapporto
coutro il parroco Jeanguenat, che il gendarme Kury dichiarava po-

sitivamente aver riconosciuto nella persona del prete renitente; ma

poiche questi si trovava in Francia, fu forza rinunziare a dar seguito

alia procedura. Tomato il signor Jeanguenat alia sua parrocchia, e

scorsi parecchi mesi senza che si pensasse a fame ricerca, il buon

parroco avea tutta la ragione di credersi al sicuro di ogni molestia,

quando, in questi ultimi giorni, fu dissotterrato dalle filze giudi-

ciarie il rapporto surriferito. II signor Jeanguenat pero, essendo riu-

scito mediante il deposto di varii testimoni a provare 1' alibi, e stato

assoluto, e le spese del processo sono state messe a carico del fisco.

2. I cattolici di Soletta avevano presentata al loro Gran Consiglio

ana petizione accompagnata da un gran numero di firme, con la quale,

fondandosi sul disposto dalla Costituzione federale che guarentisce la

liberta di coscienza e di culto, chiedevano di essere ammessi al godi-

mento degli stessi diritti che godono i vecchi-cattolici, vale a dire di

poter far cresimare i loro figli da mons. Lachat, vescovo diocesano,

come questi ultimi facevano cresimare i proprii dal preteso vescovo-

aazionale Herzog. Una domanda si equa e si modesta e stata rigettata
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da 88 voti contro 12. laoltre, il Governo dello stesso Cantone Tia

fuori un decreto, col quale approva 1'erezione d'una parrocchia voc-

chio cattolica nel capoluogo e Fautorizza a rivendicare la saa per-

zione delle rendite ecclesiastiche, state fin qui assegnate al solo culto

cattolico-romano.

3. Vi annunziai n^-H' ultima mia corrispondenza che I'llerzog si

disponeva a fare in Ginevra un i nuova parodia del Sacramento del I a

cresima. Questa buffimesca cerimonia ha recentemente avuto efT'etto

nella chiesa della Madonna., dove la setta era riuscita a mettere in

sicme 180 fanciulli dell'eti fra i 6 e i 11 anni. Alcuni di quest! er^no

stati, senz'altro, messi in nota suH" ultimo momento: tanto e vero che

i p:\rrochi intrusi, cui erano aflatto sconosciuti. dovettero richiederli

de'loro nomi per munirli di appositi biglietti. .V'ha poi tutta la ra-

gione di supporre che, come e stato altrove verificato, piu d' uno

avesse gia ricevuto la cresima dal vescovo legittimo. Comunque sia.

e un fatto che la cifra sopraespressa e repartita sopra una diflercnza.

d'undici anni d' eta: lo che, da una media di sedici fanciulli per anno.

Ecco quali sono tutte le conqniste dello scisma sopra una popohi-
zione di ventiseimila cattolici, quanti ne conta la citta di Ginevra

co'suoi sobborgh| La media annua dei fanciulli cattolici di 12 anni,

amraessi alia cresima nelle quattro chiese della citta, e per lo meno 350..

Se dunque i cattolici riuaissero-tutti i loro fanciulli tra i 6 e i 17 anni.,

ne avrebbero ps$ lo meno 3850 da opporre ai 180 piccoli apostati,

per la maggior parte inscienti. La prova che la media indicate

non pu6 dirsi esagerata, si & che in quest' anno medesimo, nella ri-

corr'enza del Corpv&Domini, 354 fanciulli dell' eta medesima di dodicii

anni fecero in Ginevra la loro prirn-i comunione. Al banchetto dato

dal Consiglio d| Stato, e col quale si chiuse la commedia sacrilega

dell'Herzog, ctfsfiii chiamo fratelli i membri del concistoro prote-

stante, e fu propfnato al prolestantesimo cadtito, come F oratore pote

chiamare il vecchio-cattolicismo senza provocare albuna rimostranza.

Dopo ci6, voi mi dispenserete, io spero, d.il seguire piu oltre lo pseudo-

vescovo nelle sue poco apostoliche peregrinazioni.

Dopo essersi a suo tempo irapossessato della chiesa di Carouge e

dell'organo recentemente collocatovi dai cattolici, il Consiglio di

parrocchia neoeretico si rifmto di pagare al costruttore di quello

strumerito gli 8,000 franchi ch'ei restava ad avere pel suo lavoro.

Cio diede luogo "a un processo, che termin6 in prima istanza con la

condanna dei ladri utliciali. Interposto da questi ultimi ricorso, la

Corte d'appello, rimpastnta nel frattempo dal Gran Consiglio, ha teste

rinviato la causa al tribunale civile, parimente rimpastato con pre-

ponderanza di giudici ignoranti e parziali. Raffrontata con le con-

clusioni del pubblico ministero, tale sentenza equivale ad un invito

a sancire il furto. E infatti il procuratore generale Dufernex ha, con
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grande stupore del f6ro,tabilito in principle .che, in tutti que'luoghi

dove le fabbricerie delle chiese cattoliehe possedevano quaiche cosa,

i settarii erano in diritto d'impossessarsene, senza darsi alcuna pena
del diritto di pegno che sulla cosa stessa potesse spettare ai terzi.

Dicfamo la verita. Dopo aver creato un nuovo diritto pubblico, perche
mai dovrebbero i iiber&li astenersi dall'indurre innovazioni nel di-

ritto private?
Di seguito ai Marchand e ai Palmieri, e venuta la volta d'abiu-

rare i suoi errori anche all' abate Boiveau, che aveva formalmente

aderito allo scisma Carteret, senza per altro accettare veruna ele-

zione scisma tica. Dopo aver passato parecchie settimane in ritiro

nell'abbadia di Solesme, egli ha pubblicamente annunziato la sua

conversione al Comiylio superiore dello scisma. Ecco in quali ter-

mini ei parla de'nbvelli settarii.

((.... Egli e adunque un dovere.per me, e un dovere ben gradito,

annunziarvi che da qui innanzi io non faccio piu parte della vostra

setta, che ardisce proclamarsi sfacciatamente cattolica, apostolica,

eristiana, liberate.

a Voi vi dite cattolici, e il nuroero de
?

vostri aderenti si restringe

a poche centinaia di liberi pensatori ignoranti e zotici, sparsi qua

e la nel cantone di Ginevra.

(( Voi vi dite apostolici. Gli Apostoli vennero in terra a predicare

la cant:'*, la castita, Tumilta, il sacrifizio, il disprezzo del mondo e

de' suoi piaceri. Che cosa sono, ditemi, i vostri preti '?...

Voi vi dite criatiani. E che ha di comune la vostra commedia

con la religione di Cristo? La veriti del Signore traversera, senza

rimanere alterata, tutti i secoli, e gli stolti capncci de' vostri dema-

goghi si dilegueranno con la rapidita del baleno.

it Voi vi dite liberali, e tutta la vostra attivita si manifesta nello

spogliare le chiese e nel perseguitare i vostri concittadini. La vostra

forza consiste nel gendarme e nel fabbro ferraio. E con questi mezzi

pretendereste riformare il mondo?
K Io deploro e deplorero per tutta la mia vita il grande acceca-

mento di spirito che mi ha fatto passare parecchi mesi fra voi. E

dopo avere da lungo tempo implorato il perdono del mio bucn Ve-

scovo di Nantes, il cui paterno cuore ho cosi crudelmente contri-

stato, chiedo oggi perdcno alia nobile popolazione cattolica romana

di Ginevra. In mezzo alia persecuzione ch'essa sopporta con un co-

raggio degno de'primi secoli del cristianesimo, di quale afflizione

dev'essere stata argomento 1'apostasia d'un prete francese e bretone!

Io chiedo perdono all' esule di Ginevra, a monsig. Mermillod,

di tutto il male da me fatto nel suo Vicariato apostolico. Egli e vera-

mente da riconoscere quale rappresentante di Gesu Cristo e qual suc-

cessore degli Apostoli chi sa degnamente, come lui, rendere centuplo
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bene per male e colmare de' suoi favori coloro, che per un gran pezzo
non hanno avuto altra mira che di perseguitare il suo gregge.

Da qui innanzi io voglio vivere e poi morire nella religione catto-

lica romana, di cui il Sommo Pontefice Pio IX e oggidi in terra il .Capo

supremo. Voglia Iddio illaminare ancor voi, darvi la forza d'abiurare

i vostri errori e di tornare a quella Chiesa, fuori della quale non v'e

salvezza! Vostro servitore umilissimo BOIVEAU.

4. In tutte quelle parti della Svizzcra dove i cattolici godono tut-

tora d
? una certa liberta, e stato celebrato con pie ed unanimi di-

rnostrazioni di gioia il giubbileo episcopale di Sua Santita Pio IX;
ma in nessun luogo la solennita riusci tanto importante quanto nella

cattolica Friburgo, dove autorita e persone private gareggiarono di

zelo nel manifestare la loro fede e il loro amore verso il glorioso

Pontefice. La mattina, i fedeli si aflbllavano intorno alia mensa euca-

ristica, e I'illuminazione della sera fu non meno generale che splen-

dida. In mezzo al tonar del cannone. lungamente ripetato dagli echi

della Sarina, e alle sinfonie music ili, f tsci di razzi innalzavansi da

ogni parte, i quali ricadevano inunapioggia di stelle. E mentre que-

sto avveniva nel capoluogo, le montagne circonvicine scintillavano di

innumerevoli fuochi di gioia. Gia fmo dal giorno precedente. due

convogli di strada ferrata avean trasportati a Nostra Signora degli

Eremiti milleottocento pcllegrini friburghesi, che movevano a pre-

gare dinanzi I'lmmagine miracolosa per il prolungamento dei pre-

ziosi giorni del Santo Padre e per il suo prossimo trionfo suirAttila

moderno.



IL SETTENNIO

BELLA CAPTIVITA DI PIO IX

Nei sette anni omai decorsi, da che il Governo della Rivoluzione

d' Italia, passando per la famosa breccia, occupo Roma ed esautor6

il Pontefice, molti pronostici del future si sono fatti da noi catto-

lici e dai liberali nostri avversarii. Ma ne da questi ne da noi si

son vedute le cose riuscire a seconda di cio che si era pronosticato.

II Signore Iddio die, avendo ora posta la cristianita in condizioni

special), ne guida pure gli avvenimenti coa piu speciale provvi-

denza al terrniae voluto, ha operato da se in modo, che tutte le

umane previsioni son rimaste in gran parte confuse; non senza

pero dar segni manifesti, che egli apparecchia un avvenire pieno,

per noi cattolici, di belle e sante speranze.

Del rimanente, a formarsi un concetto generico di quanto asse-

riamo, basta che e cattolici e liberali, mettendosi la mano al petto

e tentando il cuor loro in ispirito di verita, chieggano a se stessi :

II 20 settembre 1870, avremmo noi pensato che, dopo sette

anni, saremnio al punto in cui siamo ed avremmo visto svolgersi

sotto i nostri occhi tutto quello che e finora accaduto? Noi siam

persuasi che chiunque faccia a se questa interrogazione, se pur ha

un granello di buon giudizio e non vuol mentire a se medesimov

debba concludere: No, giammai non 1* avremmo pensato.

I cattolici non si sarebbero mai figurato, che il Santo Padre

Pio IX sarebbe sopravvissuto si a lungo, e sempre cosi prosperoso,

a tante calamita
;
che si diuturna sarebbe stata la durata della sua

prigionia nel Vaticano; che egli, in questa prigionia, sarebbe di-

Sevi* Z, vol. Ill, fate. 668 33 30 agosto I&7T
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venuto 1' uomo piu glorioso e piu glorificato del mondo, in quella

che il Vaticano sarebbe diventato, per diretto o per indiretto, il

centro, o come dicono YobUettivo, della politica sana ed insana

d'Europa; e che la Rivoluzione sarebbe rimasta si lungamente

in Roma, per dare al Papato, colle sue ombre, im risalto sempre

piu meraviglioso, e ricevervi gli smaccbi e le umiliazioni che

Thanno avvilita, scompigliata e stremata d'ogni vigore dentro e

fuori la Penisola, la quale non in altro tiene oggimai sotto di se

unita, che nella miseria e nella servitu.

I liberali poi non si sarebbero mai immaginato che, in capo a

sette anni di libera impunita nel guerreggiare con tutte le armi

possibili, entro la sua sede, il Papato e la Chiesa, avrebbero otte-

nuto per frutto d'ingrandire maggiormente e rafforzare la maesta

e la potenza dell' uno, e di stringere in piu perfetto nodo 1'unione

dell'altra: e al fine di rendere evidentissima, col prolungato spe-

rimento del suo dominio di Roma, la necessita che il Papa sia -pa-

drone in casa sua e Re, non gia nominale, sotto la guarentigia di

un potere ne mico, ma effettivo, sotto quella del suo diritto.

Nel doppio ordine pertanto delle idee che si sono diffuse e dei

fatti che si sono succeduti, questo settennio puo dirsi un intreccio

mirabile, disposto dalla Provvidenza al trionfo di una causa, che

il filosofo studioso della storia contemporanea, per quanto liberale

egli sia, non affermera mai essere quello della Rivoluzione.

Larghissimo campo da spaziarvici si parerebbe innanzi a noi,

se avessimo agio di cercare le confessioni e le conclusioni, cbe i

piu assennati dottori della scuola liberalesca hanno fatte pubbliche,

intorno a questo argomento. Ma ci sembra che tutto il meglio sia

raccolto in un recente lavoro di Ruggero Bonghi, il quale, senza

forse volerlo, ha tessuto il piu bel panegirico che un pari suo po-

tesse delle glorie del Papato prigioniero in Pio IX; e il piu scon-

solato lamento che un suo simile potesse far velatamente intendere

della politica, che ha condotta la Rivoluzione d' Italia ad accam-

parsi nella citta dei Papi. Osserviamo 1'uno e 1' altro, cioe il pa-

negirico ed il lamento, con brevita.
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II.

Occasione dello scritto ] e stato il giubbileo episcopate di Pio IX,

festeggiato dal mondo intero con dimostrazioni tali e tante che,

secondo il Bonghi, a restano un segno grande dei tempi, e un

enimma, piii intricato di quello che sciolse Edipo. Un uomo che,

com'egli, o non crede o mal crede, in questo fatto strepitosissimo,

il quale compendia per cosi dire il settennio della prigionia del

Santo Padre, non puo riconoscere quello che noi cattolici ricono-

sciamo
;
una splendida manifestazione di Dio, ed una prova stupenda

e palpaLile della singolare sua provvidenza verso il Pontificate e

la Chiesa: ma dee vedervi un non si sa che di misterioso e d'in-

comprensibile, un enimma, dalla semplice ragione non decifrabile.

Questo ci fa rammentare F accaduto, pochi anni sono, al monte

dell'Alvernia. In quel sacro tesoro delle glorie del Poverello d'As-

sisi, e il celebre masso spicco, come lo chiamano, ossia un enorme

dirupo di vivo sasso, sporgente fuori del suo naturale equilibrio

e, contr'ogni legge di gravita, campato in aria con evidente pro-

digio. Visitavanlo insieme un protestante inglese ed un generale

dell'Italia rivoluzionaria. che miracolo di Provvidenza! sciamo

attonito il protestante, appena lo vide. che fenomeno di na-

tura ! disse invece il generale. Cosi questo miscredente ammise un

assurdo, piu tosto che confessare 1' opera portentosa di Dio, rico-

nosciuta perfino dal buon senso cristiano di un eretico.

Tuttavia 1' enimma di questo, che il Bonghi dice fatto mirabil-

mente complesso dee in qualche modo aprirsi, se non con una

chiave divina, almeno con una umana. E sapete qual e qu^esta chiave

a cui egli principalmente ricorre? II sentimento religioso, che esso

mostra non trovarsi piu e meglio vivace, altrove che nel cattoli-

cismo. Tra il sistema religioso cattolico (sono sue parole), e gli

altri che possono entrare in paragone, ci corre questa differenza,

che la critica rispetto a quello (cioe al cattolico) picchia alle porte

1 Pio- IX e il Papato, nella Nuova Antologia, fascicolo di luglio 1871, pa-

gina 529 segg.
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e batte coll'ariete le mura, dove rispetto agli altri e dentro la citta

stessa e la mette sossopra. II sistema religiose cattolico, a dirla

altrimenti, e battuto di fuori ed ogni urto lo consiglia ad alzare i

suoi spaldi, a chiamare a raccolta le sue milizie. e cacciare di

mezzo a queste i meno sicuri; dove gli altri sistemi religiosi son

battuti di dentro, ed hanno gia ricoverato nel seno il nemico che

gli corrode.

Per uno che giudica il cattolicismo da pagano, e nella Chiesa di

Gesu Cristo par non iscorgere che un sistema religioso paragona-

hiie ad altri, Targomento e magnifico. Erra pero il Bonghi se crede

che sia argomento umano, e spieghi imanamente Fenimma della

potenza papale, cresciuta, com' egli afferma, d'autorita e forza

fra i contrasti, gli abbandonamenti e la prigionia dello stesso

Papa, in questo settennio. II 2 giugno del presente anno, il Santo

Padre Pio IX, rispondendo alle gratulazioni del sacro Collegio dei

cardinal! pel suo giubbileo, fece ancor egli uso del medesimo ar-

gomento, il quale salta agli ocelli di tutti, e che amici e nemici non

possono recare in dubbio. Ma lo uso appunto per provare la divinita

della Chiesa, e quindi 1'azione di Dio nel renderla cosi compatta,

operosa e gagliarda, in mezzo agli assalti che vede darsi da ogni

parte al suo Capo. Come san Giovanni Battista (disse il Santo

Padre nel suo discorso) mando una specie di deputazione a Nostro

Signor Gesu Cristo, per sapere se Egli fosse il figliuolo di Dio,

Hon perche egli avesse bisogno di si fatta dichiarazione. ma per-

die la verita trovasse nella risposta una piu potente e limpida te-

stimonianza, e la fede dei discepoli fosse confermata; e come Gesu

rispose coll'additare i ciechi che vedevano, gli storpi che cammi-

navano, i morti che risorgevano; cosi poter egli rispondere a co-

loro che dubitano e cercano la religione vera : poter additare questo

ardente, universale, spontaneo movimento di milioni d'uomini verso

una Chiesa perseguitata ora con un si velenoso furore, che mai

Tuguale
T
.

Non puo essere scopo del nostro articolo dimostrare, con trat-

tazione apologetica, che il fatto mirabilmente complesso ,
o

1 V. Civ. Gait, questo. volume pagg. 90, 91.
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Yenimma di questo ingrandimento del Papato nelle odierne sue

traversie, e nuovo argomento di credibility e prova dell'esser di-

yina la Chiesa e divino il Papato. A noi basta d'aver incontrato nel

Bonghi un testimonio, il quale asserisce con noi che, in questo

settennio, il Papa Pio IX, chiuso, se non da altri, certo da se,

per la necessita delle cose, che lo sforza, in un palazzo, ove si

reputa prigione (bella circollocuzione che significa prigioniero) k

divenuto ed e apparso piu grande, piu autorevole, piu possente

che mai: e cio perchd la sua prigionia ha suscitato nel mondo un

sentimento religioso, che e stolidezza negare.

Goloro i quali ricusano di riconoscere che vi sia molto (cosi

conclude il Bonghi) di schiettamente morale, spirituale e religioso

in cotesto movimento di spiriti verso Pio IX, in questo fatto, che,

a chi non crede, pare estremamente singolare, di tanta gente che

corre a lui, di tanto denaro che gli e mandate in dono, peccano,

nel parer mio, grandemente. E il peccato loro & uno del maggiori

che si possa intellettualmente commettere; respingere nell'inter-

pretazione della mente altrui tutto quello che non entra nella pro-

pria. lo non soltanto credo, che questo motivo davvero e schietta-

mente religioso, morale, operi, ma sia, Dio me lo perdoni, il piu

forte di tutti. fi tale adunque la evidenza di questo moto schietta-

mente religioso del mondo verso il Papa, che il Bonghi si sente

costretto di renderle omaggio ; e, per non dare con ci6 scandalo

ai liberali, chiede pubblicamente perdono a Dio di aver confessata

la verita!

Quand'anche la provvidenza di Dio si fosse rivelata fulgidissima,

nel settennio decorso, per questo solo rispetto, di avere ravvivata

la fede dei popoli cattolici nel Papato e d'avergli serrati tutti in-

torno, con invidiabile concordia, gli animi loro, gia sommo e inesti-

mabile sarebbeil benefizio provenutone al cattolicismo; e sarebbe

sufficiente a far concepire lietissime speranze d' altri grandi beni

futuri. Ma v'e di piu. I pubblicisti cattolici hanno sempre mante-

nuto, con ottime ragioni, che il cosi detto interesse sociale, che poi

si riduce alia conservazione dell'ordine civile ed umano della so-

cieta, era strettamente legato colle condizioni del Papa; e che la

tranquillita deH'ordine, ossia la pace degli Stati cristiani era in-
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separabile dalla liberta del Papato e dalla osscrvanza delle sue giu-

stizie. Manomesse queste regolari condizioni, violata questa liberta

e proculcate queste giustizie, doveva necessariamente seguire nel

mondo una spaventosa perturbazione : e quanti curano F interesse

sociale od il ritorno dei principii d'ordine negli Stati, dovevano

essere tratti a mirare nel Papa, oppresso e perseguitato, come un

faro di salvezza, e a tendere verso lui, come verso Fincorruttibile

custode di quelle verita, che sanano le nazioni incancrenite.

II Bonghi sembra divisarsi di avere scoperta un'altra chiave

peregrina che apre Yenimma, soggiungendo che, a sollevare il Pa-

pato nelle moderne contingenze, oltre il sentimento religioso cui

da 1'efficacia potissima, siano concorsi pure lo'zelo di scampare

Fordine sociale da un conquassamento e Famore di quella causa

politica, che da per tutto esiste, ed hanome di conservatrice. Vabene

che egli descriva Finflusso di quest! due agenti secondarii a modo

suo, e vi arzigogoli sopra con una rettorica, la quale gli dee far

perdonare dai liberali le verita che pur dice. Questo si coraprende

e gli si passa; tanto piu che egli vede tutto all'umana e ragiona

paganaraente di conseguenze, che non si possono segregare da

principii soprannaturali, a cui egli non ha Focchio della mente

avvezzo. Ma e bello che egli, dopo affermato, che le forze che

spettano ad un'autorita certa e ad una fede precisa, il cattolicismo

romano le tiene poco meno che tutte nelle sue mani sole
; dopo

aiFermato che non mai da ogni parte del mondo cattolico era

stato riguardato tanto e cosi unicamente al Pontefice romano, come

ora
;
finisca con questa dichiarazione : Sentimento religioso,

interesse sociale, passione politica mandano pellegrini e denaro a

Pio IX. Nessuco di questi motivi e leggiero e nessuno prossimo a

svanire. V'ha nella Chiesa cattolica un gran potere tuttora di sod-

disfazione per quel sentimento, di guarentigia per quell' interesse,

di fomite per quella passione. Niente prova, niente lascia augurare,

per ora, che il primo si spenga, il secondo si sciolga e la terza

sfumi. E tutti e tre resteranno fidi al Papato, pronti a sostenerlo,

sicuri di essere in ricambio sostenuti da esso, per molti anni,

anzi secoli forse, anche dopo morto Pio IX.

II quale linguaggio, non iscevro da gergo massonico, ha questo



BELLA CAPTIVITA DI PIO IX 519

senso volgare, che 11 Papato, ora nelle apparent! sue umiliazioni,

attrae verso di se, non pure tutti i credent!, per un principio di

fede che, fra le odierne battaglie, si raccende, si dilata e rinfer-

vora
;
ma altresi tutti gli uomini savii ed onesti, benche o poco o

nulla credenti, i quali vivon solleciti della conservazione dei diritti

su cui T umana societa si fonda, minacciati dal liberalismo sociali-

stico, ovvero caldeggiano il ristoramento negli Stati di una politica,

die affranchi i popoli dal tiranneggiante e divorante liberalismo

d'ogni colore.

E questa e la sovrana opera della Prov?idenza, svoltasi princi-

palmente nei sette anni decorsi : fare doe, che tutte le infami arti

delle sette, le trame di governanti ribaldi, le scellerate violenze

della Rivoluzione contro il Papato, giovassero ad esaltarlo ed a

guadagnargli, nell'augusta prigione del Vaticano quanto e nella

terra di anime fedeli, di cuori probi, di spirit! retti
;
in una parola,

il fiore dei cristiani e dei galantuomini deH'universo
;
in quella

che chiariva a luce di sole, come non avesse nemica altro che la

schiuma e la feccia morale del genere umano. Opera tanto piu

enimmatica, per chi non la scruta al lume della cattolica fede,

quanto piu umanamente impossible ad avere effetto. Imperocche

tutto, nel mondo materiale, e cospirato e cospira a screditare, a

snervare, ad abbuiare, ad abbattere 1'autorita e la grandezza del

Pontificate; Govern!, parlamenti, diplomazia, giornalismo, stampa,

telegrafo, moda, teatro, scuole, colla pubblica licenza della bestem-

mia, della menzogna, della contumelia e della calunnia; vale a

dire tutto s'e indirizzato e s'indirizza all' effetto contrario. Quindi

e che il solo braccio di Dio, il quale scherza nell'orbe e si ride

di chi contro la volonta sua congiura, e trae meravigliosamente il

bene dal male, e il male fa servire a'suoi disegni ed alia sua

gloria, il solo suo braccio ha potuto confondere in questa guisa la

Rivoluzione e voltare le sue stesse scelleraggini a strumenti di

trionfo pel Papato.

Chi non ricorre alia chiave della fede, che ci mostra nel Pon-

tificato romano la pietra angolare della Chiesa, capolavoro e ter-

mine dell' operare di Dio quaggiu, ed il centro della vita organica

del cristianesimo
;
e intorno ad.esso 1'occhio sempre vigile e la



520 IL SETTEIVMO

mano sempre onnipotente di Cristo Dio; e percio gli assicura, COE

divina certezza, un aiuto di Provvidenza che non gli verra mai

meno sino alia consumazione dei secoli
;
indarno si affatica a spie-

gare i'eniimna di questo Pontificate, invincibile, insuperabile e

sempre piu incolume e vittorioso, quanto piu pare vinto e distrutto.

Lo ripetiamo: in questo fatto, che dura costante da piu di diciotto

secoli, e di cui nessuna filosofia pu6 dare adeguata ragione, e una

prova irrefragabile della divinita del Papato e della Ghiesa : e

ben cieco e misero e colui, che non la vede coll'intelletto e non

la sente nel cuore.

III.

Uno dei capitali vantaggi che la Rivoluzione ripromettevasi di

conseguire, dopo occupata Roma, era quello di convincere 1'orbe

cattolico, che il Papa poteva ottimamente rimanere liberissimo nel-

1'esercizio della sua spirituale Podesta, sebbene privo del peso di

uno scettro reale. Ma in questo settennio ha esso conseguito lo spe-

rato vantaggio ? II Bonghi lo nega ed e questo il primo de'suoi me-

lanconici lamenti. Bisogna confessare che nei cattolici, non in

quelli che son tali per abitudine, o che pure avendo credenza piu

viva non attendono alle condizioni necessarie dell'esistenza deUa

lor fede; ma in quelli, nel cui animo 1'influenza di questa e pre-

valente, per qualsiasi ragione, sopra ogni altra, 1'opinione che il

Potere spirikale possa stare da se, pur mantenendo tutta 1'efficacia

sua, e non esponendosi a pericoli di gran turbamento nella sua

via, ha fatto cammino assai piccolo e forse punto. Avrebbe detto

meglio, se avesse accennato all'opposto cammino che quest' opi-

nione ha fatto nell' animo di molti, che non sono cattolici, o non

sono che di come, grazie allo sperimento dei sette anni trascorsi,

Qual e in verita 1'uomo di buon criterio, eziandio tra i liberali,

che creda davvero possibile la durazione permanente dello stato

di cose che ora e in Roma? Noi pensiamo che, dentro di se, nep-

pure il Bonghi lo creda. Questo settennio di esperienza e servito

di gran disinganno. Sappiamo di non pochi amid del Bonghi, i

quali non esitano a dichiarare, che, se si potesse uscir di Roma,
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batterebbero le mani di gioia. II tempo e giovato al Papa, non

alia Rivoluzione: e piu si andra innanzi e piu gli giovera.

Un altro vantaggio che il liberalismo sperava di riportare in

Roma era, se non di vincere, di inclinare almeno 1'animo del

Santo Padre Pio IX a qualche concessione, incongrua alia Chiesa,

ma utile alia setta, per gittarla qual polvere agli occhi del volgo.

Dopo sette anni pero il Bonghi, che nutri ancor egli la fallace

speranza, non solamente 1'ha deposta del tutto, ma, non senza cruc-

cio, si fa pubblico ammiratore della fortezza, con qui questo gran

Papa abbattuto come Principe e combattuto come Pontefice, trova

nella coscienza sua un vigor giovanile, ed impugna senza posa e

paura le armi morali della fede cattolica a difesa di questa, e a

ricupero del Regno, che reputa condizione necessaria alia liberta

sua. )) Che piu? Conquiso da si magnanimo esempio di fermezza,

egli esalta Pio IX e contrappone la costanza sua irremovibile alle

interessate volubilita del liberalismo. Una tale invincibilita di

proponimento (cosi egli) piace in tempi, nei quali sono scarse le

convinzioni che non piegano ;
e non e strano, che, quando i partiti

liberali piu si dicono progressivi, e piu accolgono nel loro seno

gente, a cui 1'utilita o la vanita del momento fa mutare ad ogni

ora parte e pensieri, Pio IX sfrutti tutto per se e contro di loro

quella grande attrattiva, che ha per nostra fortuna il carattere

negli animi nostri ? Ah & pure una insigne gloria codesta del

Papato che, in capo a sette anni di fierissima guerra, costringe i

nemici suoi a riconoscerlo tanto a lor maggiore nella morale gran-

dezza, quanto essi gli sono superiori nella forza materiale ! Gi par

quasi di vedere la barbaric di Attila, riprodotta nella cirilta mo

derna, ai piedi di Leone Magno, redivivo in Pio IX.

Dileguatasi ogni speranza di accordo, tra il Papato, che non cede

e non cedera mai, ela Rivoluzione, che presume tenerlo sotto 1'ostile

suo dominio, il Bonghi pur troppo non iscorge piu altro, fra loro,

che un contrasto non conciliabile per un lunghissimo tempo, e

forse sinche 1'uno dei due rivali sopravviva . Del che molto egli

si attrista, vedendo nascer da do pericoli che gl'mcutono terrore.

Ed il piu grave si e quello delle alleanze, che, in tale contrasto,

da una parte sostengono il Papato, e dall'altra debbono necessaria-
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mente sostenere la monarchia italiana belligerante. La Chiesa

cattolica, nota il Bonghi, e strettamente collegata cogl'interessi

conservator} e coi partiti politic! retrivi di tutto il mondo civile
;

e vuol dire che ha per se tutte le forze veramente vitali ed efficaci

della civile societa. Or questa sua alleanza determina 1'altra della

monarchia italiana coi partiti liberali, contrapposti a quelli ;
e

comprendono le forze anarchiche e distruggitrici d'ogni ordine

razionale e morale degli Stati e dell' umano consorzio. Se non che

tra questi partiti liberali ve n'ha di quelli a co'quali la monarchia

italiana non puo consentire, se le preme di vivere
;
e sono i re-

pubblicani, i radicali, i socialistici. Anzi questa monarchia non

puo non assumere la tutela di quegl' interessi sociali, che si oppon-

gono alle idee novatrici de' socialist!: interessi che in buona parte

guardano alia Ghiesa cattolica, come a loro scudo. Troppo e chiaro

che, se la nuova monarchia fosse concorde col Papato e colla Chiesa,

avrebbe in questa concordia un valido presidio, per la propria con-

servazione, la quale dipende dalla buona tutela dei suddetti inte-

ressi. Ma 1'ostilita pervicace della Ghiesa romana, soggiunge il

Bonghi, le scuote senza posa la base naturale, su cui si dovrebbe

reggere . Quindi che ne consegue? Ne consegue il doppio male,

del lucro cessante e del danno emergente. Questa monarchia ita-

liana vacilla nella sua base naturale, per difetto di fulcro dal lato

della Chiesa; ed e" risospinta fuori di questa base, dall'impeto di

quelle fazioni, che le converrebbe di avere alleate ed ha nemiche.

Noi ci rallegriamo che, dopo sette anni, nel campo liberalesco si

corninci ad intendere la pur agevolissima verita, che le monarchic,

benche
4

costituzionali, dei paesi cattolici hanno piu bisogno del Papa
e della Chiesa, di quello che il Papa e la Chiesa abbisognino di loro.

Ma, pel caso presente il fatto e* fatto, e non vi e piu rimedio. Se si

mirava a stabilire una monarchia, che solidamente riposasse nelle

sue basi naturali, non si doveva porne le fondamenta sopra la vio

lazione dei diritti e la rapina dei beni del Papato e della Chiesa
;

ne si dovea stringere alleanza coi repubblicani e coi socialisti, per

fare la breccia alle mura di Roma ed entrarvi a chiudere il Papa
nel Vaticano. Ora cosa fatta capo ha. fi necessario sottostare alle

inesorabili conseguenze della logica. II Papito non e ktituito per
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salvare e molto meno per conservare la Rivoluzione, qualunque

sia la forma che le piaccia prendere. L' ostilita sua pervicace

alia Rivoluzione, consiste nel negarle il suo soccorso, poiche esso,

faro di luce divina, non puo partecipare alle opere delle tenebre.

II Bonghi si rassegni pure, che il caso e disperato. Si deve andare

sino al fondo, e vi si andra.

Ci consoliamo altresi che il tempo e I'esperienza abbiano tolte

dagli occhi del medesimo Bonghi, e di altri molti suoi consorti, le

bende che impedivano loro di vedere la realta delle cose in Italia.

A sentir loro, pareva che questo nostro paese, il piu cristiano cat-

tolico del globo, dopo il 1859 fosse divenuto il piu scettico e mi-

seredente di tutti, ed il meno alFezionato alia Sede di Pietro. Ma

era si ricredono. Ci badin bene, grida il Bonghi a quei che oggi

reggono le sorti della Rivoluzione fra noi, ci badin bene : il catto-

licismo e tutt' altro che spento in Italia, anzi le ultime vicende

della legislazione italiana in materia ecclesiastica, e prima e dopo

1'occupazione di Roma, glihanno infuso un piu vivo spirito di pu-

gnalita, hanno prodotto in esso un piu acceso risentimento di se,

che altri non si sarebbe aspettato. Eppure il popolo italiano non

ha ancor mostrato un decimo di quello die puo, e forse dovra, a

suo tempo, fare, per difenderenel Papato se stesso e 1' ultima an-

cora di salute che resti a lui ed alia patria, dal liberalismo assas-

sinata e tradita.

II pericolo finora indicato e interno. Ma il Bonghi ne vede altri

grossissimi esterni. Questi nascono dalla necessita fatale, che il

Papato non possa diventare, ne anche volendo, 1' amico del Governo

italiano. Finalmente e diventato chiaro anche a certi incre-

duli, sulla fine del settennio della cattivita di Pio IX, che il cat-

tolicismo romano non pu6 diventare liberate. Sono tutte auree

parole del Bonghi, che le rincalza collo sclamare : La ostilita

collo Stato italiano e condizione di vita per esso. Egli non ardisce

insistere sopra i corollarii di queste premesse. Li lascia dolorosa-

mente inferire a' suoi lettori. Ma sono abbastanza da lui additati,

ove dice che il Pontificate romano e un'istituzione di carattere

e fine mondiale ed ove tocca deir aiuto fervoroso e passionato

dei nemici nostri che esso perderebbe il giorno che si voltasse
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al Governo italiano . Or chi sonoi nemici della Rivoluzione d
:

Italia

occupante Roma? Lo dic'egli rotondamente : tutti i partiti del

mondo civile, minacciati e sgomentati dalle dottrine e dalle pas-

sioni liberali, repubblicane e socialiste . Questi nemici sono ter-

ribili per fermo : e cosi terribili, che 1' esserseli fatti e stata la

maggiore demenza in cui cadere potesse un Governo.

Noi pure imiteremo il Bonghi, abbandonando alia dialettica di

chi ci legge le conseguenze di tutte le belle verita, che il dispetto

e la raalinconia hanno strappate dalla penna di questo maggioringo
fra i dottrinarii della Rivoluzione italiana.

IV.

Qual e la conclusione di tutto ci6 che abbiamo esposto finora? fi

una e semplicissima. Dunque, dopo sette anni di prova, tra gli as-

salti della Rivoluzione al Papato dentro Roma, e le nobilissime

resistenze di questo, si e fatto palese che la guerra e persa per la

Rivoluzione, indubitatamente persa, irreparabilmente persa. II Papa
Pio IX, dal suo glorioso carcere del Vaticano, comulcavit leonem

et draconem, ha vinto e trionfato nell' ordine morale delle idee e

dei principii e, nel suo recente giubbileo episcopale, si e udito

gia acclamare vincitore da ogni lingua parlata e da ogni punto

abitato del globo. La Rivoluzione e sotto i suoi piedi, umiliata,

svergognata, smascherata, disperata.

Resta soltanto che egli vinca ancora nell' ordine materiale dei

fatti. Ma questa vittoria pu6 tardare, non puo mancare. Oltreche

virtualmente e compresa nell'altra, gia se ne vede 1'indizio con-

creto e sicuro in tutto il conserto degli avvenimenti che, correndo

questo settennio, si sono succeduti e proseguono a svolgersi intorno

al Papato; e formano lo stupore dei meno fiduciosi o credenti. Quel

Dio che, contro tutte le mondane previsioni ed a ritroso di tutte

le leggi della mondana politica, con un miracolo di sua provvidenza,

ha condotto il Papato a un si alto fastigio di grandezza che non ha

1'uguale in questo secolo, compira 1'opera, quando giunta sia Fora,

con uno di quei tratti della potenza sua, che fanno sbalordire le menti

piu superbe e non sono rari nella storia del romano Pontificate*
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Gli splendidissimi e ancor freschi esernpii di Fio VI, morto captivo

in Valenza, e di Pio VII succedutogii portentosamente in Vcnezia

e non meno portentosamente liberato dai ceppi di Fontainebleau,

ne stanno in prova. Tal e la nostra conclusione, che sgorga spon-

tanea dalia fede nostra e ci conferraano la scienza, 1' esperienza e

1'evidenza del passato e del presente.

Strana, ma non sostanzialmente dissimile alia nostra 6 quella che

11 Bonghi ne deduce. Riaffcrmato che la ostilita del Papato e del

mondo cattolico alia Rivoluzione italiana sopravvivera a Pio IX, e

darera sinche il Papato esiste e non avvenga nel suo essere a un'al-

terazione, dell a quale non si vede ne il tempo ne il modo
;
tenta

di sorreggere le cadenti speranze del liberalismo, proponendogli,

colle parole di due autori stranieri e forse amendue israeliti, Y idea

che il cattolicismo, pian piano e alia lunga debbasi finalmente tras-

formare, e che una mala interpretazione delle promesse di Gristo,

non molto diversa da quella che i giudei facevano delle promesse di

Dio, sia fatta ora dalla Chiesa romana e dai suoi seguaci sull'av-

venire che 1' aspetta . Col che suppone che questa Ghiesa non

sia piu quel fondamento e quella colonna di verita, che Cristo

Tha fatta. II Bonghi vorrebbe persuadere a se stesso ed ai

mezzo credent! e mezzo scredenti suoi pari, che il Papato e

infermo, ma di una infermita lenta, difficile, lunga e capace di

molti ripigli e vicende . Se non che il naturale buon senso gli

detta di correggersi e soggiungere mestaniente: L'ammalato e

assai lontano dall' essere moribondo, ne sara assai lontano, per

anni, per secoli forse, non so: ed ha tanto di vigore, che puo d'un

rovescio della mano abbattere gente che ha aria di niolto piu sana

e vigorosa di esso. Poiche, comunque lo sviluppo della crisi deva

procedere, e chiaro che F indebolimento progressivo dell' amrnalato

e la sua morte infine non puo provenire se non da un nuovo alito

di spirito religioso. E questo oggi non spira da nessuna parte,

quantunque vi ha di certo una cotale inquietudine negli animi ed

un' aspettativa talora ansiosa . E termina colFinvocare niente meno

che una specie di nuovo Messia, del quale le parole tutte, come

gia quelle di Cristo, evangelio, salvatore, grazia, pace, acqua mm-

ficante, pane della vita ridondino di promesse e di gioia.
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Or non e ella strana, anzi stranissima questa conclusione, che

si riduce a provocare la mattamente sacrilega speranza, che Dio

fallisca a se> stesso ed emendi 1' opera della Redenzione, stabilita

in Pietro e nella sua Ghiesa, inviando un nuovo Gristo contradit-

torio al Verbo eterno umanato, in favore del liberalismo ? Sia con

buona venia del signer Ruggero Bonghi, ma codesto e un parlare,

piu che da miscredente, da uomo fuori del senno.

Eppure, sul chiudersi dei sette anni da che la Rivoluzione tien

prigioniero Pio IX nel Vaticano, a questo e non ad altro si ristrin-

gono le speranze le quali unicamente le rimangono di vincere il

Papato, che e dire il Vicariato di Gesu Cristo fra gli uomini: che

il Dio di verita si faccia mendace, per sottomettere il Regno del

suo Cristo al padre della menzogna.

Questo e un confessare aperto quello che abbiamo concluso noi.

Si, tutto il ragionamento del Bonghi, che esprime il pensiero piu

intimo del liberalismo di ogni grado e malizia, guida per logica

necessita il filosofo cristiano a mferire, che dunque la Rivoluzione,

in apparenza vincitrice dentro Roma del Papato, nella sua folle

guerra contr'esso, gia si vede realmente persa, irreparabilmente

persa; e antivede il colpo che, anche nella materialita dei fatti, le

scroscera sopra a stritolarla in virga ferrea, per convertirne gli

avanzi e la polvere in trofeo novello di quella divina Potenza del

Papato, che porta scritto in fronte dal dito dell' Eterno :

Son la forza di Dio, nessun mi tocchi.



BELLA LIBERIA

DI RELIGIONE E DI CULTO

I,

Un piccolo errore nei principii, diventa massimo nelle illazioni.

Parvus error in principiis, fit
maximus in illationibus.

Questa sentenza di san Tommaso quadra benissimo al Cassani

per rispetto alia liberta di religione e di culto, che egli propugna

nella sua opera
1
. L' errore, in cui quivi incorre procede da un

piccolo sbaglio commesso (avvertitamente o inavvertitamente non

raonta) nel concetto che ci da della liberta del pensiero, da cui co-

mincia la sua trattazione. Egli dice che essa consiste nel diritto

ad adoperar tutti i mezzi per conoscere la verita, la cui ricerca e

sommo dovere deiruomo. Quando si afferma che 1'uomo ha per

suo primo e fondamentale diritto la liberta del pensiero... si vuol

dire che 1'uomo avendo il sommo dovere di ricercare la verita,

deve per conseguenza esser libero ad usare di ogni mezzo atto a

condurre alia cognizione della medesima
2

. Gome si vede, il prin-

cipio, da cui egli muove, si e: essere sommo dovere deH'uomo di

ricercare la verita. Quindi egli applica un tal dovere alia verita

religiosa, e per calmare gli scrupoli dei credenti^ soggiunge che

una tale ricerca e conforme al Vangelo. E per verita (qui ci ri-

volgiamo a coloro che temono danno all'avita religione) non e prin-

cipio indiscutibile del Vangelo che la ricerca e confessione della

verita sia poi imputata a merito o demerito di ciascheduno, allor-

quando Iddio giustissimo retribuira premio o pena alle nostre azioni?

Ma in nome del cielo, che merito ne avrebbe 1'uomo nella disco-

1 De'aC principal! quislhni politiche religiose. Volume I.

8
Opera citata, vol. I, p. 10.
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perta e professione del vero (religioso per noi) se non dovesse

porvi nulla, proprio nulla afFatto del proprio
l ? Qui pone innanzi

un altro principio, doe che 1' accettazione della verita religiosa

per esser meritoria, secondo che vuole il Vangelo. convien che sia

preceduta da studiosa inquisizione.

Di qui a stabilire la liberta di religione e di culto il passo e

brevissimo. Imperocche
1

se ogni uomo ha il dovere di cercare la

verita religiosa, antecedentemente a tale ricerca e al suo risultato,

egii e nel dubbio, almen negativo, rispetto a qualsivoglia verita

religiosa determinata. Egli si trova, in quest' ordine di cose, nella

stessa condizione, in che Cartesio poneva il filosofante al comin-

ciamento della sua investigazione, rispetto alle verita naturali, doe

nel dubbio universale. Tale e la condizione di ciascun cittadino.

Or la condizione dello Stato e come un riflesso della condizione

de' cittadini. Lo Stato adunque, rispetto alia verita religiosa, non

pu6 deferire ad una parte piuttosto che all'altra, ma deve tenersi

in perfetto equilibrio, salvo la esclusione di alcuni errori perni-

ciosi alia pubblica onesta naturale.

Piu : se ciascun uomo ha diritto ad adoperare i mezzi, per com-

piere quel dovere della ricerca della verita, non puo lo Stato impe-

dire ne la parola, grande aiuto dell'idea, ne la pubblica discussione,

mezzo efficacissimo per conoscere la verita, in fatto di religione.

Piu: se la scoperta della verita religiosa e frutto della ricerca

individuale, essa di natura sua e abbandonata alia coscienza di

ciascuno. Eccoci dunque difilatamente alia conseguenza che 1'uomo

ha sacro ed inviolabile diritto di porgere un culto alia divinita

come la sua coscienza gli detta e comanda. Una legge umana, una

potesta qualunque, la quale pretendesse d' interdire e togliere al-

1'uomo questa libera facolta di adorare Dio secondo coscienza e

tributargli omaggio propiziatore, sarebbero la piu ributtante delle

tirannidi
2

. )) Basti per ora aver mostrato la derivazione interna

dell'errore del Cassani: in processo riporteremo i sofismi diversi,

coi quali lo conforta.

1 Ivi.

2
Pag. 20.
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II.

Ben poca considerazione ci vuole per conoscere la falsita del

principii, da cui il Cassani prende le mosse.

II dovere di ricercare la verita ha solamente luogo, quando

la verita non si e ancor conseguita. Ma quando essa e conseguita,

ha luogo il dovere, non di cercarla (il che sarebbe stranezza),

bensi di abbracciarla e custodirla. La ricerca dice moto, e suppone

disgiunto lo scopo a cui si tende. II possesso e il termine di questo

moto; e pero dice quiete; la quale rispetto al vero costituisce la

certezza. Onde, a parlar giustamente, la proposizione del Cassani

deve convertirsi in quest' altra. L'uomo ha sommo dovere di ade-

rire alia verita
;
e pero ha il diritto di cercarla con ogni studio

quando non la possieda o per disgrazia 1'ha perduta; ma quando

Tha conseguita, ha il diritto d'adoperare tutti i mezzi per conser-

varla e tutelarne il possesso.

Ne meno falso e 1'altro suo principio, cioe che si richieda previa

ricerca, accio 1'adesione alia verita religiosa sia m criteria. II me-

rito presso Dio non nasce propriamente da una fatica sostenuta,

ma dalla libera obbedienza prestata alia sua legge. Erit illi gloria

aeterna; qui potuit transgredi et non est transgressus, facere mala

et non fecit
!
. La fatica sostenuta, quando e ricliiesta, accrescera il

merito
;
ma non ne costituisce la radice. La radice e la liberta del-

Fatto, fatto in benefizio od ossequio altrui. Ora Tadesione alia verita

religiosa, ossia ratio di fede in s& e libero. La fede in se stessa,

anche quando non opera per la carita e dono di Dio, e 1' atto suo e

appartenente alia salute; giacchecon esso 1'uomo presta a Dio libera

obbedienza, consentendo e cooperando alia grazia di lui, alia quale

potrebbe resistere. Fides ipsa in se, etiamsi per charitatem non

operetur, donum Dei est, et actus eius opus est ad salutem periinens,

quo homo liberam praestat ipsi Deo obedientiam, gratiae eius, cui

resistere potest, consentiendo et cooperando. Cosi il sacrosanto Gon-

cilio Vaticano 2
.

1
ECCLESIASTICO, XXXI, 10.

2 Constitutio dogmalica Da Fide calliolica, Caput III.

Srie Z, vol III, .fasc. 653 31 20 agoslo IS 77



530 DELIA LIBERIA DI RELIGIOSE E DI CULTO

L'uomo puo credere alia rivelazione divina, e puo discredervi, sia

che abbia avuto bisogno di precedente ricerca, sia che no. Ond'egli

neir adesione alia verita rivelata, pone sempre qualche cosa del

suo, cioe 1'atto libero, col quale in captivitatem redigit intelkctum

in obsequium Fidei.
'

San Tommaso nella Somma teologica muove la quistione: se 1'atto

di fede sia meritorio: Utrum credere sit meritorium; e risponde che

si, ragionando la sua risposta a questo modo: Gli atti nostri son me-

ritorii presso Dio in quanto procedono dalla libera volonta, mossa

dalla grazia divina. Ora 1'atto di fede e atto dell' intelletto assen-

ziente alia verita divina per irapero della volonta, mossa da Dio

mediante la grazia ;
e per6 soggiace al libero arbitrio dell' uomo

in ordine a Dio. Actus nostri sunt meritorii, in quantum procedunt

ex libero arbitrio moto a Deo per gratiam... Ipsum autem credere

e$t actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio volun-

tatis, a Deo motae per gratiam et sic subiacet libero arbitrio in or-

dine ad Deum l
.

III.

II Cassani colla sua ricerca della verita religiosa, stabilita come

dovere d' ogni uomo, acciocche 1' atto suo sia meritorio, induce il

cattolico a peccato d'infedelta: in quanto lo induce a far gettito,

almeno a tempo, della vera fede, per riacquistarla poi se piace a

Dio, mediante il discorso della ragione. Non si cerca, se non quello

che si sente di non possedere o almen se ne dubita. II cattolico

adunque per mettersi alia ricerca della verita religiosa, dovrebbe

almen dubitare di quella che ha, vale a dire dovrebbe costituirsi

in istato di temporanea apostasia. La qual cosa e si turpe, che lo

stesso Gartesio la escluse dal suo dubbio metodico, benche pro-

posto da lui come universale. E per6 dopo aver detto che in virtu

di quel dubbio egli non intendeva sciogliersi dalle regole della

morale, soggiunge: Postquam vero me his regulis instruxissem,

illasque simul cum rebus Fidei, quae semper apud me potissimae

1 Summa th. 2
a

2 ao
, q. II, a. 9.



DELLA LIBERIA DI RELIGIOSE E DI CULTO 531

fuerunt, reservassem; quantum ad reliqua, quibus olim fueram im-

butus, non dubitavi quia mihi liceret omnia ex animo meo delere
1
.

II cattolico, come insegna il Concilio Vaticano, a differenza di

quelli che aderirono a una falsa religione, non pu6 aver mai giusta

ragione di dubitare della sua fede. Minime par est conditio eorum,

qui per caeleste Fidei donum catholicae veritati adhaeserunt, atque

eorum, qui ducti opinionibus humanis falsam religionem sectantur;

illi enim, qui fidem sub Ecclesiae magisterio susceperunt, nullam

unquam habere possunt iustam causam mutandi aut in dubium fidem

eandem revocandi
2

. E la ragione si e, perche il benignissimo Iddio

come eccita gli erranti e gli aiuta colla sua grazia, affinche possano

venire alia conoscenza della verita
;
cosi coloro, che gia trasferi

dalle tenebre nella sua mirabile luce, conferma colla grazia me-

desima, acciocche in essa luce perseverino, non abbandonando egli

nessuno se non e* abbandonato. Benignissimus Dominus et errantes

gratia sua excitat atque adiuvat, ut ad agnitionem veritatis venire

possint; et eos, quos de tenebris transtulit in admirabile lumen suum,

in hoc eodem lumine ut perseverent gratia sua confirmat; non

deserens nisi deseratur. Cosi il sacrosanto Concilio Vaticano 3
. Ed

oltre a do, come lo stesso Concilio c' insegna, il cattolico oltre gli

interni aiuti dello Spirito Santo e confortato nella sua fede dagli

esterni argomenti, che comprovano la rivelazione, quali sono i

fatti divini e precipuamente i miracoli e le profezie, e che sono

accomodati all'intelligenza di tutti; acciocche Fossequio della no-

stra fede sia consentaneo alia ragione. Ut nihilominus fidei nostrae

obsequium sit rationi consentaneum, voluit Deus cum internis Spiri-

tus Sancti auxiliis externa iungi revelationis suae argumenta, facta

scilicet divina, atque imprimis miracula et prophetias, quae cum

Dei omnipotentiam et infinitam scientiam luculenter commonstrant,

divinae revelationis signa sunt certissima et omnium intelligentiae

accommodata 4
. Onde il cattolico non puo neppure per un istante

dubitar della verita della sua fede, senza ribellarsi alia ragione

1 Dissert, de Methodo, n. 3.

2 Constitulio dogmatica De Fide catholica, III.

3
Ivi.

4
Ivi.
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insieme ed a Dio
;
benche possa lodevolmente, restando fermo nella

credenza, cercare per via di riflessione una conoscenza scientifica

della medesima, come appunto fanno i teologi : Fides quaerens in-

telledum, secondo la hellissima frase di sant' Anselrao.

IV.

Di che segue che lo Stato, in un popolo cattolico, per questo

appunto che dev'essere il riverbero della condizione de' cittadini,

e tenuto a professare e tutelare 1' unica religione cattolica ed im-

pedire che essa venga impugnata o messa in dubbio. Altrimenti

esso non esprimerebbe socialmente il sommo dovere, da cui sono

astretti i cittadini, di aderire alia verita
;
da cui, come dicemmo,

sorge il diritto, in chi di essa verita e in possesso, di conservarla

e tutelarla e preservarsi dal pericolo di perderla.

L' errore dei liberali in questa materia viene da cio, che essi

non suppongono la nazione gia cattoiica, con gli obblighi che in-

duce il possesso della vera fede; ma suppongono la nazione in una

specie d'infedelta negativa, almeno in ragione di metodo, come

sembra inculcare il Cassani; in quanto sia obbligo di ciascun cit-

tadino cercarsi da se medesimo la verita religiosa, quasi non an-

cora la possedesse. Certamente, fatta una si strana ipotesi, la quale

al trar de'conti e fondata nell' incredulita, onde i liberali hanno

offesa la mente, lo Stato non pu6 far altro che non professare

aicuna religione no" alcun culto, ma lasciare in cio piena liberta

ai soggetti.

Ma la bisogna corre tutto altramente per una nazione, in cui la

totalita o almeno la gran maggioranza e cattolica. Una nazione

siffatta (come appunto e 1'italiana e la spagnuola, ed eziandio ia

francese) e una nazione che e gia in possesso della vera religione ;

ed ha diritto di difenderlo da qualsivoglia assalto e trasmetterlo

intatto alia susseguente generazione. Lo Stato adunque non sola-

mente puo ma deve conformarsi colle sue leggi e coi suoi atti

governativi a questo diritto della nazione, se e vero che suo cora-

pito principale la tutela dei diritti de
1

sudditi.

Cio e si vero, che potrebbe confermarsi con quello stesso, che
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il Cassani sostiene. Egli fa una restrizione alia liberta di religioiie

e di culto. Non siamo abbastanza saggi, egli dice, allorche po-

niamo il principio, senza condizione veruna. Quando a noine di una

corrottissima religione e di un culto ributtante si volesse diviniz-

zare I'immoralita, il male, il delitto, lo Stato non pu6 permetterlo,

deve anzi assolutamente impedirlo... [Jn culto pubblico, che fosse

immorale e delittuoso puo dunque, anzi deve colpirsi dalla legge

dello Stato ]
. Ora perche questa eccezione in danno del culto, a

cagion d' esempio di Venere e di Priapo, a cui alcuni nella cor-

rotta societa moderna volentieri tornerebbero? Uno de'piu forti

motivi e certamente il ripugnare silfatte turpitudini al dettame

della coscienza se non in tutti (giacche in nessun popolo mancano

uomini imbestiati), almeno quasi in tutti i cittadini. Or cio che

dicesi dei culti osceni per rispetto al lume della ragione in una

societa di umani
;
dicasi dei culti eterodossi, per rispetto al lume

della fede in una societa di cattolici. pensate che sia men forte

il secondo, in paragone del primo ? Anzi, come il semplice buon

senso insegna a ciascuno, la certezza prodotta dalla fede supera

ogni certezza prodotta dalla pura ragione, essendo la grazia piu

forte della natura, e infinitamente piu lontana da inganno 1'auto-

rita divina, che qualsiasi evidenza umana.

Ne vale il ricorrere agli effetti pestiferi e oltraggiosi al diritto,

che provengono dai culti osceni, a differenza dei puramente ete-

rodossi; perocche anche da questa parte ha luogo il ragguaglio.

Nell'idea cattolica i culti eterodossi se non inducono la fornicazione

de'corpi, inducono la fornicazione delle anime; e 1'oifesa recata al

diritto di Dio colla falsa credenza, prepondera nella malizia al-

1'ofFesa recata al diritto dell' uomo. Gome dunque il riconoscimento

sociale dei principii dell'onesta importa nel Governo 1'obbligo di

negar liberta ai culti osceni
;
cosi il riconoscimento sociale della

yera fede, in un popolo generalmente cattolico, importa nel Governo

1'obbligo di negar liberta ai culti eterodossi.

Op. cit. pag. 27.
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V.

Ma se e cosi, si ripiglia, gli Stati, dove la religione eterodossa

professata dalla nazfone, faranno altrettanto a riguardo del culto

cattolico. Ecco 1'Achille degli avversarii, e non neghiamo che ha

molta speciosita per illudere a primo aspetto. Ma a ribatterlo, di-

mandiamo: Chedireste ad uno che argomentasse cosi, in ordine ai

briganti, che infestano la Sicilia: Guardatevi dal punirli, allor-

che giungete ad arrestarli; altrimenti essi faranno il raedesimo coi

gendarmi che capitassero nelle lor mani. Gertamente voi ri-

sponderete che se i briganti oltraggeranno i gendarmi, commette-

ranno un nuovo delitto, di cui dovranno rispondere al magistrate;

ma non per questo dovete voi mancare alle leggi della giustizia e

lasciare impunita riniquita. Applicate uaa tale risposta al caso

nostro. Se gli Stati e le nazioni eterodosse negheranno liberta al

Cattolicisrno, commetteranno un nuovo misfatto, di cui dovranno

rispondere a Dio; ma non per questo possiamo- noi disformarci

dall' ordine divino e lasciar tra noi la porta libera all'errore con

danno gravissimo, ebene spesso irreparabile de'popoli alia nostra

cura affidati.

II Cassani dice : II Gattolicismo e verita, le altre confessioni

sono errore. Per noi cattolici la proposizione e certa
;
ma che dicono

gli avversarii nostri? Fanno lo stesso ragionamento a proprio fa-

vore e ci oppongono essere noi nell' errore ed essi nella verita.

Di qui inferisce che se si desse ai cattolici il diritto di proibire le

altre confessioni, queste avrebbero il diritto di proibire il catto-

licismo.

Lo stesso discorso si puo fare dei briganti ricordati di sopra.

La societa punendo i briganti esercita un atto di giustizia ;
i bri-

ganti punendo i gendarmi commettono un delitto. Per gli onesti

cittadini la proposizione e vera; ma che dicono i briganti? Fanno

lo stesso ragionamento a proprio favore, ed oppongono che la so-

cieta commette un' ingiustizia nel punir loro, ed essi esercitano un

diritto nel vendicarsi sopra i gendarmi. Da do vorreste voi inferire
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I che dunque e ragionevole lasciar liberta ai briganti ed astecersi

!dal perseguitarli e punirli?

Se ben si mira qui la difficolta degli avversarii precede dal-

Tagguagliare che essi fanno giuridicamente la religione cattolica

ai falsi culti. Essi dicono in sostanza: se il Cattolicismo ha diritto

di escludere i falsi culti, i falsi culti avranno diritto di escludere

il Cattolicismo. Essi danno lo stesso diritto alia verita e all'errore.

Ma la faccenda non va cosi. L'errore non ha diritto veruno; perche il

diritto e facolta che nasce dalla ragione, e la ragione, essendo fatta

pel vero, non pu6 concedere facolta che contraddica alia propria

natura.

Ne si dica avvenir do per accidente; giacche per accidente po-

trebbe ci6 avvenire, quando la ragione si trovasse nell'errore in-

vincibilmente. Ora 1'errore invincibile rispetto ai falsi culti non pu6

aver luogo. I culti pagani e il maomettismo son condannati dall'evi-

denza della stessa ragione. II giudaismo e condannato dall' evidenza

delle profezie. II protestantesimo e lo scisma son condannati dal-

l
f

evidenza delle divine Scritture e della tradizione cristiana. II solo

Cattolicismo si trova in armonia con questa triplice testimonianza.

Esso solo apparisce conforme alia ragione, da cui eziandio pe' suoi

misteri piu alti trae almeno analogic, che ne dimostrano la congru-

enza.Esso solo si trova rispondere adeguatamente aivaticiniidi tutti

i profeti. Esso solo trova appoggio pieno neir Evangelic e ci pre-

senta in tutte le sue parti la Chiesa fondata da Cristo e la dottrina

tramandata dagli Apostoli. Esso solo apparisce come confermato da

miracoli, in lui non cessati giammai, come ornato dei divini carismi

nella santita de'suoi precetti, nella professione dei consigli evan-

gelici, nella fecondita per 1'aumento sempre crescente di fedeli,

nella carita per tante opere di misericordia spirituale e temporale,

di zelo apostolico ne'suoi missionarii sparsi per tutto il mondo, di

fortezza in sopportare le piu furiose persecuzioni, d'irremovibilita

nel durare incrollabile incontro ad assalti d'ogni maniera. II solo

Cattolicismo si manifesta, con luce accessibile ad ognuno, come la

vera religione, il vero culto dovuto a Dio. Solamente esso adunque
ha diritto ad essere accolto ed escludere ogni altro culto. Se gli altri

culti si arrogano egual diritto, lo fanno contro ragione, e contro il
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dettame che nasce dall' evidenza sociale. fi il caso del briganti

che si arrogano lo stesso diritto dell'autorita civile. II loro operate

sara giudicato da Dio, supremo giudice degli uomini e degli Stati;

ma non pu6 somministrar motivo ragionevole a una nazione cattolica

di recedere da cio, che le impone il dovere di conservare iatatto

per se e per la sua posterita il possesso della vera fede, che e il

massimo de'suoi beni.

VI.

II Cassani, per sostenere la sua opinione, e costretto a porre

opposizione trail diritto divino e 1'umano. Egli dice: II diritto

umano forma qui un contrapposto al diritto divino. Per diritto

umano 1'uomo professa quella religione, di cui sia persuaso nel suo

interno; per diritto divino poi deve professare la sola religione che

sia vera 1
. Ma chi pu6 ascoltare tali cose? Un diritto nell'uomo,

che sia in contrasto col diritto divino! Un diritto nel 1'uomo, che

contraddica ad un dovere ! Non e ii diritto divino fonte di tutti i

doveri nell'uomo, e quindi dei diritti che ne rampollano? L'uomo,

nella presente quistione non ha altro diritto, se non quello di non

essere impedito dall'aderire alia sola vera religione. L'unica cosa,

che si puo aggiungere, si e di aver diritto a non essere forzato a

tale adesione daU'altrui violenza, ma si indottovi da persuasione.

E qui debbon distinguersi gl'infedeli e i nati nell'eresia (i quali

per la loro condizion subbiettiva possono agguagliarsi agli infedeli)

da coloro che hanno riconosciuta ed abbracciata la vera religione.

Quanto alia prima di queste due classi, e indubitato che la sola

persuasione deve adoperarsi con loro, per menarli alia vera fede.

E cosi vediama che Gristo nello spedire gli Apostoli non disse :

Costringete colla forza; ma bensi: Praedicate Evangelium. La sola

predicazione e manifestazione della verita deve attirare un'anima

iatelligente e libera. Ma quanto ai secondi, quelli cio& che hanno

gia riconosciuta ed abbracciata la vera religione, ben possono essi

costringersi eziandio corporalmente a mantenere la data fede. Gi6

e confessato, senza volerlo, dalla stesso Cassani
;
il quale parlando

1

Pag. 23.
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del doveri e dei diritti delle societa religiose, dice tra le altre cose :

Appresso 1'atto di aggregazione I'individuo e tenuto a serbare

intatta la sua credenza e vivere ubbidiente alle leggi ed alle auto-

rita legittimamente costituite
1
. Ghiunque e tenuto ad una data

cosa, pu6 colla forza costringersi a mantenerla. Vero e" che 1'Au-

tore poscia soggiunge dover il cittadino goder facolta piena di

entrare od uscire da una societa religiosa, senza che per questo sia

passibile di pena civile
2

. Ma questa non e che una delle sue solite

incoerenze. Se e tenuto a serbar intatta la sua credenza e vivere

obbediente alle leggi della societa religiosa, come puo esser libero

ad uscire dalla raedesima? L'atto stesso dell'uscita non e un dis~

credere e un ribellare? Non vediamo che cosa possa ii Gassani

rispondere in sua difesa. Dira forse che quella parola tenuto e

intesa finche alia persona piacera di rimanere nell'associazion re-

ligiosa. Ma do puo dirsi delle associazioni libere e di lor natura

temporanee, non gia di un'associazione obbligatoria e di sua natura

perpetua, qual 6 certamente 1' associazione nella religion vera. Ri-

pigliera che quel tenuto 1'intendeva di obbligazione morale, e il li~

bero di liberta giuridica. Ma primieramente do sarebbe un sepa-

rare il diritto dalla morale, il che e assurdo
;
in secondo luogo

un' obbligazione in faccia a una societa non pu6 essere puramente

morale, ma di sua natura e giuridica. Dira infine che quel tenuto

s'intende in faccia alia Chiesa, e quel libero in faccia alia societa

civile. Ma cosi gia si suppone la separazione dello Stato dalla

Chiesa; il che noi impugnamo come contrario aH'ordinamento di-

vino. Fatta la supposizione contraria che lo Stato non dee separarsi

dalla Ghiesa, ma cooperare con lei, come ministro, benche subor-

dinate, del regno di Dio; una nazione generalmente cattolica, non

pu5 non considerare come misfatto eziandio civile 1'apostasia

religiosa, e per6 punirla con pene civili.

II Gassani obbietta: Ma la forza non fa dei credenti, fa degli

ipocriti.

Noi abbiam gia detto che secondo la dottrina della Chiesa a fare

i credenti, doe a convertir grinfedeli, non si adopera la forza,

1
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bensi la predicazione. Ma altro e fare i credent!; altro e punire

1'apostasia, la quale in chi prima avea abbracciata la vera fede

vero delitto di fellonia, ne pu6 scusarsi d'ignoranza, attesa 1'evi-

denza del motivi di credibilita e i conforti della divina grazia:

Fidelis Dens, qui non sinit vos tentari supra id quod potestis ; sed

facit etiam cum tentatione proventum, ut possitis sustinere^ Che se

qualche protervo, il quale per sua colpa abbia perduta la fede,

continui a mostrarsi esternamente fedele per timor della pena;

Finfingimento di costui e certamente un male, ma un male im-

mensamente minore del pubblico scandalo prodotto dalla libertk

di coscienza. Nostro Signore non disse : Vae mundo ab liypocrisi ;

ma: Vae mundo a scandalis
2

. Degl'ipocriti disse soltanto : Vae vo-

Ms, hypocritae. E la ragione si e perche 1'ipocrita fa danno a se

stesso; lo scaudaloso fa danno al pubblico. Or quale e piu, il male

privato, o il male pubblico ? II Gassani ripete cento volte che di

due mali inevitabili bisogna scegliere il minore. Ora se e incon-

trastabile che lo scandalo, come male pubblico, prepondera im-

mensamente all'ipocrisia, che & male privato; ognun vede la con-

seguenza che ne viene per rispetto al modo come debba comportarsi

1'autorita sociale; massimamente che questa direttamente provvede

al pubblico bene, non al privato. Di cio, che e puramente privato,

il giudizio appartiene al foro divino. L'ipocrita se la vedra con

Dio; ma lo scandaloso deve render conto eziandio alia societa

umana*

1
CORIXTII. X, 13.

2
MATTHAEI, XVIII, 1.



DELLA CONOSCENZA SENSITIVA

XLIL

Delia durezza, molkzza ed altre qualita dello stesso ordim

che si percepiscono col tatto

Tutto il complesso delle cognizioni che possediamo, segnata-

mente intorno al raondo sensibile; altre piu necessarie, e quindi

piu ovvie, e comuni anche alia gente volgare; altre piu peregrine

e recondite, accumulate nei tesori delle diverse scienze naturali e

filosofiche; tutte sono o notizie procacciateci immediatamente dai

nostri sensi; ovvero frutti che 1'umana ragione, come da un capitale

seppe trarne colle sue forze e coirindustria. Ora ognun dei sensi

risponde nelle sue apprensioni e si conforma all'azione esercitata

sul suo organo da certe qualita attive dei corpi: alia quale azione

si accomoda per natural dipendenza eziandio 1'impressione imma-

teriale, da cui per ultimo viene la potenza determinata all' atto.

Per la qual cosa 1'analizzare 1' azione delle singole qualita corri-

spondenti a ciascuno dei sensi e 1'impressione che ne riceviamo,

tanto vale quanto indagare le primissime origini delle nostre co-

gnizioni ;
ed altresi il primo oggetto, in quanto le stesse qualita

sono 1' oggetto proprio ed immediato delle facolta sensitive.

Primo fra i sensi ci si & offerto a considerare il tatto, fonda-

mento che 6 di tutti gli altri e indispensabile egli solo ad ogni

qualsiasi animale, che senza esso tornerebbe in pianta o a meglio

dire perirebbe. Quanto poi alle sensazioni di cui e capace, note-

volissima ne e la varieta, quale non s'incontra in verun altro senso.

II che dicendo non intendiamo gia di alludere agli stimoli della

fame, della sete, dello stomaco ed altri tali
;
n& alle sensazioni di-

lettevoli o dolorose interne od esterne; nelle quali per non aver

fatte bene le parti dell' apprensiva e dell'appetitiva che ambedue vi

1 Vedi quaderno 652, pagg. 425-4S9.
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concorrono, alcuni credono di ravvisare altrettante apprensioni, im-

possibili a ridurre colle altre sotto una stessa specie ;
onde i piu lo-

gici deducono poi avervi piu specie di tatto, come v'hanno, per avviso

]oro, piu specie di oggetti che per lui si apprendano. Ma lasciando

in disparte un tale equivoco antivenuto gia da noi in altro luogo,

sono certamente disparate in gran maniera fra loro le impressioni

che all'organo del tatto provengono dalle cose dure, com'e il marmo,

e dalle molli, com'e la cera; dalle liquide, com'e il mercurio, e

dalle solide, com'e 1'argento; dalle umide, com'e 1'acqua, e dalle

asciutte, com'e la rena; dalle ruvide, come la pomice, e dalle lisce,

come il cristallo; dalle tegnenti, come la resina, e dalle sdruecio-

levoli, come il ghiaccio: in fine da altra moltissime che nulla gio-

verebbe il voler tutte numerare. Altrettante per6 sono le qualita,

che con altrettante diverse maniere di sensazione venendo apprese

dal solo tatto, lo mettono in grado di conoscere e discernere molti

oggetti corporei a vicenda: e si taccia per ora 1'urto, la pressione.

lo stiramento, anch'essi percettibili collo stesso senso. E non di

meno quelle si diverse impressioni, poiche uno e il senso a cui

servono, debbono convenire in una ragion comune; diguisache

non costituiscano, a discorrere propriamente, molte specie distinte.

ma molte varieta di una sola specie. In altri termini, ha da potersi

assegnare in ciascuna d'esse, e nelle qualita che le producono.

alcun che di fondamentale onde il corpo rendesi semplicemente tan-

gibile, e alcun che di modale, onde egli si percepisce come duro

o molle, e vadasi discorrendo.

Qual sia la ragion formale della tangibilita 1'abbiamo gia accen-

nato. Essa risulta da un duplice elemento: 1'uno e la proprieta

che hanno tutti i corpi di occupare un certo sito, proprieta che

rampolla dalia quantita dimensiva o estension reale, dote primitiva

ed essenziale recata loro dalla materia. Ma perche nulla e pro-

priamente sensibile, se non ha virtu di modificare 1'organo; e

quella impenetrabilita per se sola e di sua natura inerte; a ren-

derla di fatto tangibile e necessario che vi si aggiunga, quasi prin-

cipio formale ed attuoso, una forza motrice. Niun corpo messo a

contatto dell' organo con tale e tanto avvedimento che non vi re-

casse la menoma alterazione, sarebbe avvertito dal tatto: sempre
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v' abbisogna una compressions o uno stiramento. Sicche' ambedue

gli elementi suddetti entrano a formare il principio composto, col

quale operando le sostanze corporee divengono sensibili. Ben po-

trebbe sembrare ad alcuno che la forza movente, anzi che un co-

stitutivo della primaria qualita tangibile, s' avesse a considerare

come la mera applicazione della medesima. Ma, oltreche Furto e la

pressione anch'essi si sentono e sono percio parte dell'oggetto, e

da osservare che essendo il senso una facolta passiva, nel concetto

stesso dell'oggetto suo entra che egli sia di per se~ attivo. L'ob-

biezione pertanto varrebbe se Fimpenetrabilita, applicato cbe e il

corpo a contatto dell'organo, vi operasse per intrinseca sua virtu

qualche modificazione: ma cio non avviene; non modificandosi For-

gano se non in quanto dopo il contatto continui la forza movente

ad informare la quantita per se inoperosa. Adunque tutti e due

quegli elementi si hanno a riguardare come parti del principio

primitive di tangibilita: al quale in ragione dell'elemento formale

pu6 convenire il vocabolo di qualita; sebbene del resto per non

trovarsi ella mai sola in natura, non abbia nome proprio che la

dinoti.

Conosciuta la natura dell'oggetto essenziale e comune del tatto
;

e facile determinare 1'impressione che gli corrisponde; essenziale

anch'essa per la produzione della sensazione; e che deve distinguersi

dalle modalita, le quali dalla varia condizione dei corpi in cui tro

vasi, le sopraggiungono. Supponiamo percio in primo luogo che

Foggetto si muova esso, investendo 1'organo. Fu cosa gia notata da

Aristotele, ma assai piu nettamente spiegata e universalmente as

serita da san Tommaso T

,
che le qualita da noidette sensibili quando

le riguardiamo nella loro relazione col senso, sono attivita insite ai

corpi per fini che si collegano coH'ordine delFuniverso corporeo:

e che esse operano sui nostri organi al modo medesimo e secondo

le medesime leggi, onde agiscono sugli altri corpi. Or tra queste

attivita la forza movente e una qualita o principio accidentale, che

inerendo ad una sostanza, tende, come ognun sa, a fare che abban-

donando un sito ne occupi un altro: e di piu ci mostra il fatto

1
II De An. lect. 24.
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essere ella cosi naturata, che ove nella sostanza da lei informata,

per ostacolo frapposto non s'elFettui tutto il moto proporzionato alia

forza, questa passa nell'ostacolo
;
e se puo, ve lo produce. L'oggetto

adunque che movendosi investe le parti dell'organo a cui si applies,

tende a collocarsi nel sito da esse occupato; e perche sono impe-

netrabili, a rimuovernele; e perche inerti, a imprimer loro il prin-

cipio attivo che porta in s6; il qual passando in loro, ottiene 1'elFetto

dello spostamento: appunto come e legge di natura per tutti gli

altri corpi posti in eguali condizioni. Percio 1' impressione colla

quale un corpo ci si rende sensibile attualmente al tatto, consiste

nello spostare egli le parti dell' organo dalla loro mutua posizione

naturale; e nello spostamento vicendevole a cui esse vanno perci6

soggette, e riposta la modificazione organica, da cui dipende essen-

zialmente e su cui si foggia la sensazione tattile. Non ad altro mi-

ravasi dai filosofi antichi, alloraquando, nel determinare le qualita

dicevoli ad aversi dall' organo di ciascun senso perche egli fosse

idoneo a ricevere le modificazioni debite al suo ufficio, per quello

del tatto richiedeano come disposizione propria la mollezza; e nella

mancanza di questa ravvisavano una ragione sufficiente, perche ta-

lune parti del corpo, come le ossa, fossero prive di senso; convin-

cendole la nativa durezza d' inettitudine a tali funzioni. Ed invero

se nel ragionare di potenze organiche non vogliamo fingere possi-

bilita imaginarie, ma attenerci a quel che della natura ci rivela

1'esperienza, Forgano del tatto deve godere di tale struttura, che

le sue parti venendo urtate e premute, possano facilmente rientrare

cedendo senza lacerarsi ne infrangersi; nel che e riposta la qualita

della mollezza : doveche quelle necessarie modificazioni ripugnano

ad un organo, le cui parti mantenessero con istabilita, non che

assoluta ma -punto punto soverchia, la loro relativa posizione.

Tutta questa dottrina vale evidentemente eziandio se suppongasi

in secondo luogo che 1' organo si applichi esso, movendosi, all'og-

getto ;
come spessissimo occorre, sia che togliamo alcuna cosa in

mano e la palpiamo per prenderne saggio e notizia; o comunque
in fine da noi si tocchi. E quanto al doverne seguire e al seguirne

identica la modificazione organica pur ora descritta, egli e un co-
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rollario delle leggi universalmente osservate ancora nell'ordine

raeramente fisico in simili incontri fra corpi di pan condizioni : e

di piu e un fatto di cui possiamo, quante volte ci aggradi, ricono-

scere la verita a prova : mostrandoci 1' esperienza essere sempre

identica la mutazione prodotta nell'organo da un oggetto, o noi lo

tocchiamo o ne siamo toccati. Bensi, essendosi detto piu sopra che

il primitive e proprio oggetto del tatto e una qualita attiva risul-

tante dall' impenetrabilita de' corpi e dalla forza movente, puo

chiedersi come tale dottrina si adatti al caso presente. Perocch6

1' impenetrabilita v'e ben ella da parte dell' oggetto; ma la forza

motrice informa, come si suppone, non lui, sibbene 1'organo. Tale

difficolta parra facile da eludere a coloro che seguendo il linguaggio

poco esatto di alcuni fisici, sono usi di parlare dell' inerzia dei corpi

come d'una forza. Mirate, potrebbesi tosto replicare in tale ipotesi,

ci6 che interviene ad un corpo alquanto molle, come 1'organo del

tatto, quando egli ne urta un altro. Sia moile questo altresi, ovvero

duro, sempre si avverera che le parti delFurtante, giunte a contatto

dell'urtato e tendendo ad occuparne ii sito, verranno arrestate o

almeno ritardate nel loro moto in virtu della resistenza che per la

forza d' inerzia oppongono le parti urtate: onde segue nell'urtante

una compressione, quale si osserva nell'organo del tatto. Abbiam

dunque eziandio in questo caso per oggetto della sensazione T impe-

netrabilita, informata se non dalla forza movente, da un'altra forza

per6 che le si accoppia come elemento formale ed attivo. Gotesto

ragionamento camminerebbe dirittissimo, se non si reggesse sopra

il falso principio che 1' inerzia sia una forza. Ma quel fermarsi od

allentare di cosa che ne investa un'altra e quindi comprimersi in

ragione della mollezza propria, non e effetto di un' attivita inerente

alia seconda, bensi conseguenza dell' essere la forza motrice una

qualitk materiale e perci6 soggetta a quantita: cosicche passando

dall'urtante nell'urtato, necessario e che lasci il primo proporzio-

natamente scemo della tendenza, che teste gli dava, di tramutarsi

di sito e quindi arrestato nel suo corso o ritardato. All'obbiezione

pertanto che pur ora fingevamo, si vuol rispondere piuttosto, che

quando la ragion propria della tangibilita si paragoca ad un tutto
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composto di due element!, 1'uno inerte e quasi materiale, Faltro

attivo e quasi formale, il paragone mira essenzialmente al concorso

di que'due eleraenti nella produzione di un solo effetto: e non al

modo della loro fisica congiunzione. Nostro intento e qui soltanto

di stabilire cio che propriamente genera la sensazione del tatto, e

conseguentemente cio che dee ritenersi per priraario ed essenziale

oggetto di quel senso. Ora egli e manifesto che a prodarre nell'cr-

gano la conveniente modificazione concorrono di necessita ambedue

quegli elementi
;
e che 1' impressione da loro prodotta e appunto

la richiesta essenzialmente per determinare la sensazione. Un corpo

diviene attualmente sensibile al tatto, in quanto tende ad occupare

il sito tenuto dall' organo di lui o in quanto impedisce al medesimo

di occupare un sito a cm tende
;
di che avviene che le parti di lui,

per la mollezza onde le dot6 a bello studio la natura, sieno rimosse

dalla ordinaria posizione che hanno a vicenda. Cotalche sempre la

modiOcaaione muove da que' due elementi, F uno per se inerte, ma

reso, direttamente o indirettamente, attivo dall'altro; e congiunti

entrambi almen sempre in cio che concorrono come una sola causa

efficace al producimento della modificazione.

La tangibiiita dei corpi adunque ossia F attitudine loro ad

essere percepiti col tatto, e compresa essenzialmente in questi due

capi: estensione reale che include Fimpenetrabilita; e forza mo-

vente. E perche tutte le sostanze corporee posseggono la prima e

possono ricevere la seconda, tutte sarebbero per se tangibili ;
se

non che sono definiti i limiti entro i quali le modificazioni orga-

niche possono servire all' apprensione : e come le troppo veementi

dispongono F organo meglio al dolore che ad una chiara appren-

sione; cosi le troppo leggiere, o vanno perdute o per risentirsene

richieggono altra finezza di tempra, che non la comune degli organi

del tatto. Ma ritornando agli essenziali elementi della tangibilita,

vede ognuno come ella non import! per se nessuna di quelie che

diconsi qualita tangibili ed hanno proprio nome di durezza, soli-

dita'ed altre tali; dalle quali fin qui prescindemmo onninamente.

Difatti ne F elemento attivo, cioe la forza movente, dipende guari

da loro; e Fimpenetrabilita, come osserva FAngelico, sempre ine-

risce alle sostanze corporee, eziandio se si intendono spogliate
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cTogni altra qualita
j

. Ai contrario la modificazione che arreca

nell' organo un corpo, sia duro o molle o solido o liquido o mvido

o levigato, si riducono nella sostanza sempre alia medesima di

comprimere 1' organo, cioe fare che le parti sue si tramutino della.

loro nativa postura: e solo ciascun d'essi aggiunge a quella im-

mutazione una sua propria modalita. Di queste alcune derivano

dalla varia coesione, che vediamo aver fra loro le parti delle varie

sostanze, e secondo la quale eziandio le denominiamo. Gosi di-

ciam fluida una sostanza le cui parti sono cosi poco coerenti, che

neppur si reggono tanto da mantenerle una configurazione stabile;

ond' essa abbisogna d'essere circoscritta, e ai limiti postile si

adatta naturalmente. Quindi e che un fluido, in quanto tale, non

oppone all' organo niun' altra resistenza, se non quella dovuta

all'inerzia delle parti che egli tocca; ne altra compressione gli

arreca urtandolo, che quella dovuta alia forza delle parti proprie

con cui lo investe : e comunque gli si applichi, gli si diffonde in-

torno appropriandosene i limiti. In questa guisa sentiarn liquido

al tatto, a cagion d'esempio, il mercurio. Alquanto raaggiore e la

coesione nelle sostanze che si chiamana molli, poiche giunge a

dar loro tanta stabilita, che per lo raeno conservino da se per

alcun tempo la loro configurazione: di che le parti applicate al-

F organo aggiungono alcuna cosa all' effetto dell' inerzia e della

fbrza motrice loro propria. Noi proviamo cosi molle al tatto la cera,

Duri proviamo i sassi e infinite altre sostanze, le cui parti vanno

cosi stabilmente connesse, che ognuna resiste coll' inerzia di tutte

le altre, e preme colla forza di tutte. Pertanto la durezza e la mol-

lezza, lailuidita e la solidita sono altrettanti stati ora della mede-

sima ora di diverse sostanze corporee; e mere modalita aggiunte

alia impenetrabilita da cui quelle ricevono il poter essere tangibili,

Ne di natura loro potrebbero essere oggatto pure del senso,poiche

non sono qualita attive, come bene osservarono gli antichi, ma

passive
2

. Quella stessa forza che, non conoscendone la natura,
1 Remoto a corpore quod sit calidum aut frigtdum aut grave aut hue.,

nihilominus in eo remanet mcessitas praedictae di^incWonw(silus).S.TH.OML
4 dist. 44, q. 2. a. 2.

2 Calidum enim et frigidum activa dicimus... Humidum et siccum passiva,
ABIST. Meleor. IV, 1.

Serie X, vol. Ill, fate. 658 35 3 agotto 1877
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dall'effetto chiamiamo di coesione, ed e la cagion produttrice di

quei varii stati, non estende la sua attivita fuori della sostanza, ne

puo quindi cagionare modificazione veruna nell'organo: onde nean-

che ella diviene sensibile al tatto se non indirettamente quando

gli divengon sensibili quegli stati di cui essa e cagione. Or questi

divengono sensibili insieme colla impenetrabilita, di cui son modi,

la merce della forza movente, che ad esse si congiunge congiungen-

dosi con quell a. Fatta poi tal corigiunzione esse divengono in istretto

senso oggetti proprii del tatto, in quanto rivestono la peculiar ma-

niera onde 1'oggetto primitive di questo senso immuta F organo,

movendolo senza mezzo interposto. Che del rimanente e la fluidita

e la solidita e la durezza e la mollezza non meno che col tatto si

apprendono colla vista. Anzi e per avventura piu frequente il caso

del conoscer noi per liquide o solide le sostanze circostanti volgen-

dovi lo sguardo, che andandole a palpar colla mano; n& ad ap-

prendere la mollezza o la durezza di un corpo v'e bisogno d'ap-

plicarvi le dita, quando vediam 1'effetto che vi produce un altro

corpo, urtandolo. E non e da dire che tali proprieta non cadano

veramente sotto il senso della vista, ma solo si riconoscano nei

corpi per certi indizii che in loro vediamo. Che questi indizii non

sono altro infine se non i caratteri assegnati alle sostanze fluide e

solide, molli e dure, quando si descrivono come oggetto del tatto :

cioe mantenere o non mantenere la propria configurazione, pren-

dere o non prendere quella del recipiente, cedere o non cedere,

sformandosi, sotto a una percossa o ad una pressione. Se dalle

sensazioni tattili non avessimo attinto mai il concetto di solidita

o di fluidita, le percezioni deH'occhio ci darebbero di che formarlo

ugftalmente bene e in tutto identico : anzi, se ben si riguardi, i

caratteri desunti dalla configurazione tanto piu chiaramente si

apprendono coll' aiuto della vista che non del tatto, quanto quel

primo senso s'avvantaggia sul secondo nella percezione delle figure.

L'impressione dell' oggetto primitive ed essenziale del tatto viene

accidentalmente determinate, oltreche dalla coesione, anche dalla

scabrosita o levigatezza della sostanza percepita: che sono due

altre qualita annoverate fra le tangibili. Perocche se la sostanza

e solida, e ben d'uopo che la sua superficie presenti o non present!



SEIYSITIVA 541

minute ineguaglianze, nel che consiste 1' essere ella scabra, come

la pomice, o liscia, come il cristallo : e facilmente si concepisce la

differenza che ne conseguita nella modificazione che 1' organo ne

riporta premendovi sopra e meglio strisciandovi. Anche questa

doppia qualita, se cosi vuol chiamarsi, e di per se inerte, e di-

viene attiva allo stesso modo che le sopradette. Ed essa altresi,

riducendosi alia figura
1

,
viene a cadere sotto la vista, che rinfor-

zata da potenti microscopii riesce a scoprire le scabrezze anche

la, dove il tatto per la tenuita loro non le avverte.

Se un liquido, come il mercurio, non aderisce all' organo che

vi s'immerge, lo diremo asciutto quanto un solido qualunque: se

aderisce, si chiamera umido, od oleoso o viscoso, secondo varie ac-

cidentalita, delle quali tien conto la lingua volgare, ordinata di-

rettamente agli usi della vita e solo conseguentemente alle clas-

sificazioni filosofiche. Cio che vuol qui notarsi e che 1'aderire del

velo umido all
1

organo del tatto, se non importi, com'e d'ordi-

nario, una hastevole compressione, non eccita per se veruna sen-

sazione : e che il piu delle volte esso ci si rivela piu che altro

pel refrigeramento prodotto dall' evaporazione : e per la stessa via

sentiamo essere inumidite altre cose, che toccate cedono all' organo

qualche particella del liquido appresosi alia loro superficie.

Sarebhe troppa briga ed increscevole a chi non ahhisogna di

tanto, il continuar mostrando di ciascuna delle qualita tangibili,

che ella si riduce alia primaria, e in tanto e oggetto del tatto, in

quanto si unisce con quella, modificandola. Una ve n'e peraltro

che non vuol passarsi inosservata, perche mette sott'occhio un

modo d'impressione organica, di cui finora non s'e tenuto parola:

ed occorre, sebbene piu di rado, nella percezione tattile delle cose

esterne ed anche nelle sensazionl interne. Fra le svariatissime

proprieta onde sono dotate, per fini il piu delle volte reconditi, le

sostanze corporee, v'e quella che hanno alcune d' essere tegnenti

ed appiccaticce. Serva ad esempio la pece. Se tu ne prendi un piz-

zico fra le dita non solo la senti, allo stringerle premendo, come

le altre sostanze molli
;
ma poi da capo al voler riaprire le dita

;

1
Asperitas denique et lenitas... ad fiyuram quoque sunt redueendae. SUAIU

Ue An. 1. Ill, c. 8.



548 BELLA CON05CEXZA

e la sensazione questa volta & tutta particolare, tantoche anche alJa

proprieta che la produce, si e dato un nome suo proprio. fi evi-

dente che la modificazione sofferta qui dall'organo, non puo ridursi,

corns ci riusci colle precedent!, alia compressione delle parti di lui,

che per la mollezza fornitagli appositaraente dalla natura, rien

trando si spostano e si premono a vicenda. Qui v'6 per lo con-

trario uno stiramento. E nella maniera medesima si desta una par-

ticolar sensazione, massime nelle giunture sia della mano o del

braccio, ed in qualunque altra parte sensibile, qualora per un peso

che ne penda o per forza che vi si applichi, vengano stirate. Cio

non pertanto le due modificazioni differiscono piuttosto nell'appa-

renza che nella realta. Anche nello stiramento il seaso vien deter -

minato dallo spostarsi le parti dell'organo, se non ispinte, tirate pero

fuori del sito loro naturale : sempre in virtu della forza movente.

la quale, posta 1'adesione del corpo tegnente, all'organo, conforme

alia ordinaria legge di natura, risale in lui dall'oggetto a cui la

supponiamo applicata : di che questi secondo tutta la dimensione

della superficie toccata, che per se sarehbe inerte, esercita vera-

mente un'azione; la qual non tende per fermo in questo caso ad

occupare il sito dell'organo, ma a far che questi occupi il sito che

Foggetto abbandona.

XLIII.

Del calore e del freddo in quanio sono oggetti del tatto.

Non avendo osservato in che consistesse la ragione ultima e

formale della tangibilita dei corpi e riguardando ciascuna delle

qualita tangibili come oggetto per sua propria natura primario e

adequate del tatto, alcuni filosofi, stretti dal principio che le po-

tenze si specificano dagli atti e gli atti dagli oggetti, si trovarono

nella necessita di dover concedere che v'hanno tante specie di tatto

e vuol dire tante potenze numericamente distinte, quante sono le

qualita suddette, prese a due a due le opposte fra loro. Quindi

avervi una potenza speciale per sentire la durezza e la mollezza.

un' altra per sentire la fluidita e la solidita, e una terza per

la gravita e la leggerezza, e una quarta per la levigatezza e la

scabrosita : ne qui doveano fermarsi, ma procedere oltre percor-
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rendo tutte le varieta accidental! die avvertiamo ne'corpi per

-mezzo del tatto. Prescindendo dall'oscurita in che lasciavasi in-

Canto Fattivita specifica di ciascun di que' sensibili, tutti primarii;

t le attitudini svariate che doveano rendere idoneo 1'organo a ri-

ceverne con passione corrispondente Fazione
;
e la natura delle

stesse passioni, non ridotte a nessun genere comune in cui conve-

nissero
;
non poteasi a meno di vedere che siffatta pluralita di tatti

ripugnava troppo al comune sentimento degli uomini, dal quale

la filosofia, a malgrado dell'apparente opposizione di qualche prin-

cipio scientifico, non sapea dipartirsi: e divisando i sensi esterni

secondo le infime specie, sempre cinque ne annoverava, e un d' essi,

solo uno, il tatto. A'ltri percio piu avvisati, non sapendo per qua!

delle due risolversi, lasciarono la questione in sospeso. Tra questi

il Gaetano, commentator diligente delFAngelico, contrapposte le

ragioni per ambedue le parti, conchiude non potersi in ci6 pro-

ferire sentenza certa, perche la formale ragione degli oggetti tan-

gibili non e ben chiara
1
. Golle quali parole egli riduce la questione

al punto sostanziale indicato con somma precisione da san Tom-

maso. con additare al tempo stesso il vero modo di risolverla. Peroc-

she disputando nella sua Somma del numero dei sensi esterni, che

sostiene essere i cinque a tutti noti, e propostasi 1'obbiezione della

pluralita degli oggetti del tatto, cita bensi 1'opinione di Aristotele,

he sembra ammettere in questo senso divisipne di varie specie ;

ma non soddisfatto a pieno di tal soluzione, ne da un'altra di suo

ingegno, che a riconoscer per vera non occorre altro che udirla. Si

potrebbe dir nondimeno, cosi egli, che le singole coppie di qualita

tangibili opposte fra loro, convengano in un genere prossimo, e

tutte convengono in un solo genere comune, che e Foggetto del tatto

secondo una ragion comune. Questo genere comune pero e inno-

minate
2

. E per verita se uno 6 il senso del tatto, e al tutto di

1 Nihil certi in hac dispulatione afjirmari posse, quodpolentia ex actibus ;

actus ex obiectis dislinguanlur : formalis vero ratio tactilium obiectorum ex-

plor.ata non est : quia neque certa est formalis ratio, in qua duae primae
wnlrarietates... convcniunt. Ap. CONINE, in II de An. Q. 2.

2 Posset tamen did quod omnes illae contrarietates. singulae conveniunt in

uno genere proximo et omnes in uno genere communi, quod est obieclum tactus
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mestieri che Fazione esercitata sul suo organo dai varii suoi og~

getti, per quanto varia accidentalmente, ricada pero sempre sotto

una medesima specie : ne si dilferenzino fra loro se non per mo-

dalita accidentali le modificazioni che ne seguono nell' organo. Per-

cio il corpo duro e il molle, 1' aspro e il levigato, debbono divenir

sensibili al tatto per una ragion comune a tulti, sulla quale si

fondino, come sopra soggetto costante, le differenze proprie di

ciascuno
1

.

Seguendo questo indizio datoci dall'Angelico e avvalendoci di

altre sue dottrine non meno indubitate, noi siam giunti ad accer-

tarci, esservi di fattp una ragion formale e comune a tutti i corpi,

sieno duri o molli o altrimenti, per la quale essi divengono tan-

gibili: ed e la loro impenetrabilita o piu generalmente la loro

quantita dimensiva, renduta attuosa da una forza che le si con-

giunge ;
in guisa che d' ambedue ne risulta un principio innominato

comune a tutte le sostanze corporee, che tutte del pari le costi-

tuisce formalmente atte ad operare sull' organo del tatto e ad es-

sere sentite da esso: e comune del pari e sempre contenuta nella

medesima specie essere la modificazione soiFertane dall' organo,

consistente in una mutazione del sito relativo delle parti che lo

compongono. Le qualita poi della durezza e della mollezza e le

altre dello stesso ordine non cadere sotto il tatto, poiclie non ne

modificano I'organo 2
se non in quanto accompagnano come modi

quella primaria qualita: onde neppur fanno altro che aggiungere

una modalita all'impressione che 1' organo soffre gia dalla sostanza

toccata, in virtu di quel principio comune. In questo modo trovossi

giustificata a pieno, rispetto alle qualita della prima classe, quella

sentenza dell'Angelico; la sola valevole a conciliare verita che

nella presente questione pareano inconciliabili: ne a comprovarla

giustissima occorse di piu che analizzare, o per meglio dire, osser-

vare con alquanta attenzione le impressioni che i corpi esterni

fanno sul nostro, toccandolo; e sono spesso visibili anche all'occhio.

secundum rationem communem. Sed illud yenus commune esl innominalum*

S. TIIOM. 1. p. q. 18 a. 3 ad 3.

1 Una potentia respicit adaequate obieclum realiter unum: ergo omnia

circa quae versatur debent convenire in aliqua ratione reali una. SUAR. De

n. 1. II, c. 2. n. 11.
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Se non che dopo le considerate finora, rimangono tuttavia due

altre qualita che si percepiscono col tatto: il calore ed il freddo.

Fosse in grado al cielo che la stagion corrente non ci offerisse

cosi ampia comodita di riilettere sul modo onde si fa sensibile il

primo. Tu siedi nella tua camera e scrivi : 1' aria intorno a te e

calma anzi morta : o certamente gli urti che ella ti da nel suo con-

tinuo lentissimo aggirarsi, sono di quelli che per la loro leggerezza

sfuggono alia sensibilita piu squisita : e nondiraeno 1' aria ti si fa

pur troppo sentir calda. Ora se e vero il detto dell'Angelico, anche

questa sua qualita , poiche s' apprende col tatto, dee convenire sotto

un genere comune colle altre tangibili. Ma come sostener ci6; se

dicemmo che la ragion comune in cui esse s'accordano e la quan-

tita dimensiva del corpo sentito, la qual congiunta con una forza

impressale rechi per suo proprio effetto una mutazion di sito re-

ciproco nelle parti dell'organo? Se Fimpressione prodottavi dal

calore estrinseco sia qualunque altra all'infuori di questa, getterem

la fatica a cercarne la convenienza specifica: mercecche niuno finora

seppe assegnare un' alterazione che non fosse mutazion di sito e

pur convenisse con lei specificamente. E perche non e da sperare

che do riesca a nessuno neanche per 1'avvenire, avremmo da ras-

segnarci a confessare che quel parere puo abbracciarsi bensi, se

ad altri piaccia ; ma, non che dimostrarsi, difendersi a gran pena.

Se non che a pur rivendicarne la verita con grande onore di

chi sono ora sette secoli lo proferi, possiamo oggi invocare 1'opi-

nione comunemente accettata da' fisici e dai fisiologi, che la sen-

sazione del caldo venga prodotta da vibrazioni menomissime della

superficie che mettesi a contatto coll'organo. Ammessa tale ipotesi

che quei dotti ritengono per probabilissima, la convenienza di tutte

le qualita tangibili e delle loro impressioni sotto un genere comune

e non solo messa al sicuro ma luminosamente confermata. E per

verita chi puo dubitare in quell' ipotesi che la modificazione orga-

nica prodotta dal calore convenga specificamente con quella pro-

dotta dalle altre qualita? che qui come la 1' effetto e ognora una

mutazione del sito naturale delle parti dell'organo. La differenza

che vi corre, non e che accidentale. In entrambi i casi la tangibilita

dell'oggetto e dovuta alia impenetrabilita sua e ad una forza che
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1'informa e la rende attiva: ma nell' una classe questa forza tende a

produrre nell' oggetto e nell' organo una mutazione di sito sotto

certe dimension! e con certa velocita. L' eccesso di queste due cose

congiunte guasta 1' organo, come prova chiunque tocca un colpo di

sasso o di bastone: il difetto dell' una o dell'altra fa cbe la modifica-

zione sia troppo leggiera nedisponga bastevolmenteallasensazione:

come ne fa pruova il non sentirsi da noi ne i granelli delle polveri

che percio si dicono impalpabili, ne 1' appulso dell' aria circostante

ne'suoi troppo tardi movimenti. Ma v'e tal combinazione in cui la

somma velocita supplisce alia menomezza delle dimensioni, dando*

origine ad una classe particolare di sensazioni che e quella del

caldo, dalla tepidezza fino al bruciore. Gosi i fisici e i fisiologi

d' oggidi. Quanto agli antichi, egli e certo notevole che laddove

chiamavano passive le qualita della prima classe, annoveravano

invece fra le attive il calore e il freddo. E tal differenza anche oggi

si ammettera da ognuno come fondata nella natura delle cose. Di-

fatti la solidita, per mo' d'esempio, o la fluidita, non dicono per se

azione alcuna sui corpi circostanti : e come elle cadono eziandio-

sotto la vista, spesso vediamo un corpo solido o fluido nella sua

inerzia: quindi ne separiamo naturalmente il concetto di azione

esterna, la quale intendiamo essergli accidentale: ma il corpo

caldo, in quanto tale, non cadendo sotto altro senso che del tatte*

e non percependosi quindi se non come attivo, il concetto di caldo

e venuto naturalmente a comprender quello di attivo e come qua-

lita attiva si concepisce sempre il calore. Del rimanente intorne

alia natura dell' azione riscaldante v'ebbe fra gli antichi grande

perplessita ne mai si avventurarono a stabilire il modo dell'iin-

pressione da lei prodotta nell' organo ;
sebbene coi principii a loro

ben noti potessero congetturarla senza rischio d' errore, simile a

quella prodotta dal calore negli altri corpi ;
cioe rarefare e disgre-

gare o congregare, il che sempre importa una cotal mutazione rela-

tiva della posizion reciproca delle parti dell' organo riscaldato. Alia

qual conclusione s' accostavano sempre piu, allorche misuravaaa

la perfezione dell' organo del tatto puramente dalla sua mollezza;

qualita cbe secondo la sua definizione ha rispetto per 1'appunto a
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quel modo di immutazione T
. Non gia che ragionando della stessa

sensazione non tenesser conto della diversita di temperatura ne -

sessaria ad esservi fra F oggetto e 1'organo perche questi si risenta :

che anzi nello squilibrio che quegli per eccesso o per difetto re-

cava nella temperatura naturale di questo, riponeano la cagion

<determinante della sensazione.

Analoga all'azione del riscaldamento e per avviso dei fisici e

dei fisiologi quella del raffreidamento. Perocche mentre 1' oggetto

riscaldante avendo la superficie piu agitata da'tremori calorifici

imita, rispetto alle superficie contigue, ii fare di un corpo che ne

investe un altro e lo modifica attivamente, trasmettendogli la sua

forza movente
;

1' oggetto che raffredda, imita in quella vece verso

le superficie contigue, di se piu calde, il fare di un corpo che sia

investito; e resistendogli per 1'inerzia o, di piu, per la coesione,

ne accoglie in se il principio altivo, onde viene di conseguenza

che elle ne rimangano stremate. E non altrimenti s'avvisano passar

le cose.fra 1'organo e 1' oggetto che lo rafFredda, in ordine al prin

dpio attivo di que' tremori calorifici. Con che si rende intelligibile

un fenomeno da molti esperimentato, sentirsi cioe, al tocco di un

corpo estremamente freddo, la medesima sensazione dolorosa che

se egli scottasse. E di fatti in quell' ipotesi lo stemperaraento del-

Torgano puo tornare in ambedue i casi identico. Mercecche siccome

il soverchio calore rompe la continuita delle parti, disgregandole

e separandole, cosi puo avvenire che le parti medesirae troppo

violentemente e forse inegualmente arrestate dalle parti della su-

perficie freddissima cui toccano, s'abbiano a disgregare: come un

cristallo si spezza del pan, sia che si ecciti in esso un troppo vio-

lento tremore, o sia che un notevole tremore eccitatovi, troppo

violentemente si arresti.

1 Ex SQIISU tactas accipimus quod aliqui ingeniosi sitnt vel non ingeniosi.

ijwi enim habent duram carnem el per consequens habcMl malum tactum,

sunt inepti stcundum mentem: qui vero sunt molles carne et per consequens
boni tactus, sunt bene apti mente. S. THOH. II De An. led. 19.
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KACCONTO CONTEMPORANEO

LXXI.

GLI ARALD1 E IL CONSIGLIO DI GUERRA

Gastone, dato un'occhiata alia configurazione del terreno, inter-

rogate minutamente i pratici del luogo, spiato col cannocchiale

quanto piu si potea Y orizsonte, non peno molto a immaginare la

probabile tattica del nemico: la quale dovea senza fallo consistere

nel lasciare die la carovana di Messaoud valicasse la duna gia in

vista, si affondasse nel bacino dell'uadi che le stava a ridosso, e

quivi nella bassura improvvisamente piombarle addosso e avvilup-

parla; se non altro, molti cammelli carichi si sarebbero sparpa-

gliati, e gli Ahaggar avrebbero avuto agio di rincorrerli, e guada-

gnarli. Per mandare a vuoto cotali disegni supposti, arresto, come

si disse, la carovana e dispose le sue forze in guisa da ricevere

la battaglia senza uscire de'suoi vantaggi. II che gli riusci con

pronta e agevple evoluzione, atteso il buon ordine della marciata.

Perciocche facendo fermarsi 1'avanguardia de' cammelli da fazione

ebbe subito formata la sua ala destra; la retroguardia avanzandosi

divenne I
1

ala sinistra, per cui rafforzare ordino che alcuni dei

meglio cammelli da soma fossero scaricati, e sopra vi montasse un

archibugiere. II grosso della carovana aduno in massa serrata,

quasi a centro di battaglia, lo rese immobile col dar le pastoie ai

cammelli, e lo coperse con due file d' uomini armati, di schioppo,

chi il possedeva, e di lancia gli altri. Erano in tutto circa trecento

liberi combattenti, dei quali un settanta a cammello.

Alia presenza dei capi Gastone nomino Guido suo luogotenente

generale, All ben Suchai e due altri giovani arabi bene in armi,

suoi ufficiali d'ordinanza. E tosto prendendo a percorrere la fronte
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delle milizie, seguito dal suo nobile corteggio di burnus bianchi,

le animo a non paventare il nemico, e brandendo il fucile all'uso

arabo, con focose parole e fieri gesticolamenti loro promise indu-

bitata vittoria, tanto solo che nessuno movesse un passo fuori del

comandato. Egli poi avvisato Guido del da farsi nella sua assenza,

prese seco All e le altre ordinanze, e cavalc6 veloce a ricercare

il nemico. Bramava egli esplorare cogli occhi suoi il numero e la

qualita degli assalitori, e giudicare a ragion veduta se fosse piu

spediente la guerra difesa o 1' assaltata.

Giunto a pie della duna dove era stata scorta la spia nemica,

videla egli pure, immobile tuttavia, coccoloni sulla rena. Solo

quando vide appressarsi i cammelli, la spia balz6 in piedi, e salita

sul ciglio della duna sparo in aria, e disparve. Sotto la duna si

trovo un avvallamento, appunto come era stato predetto da Mes-

saoud, e nel fondo di questo un po' di macchia. Gli Ahaggar, ve-

nutivi poc'anzi, eransi allontanati nella pianura di la dalla valle:

ma non tanto allontanati, che Gastone, varcata la valle, non iscor-

gesse chiaramente due torme di loro, apparecchiate, come ormai

diveniva manifesto, a calare sulla carovana come fosse entrata nella

bassura. II condottiere dei tuaricchi Ahaggar, e loro sceicco, tor-

reggiava sul suo cammello tra i due squadroni, con pochi uomini

di compagnia, come chi dovesse comandare una fazione. In lonta-

nanza appariva un altro branco di cammelli, ristretti insieme e

fermi.

Gastone, invece di ritirarsi precipitosamente ad ordinare o la

difesa o 1'offesa, $bbe un pensiero suggeritogli dalla piena cono-

scenza ch'egli avea del Deserto. Spinse il cammello verso il sceicco

che gli stava di fronte, e giunto entro il tiro del moschetto si spicco

dai compagni, e gli si present6 tutto solo. Comprese costui d'avere

a fare con un parlamentario, e giusta 1'uso paesano, mando ad

incontrarlo un suo fidato. Gastone non nego al messo alcun segno

d'onore usato tra amici, e poscia cortesemente gli dimand6 : Avete

deliberate di nuocerci, o volete trattare ?

Vogliamo trattare, rispose il ladrone.

Or perche non mandate un uomo ad incontrarci e fare le

vostre proposte?
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Perche tocca voi a mandarlo, e pagare il pedaggio che ci

perviene, come a signori della terra.

E bene, conchiuse Gastone, Allah e grande ;
e vieta di of -

fendere il pellegrino. Mettete dunque giii le armi, si avanzi il sceicco

vostro : io vengo appunto a parlamentare.

L'araldo saluto profondamente e ando a recare 1'ambasciata al

suo signore. Trattanto Gastone coll' occhio e col cannocchiale esplo-

rava a grande agio le forze del nemico : e conobbe che la lotta riu-

scirebbe pressoche eguale, tranne che il nemico godeva il vantaggio

di avere tutta la sua gente, come a predoni si conveniva, montata

sui cammelli, e per6 atta a combattere, e destra a fuggire senza

pericolo di lasciare le robe in preda aH'avversario. Le torme di

bestie da soma, che vedevansi piu in fondo all'orizzonte, porta-

vano le necessarie provvigioni, e si tenevano con evidente prudenza

militare in disparte, per salvarsi con celere ritirata in caso di

for tuna avversa.

Mentre Gastone studiava i suoi nemici, s' era avanzato il sceicco

degli Ahaggar; e pero voile essere il primo ad onorarlo: fece

accosciarsi il cammello, e balzo a piedi e in segno di rispetto si

rec6 la mano alia fronte, alia bocca, al cuore, e lo benedisse: -

Allah ti dia salute, o potente tra gli uomini tuaricchi, nobile

sceicco della tribu Ahaggar.
- Ti prosperi Allah ! rispose il sceicco, e smonto egli pure dal

cammello.

Gastone coll' occhio d'un militare ebbe presto esaminate le armi

del sceicco: un lungo e vecchio fucile a pietra, e due pistole alia

cintura pure a pietra e a un colpo solo. Ne trasse congettura che

pur di simili ferracci dovessero essere armati gli altri uomini del

campo nemico. Per6 con maggior sicurezza prese a dirgli: Che

intendi, o sceicco, con cotesti due squadroni di cammelli d'arme a

cavaliere della via d'Insallah?

Esigere il tribute, e niente piu; rispose 1'Ahaggar.

G'era egli bisogno perci6 di tant'armi?

- Le armi non nuocono agli amici : sono solo pei nemici.

Or bene, dimand6 Gastone, quali condizioni fai tu al pas-

seggero amico?
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13 sceicco, stato un po' sopra a se stesso: Prendo, disse spic-

catamente, di dieci due sulle loro merci, e un regalo di un real

gaii (circa tre lire e mezzo) per ogni uomo libero della carovana...

- Ma...

- Ma se la moneta difetta, si compensa con altrettanto di

mercatanzie.

- Non potresti fare condizioni piu temperate ? dimando Gastone.

No: queste sono le piu eque e Fultime.

-
Quante ore, disse Gastone freddamenle, quante ore mi dai

per recarle al mio sceicco, discuterle, e renderti risposta?

II capo -Ahaggar fece un cenno col dito, che indicava un breve

avanzamento del sole, e disse: Un'ora e mezzo.

Gastone ripete: Un'ora e mezzo. Ma trattanto, soggiunse,

nessuno si muova una linea oltre il luogo occupato.

Trattanto nessuno si muova una linea oltre il luogo occupato ;

ripete il sceicco.

Gastone s'inchino, sali in arcione, raggiunse i camerati, e via

di galoppo. Egli era persuasissimo, che gli Ahaggar spenderebbero

Fora e mezzo in allontanare i cammelli somieri dal campo di

battaglia, in allestire i cammelli d'arme, e preparare Tassalto.

Perciocche la richiesta d'un pedaggio si esorbitante accennava a

proposito fermato di spogliare i passeggeri o d'accordo o di forza.

Vero e che la cosa correva tra marinaio e galeotto : e il capitano

francese il quale a risparmiare il sangue avrebbe di buon grado

consentito un regalo alia tribu dominante sul luogo, scorto invece

I
1

animo fellone del sceicco Ahaggar, fermo consiglio di sperimen-

tare la fortuna delle armi, e di trattar da nemico colui che da la-

drone gli contendeva il passo. Tomato al campo, trovo Messaoud

in consiglio coi maggiorenti, tutti ritti
;
colla destra sulla caana

deila carabina, ansiosi di sapere quale nuovo avviso recasse il

ferik, cui aveano banissimo tenuto d' occhio nella sua conversazione

col comandante nemico.

I capi della carovana avevano immaginato che Gastone, vedendo

piu da presso le forze degli Ahaggar, avesse giudicato prudente

lo scendere ad accordi, anziche risolvere la differenza colle armi.

Ma questi non proponeva pace. Ho esaminato, diss' egli in af-
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facciarsi al consesso della giemma, ho esaminato ogni cosa. Se

siamo uoraini, e' ci e da farli stare. Loro hanno due tanti piu che

noi di cammelli da battaglia, ma noi, contando la fanteria, abbiamo

bocche da fuoco a un dipresso quanto essi, e di qualita migliori.

Pero e
1

d'uopo attendere il nemico, e dietro alle casse e alle balle

sparare a fermo, e solo a tiro in misura si che non una cartuccia

cada a vuoto: a questo modo la cammelleria nemica non ci potra

offendere gravemente; anzi noi le daremo danno grandissimo, fe-

rendo i cammelli ne faremo prigionieri i cavalcatori; e tanto piu

agevolmente, quanto che mentre i cammelli nemici urtano nella

salmeria e difficilmente feriscono entro i ripari, i nostri cammelli

con facile conversione potranno travagliarli vivamente sui fianchi.

Tutto sta nelFeseguire questo ordine di battaglia, senza fantasie

(armeggiata di mostra, usa tra gl' indigent), e senza debolezze : e

cosi faremo.

Alle quali parole sorse nella giemma un mormorio di approva-

zione. Piaceva in singolar maniera a que'valorosi il sentire sopra

di se un capitano esperto, e fermo nelle determinazioni. Tuttavia

All ben Suchai, che aveva visto ancor esso il nemico da vicino,

fece una osservazione :
- - E se gli Ahaggar, invece di lasciarsi

attirare a combattere tra gl' impedimenti del nostro campo, si te-

nessero accortamente ne'loro vantaggi, sbarrandoci il passo ad

Insallah, che potremmo fare noi? Dovremmo noi stare qua sulle

volte per giorni e giorni, stremati come siamo di viveri e di acqua?

A cui Gastone: Non vorranno temporeggiare neanche essi,

e non potranno. Lo scarso numero dei loro cammelli da carico non

pu6 portare provvigioni per piu giorni. Anzi, e'debbono essere

allo stremo quanto noi. Se io nulla intendo, gli Ahaggar non sono

certo bande fresche uscite or ora da Insallah
;
e' sono invece una

masnada che da piu giorni tiene la campagna ;
essi sono quelli che

spedirono i loro scorridori ad esplorare le mosse della nostra ca-

rovana, e che mandarono subornare fino entro Ghadames quello

schiavo moresco, il quale disparve pochi giorni fa. Piu giorni spe
-

sero a ingrossare le file, almeno cosi immagmo io, chiedendo rin-

forzi ai duar fassembramenU di tende) dei loro amid, ed ora sperano

con breve soprammano spaventarci, rubarci e ritirarsi poi ne' loro
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covi, carichi di bottino. Del resto potessero anche temporeggiare,

sara sempre in mano nostra sforzare la loro sbarra. Ci basta per

cotesto avanzare lentamente, nello stesso ordine di battaglia che

ora abbiamo preso. A questo modo loro sara giocoforza o ritirarsi

dinanzi a noi, o venir alle mani. Ingaggiata la lotta, le nostre

salmerie si serrano, i fucilieri vi si appostano, e con fuoco fitto

fanno strage degli aggressori : ne noi intanto co'nostri leggeri cor -

ridori ci staremo colle mani in mano. -

Queste parole del ferik franco non solo riscossero approvazione,

ma anche vivissimo applauso. Allora Gastone si continue : Ed

ora che conoscete quanto sicuro ci sia il partito della guerra, vi

esporro quali condizioni di pace offre il nemico. Sono condizioni

di assassinio anzi che di accordo. In una parola, chiede una pezza

di real gati a testa, e oltre a do un quinto delle robe, quinto che

nella pratica passera agevolmente ad una meta...

-
Ladrone, che non e altro! sclamo un cadi grinzo e in pel

bianco, ma rubizzo e da potere le armi.

Gli risponderemo colla polvere; ruggirono altri.

Polvere! polvere! fa la conclusione che usciva da tutte le

bocche.

- E polvere sia; disse Gastone. Ma vogliamo essere uomini

d'onore, e riportargli la promessa risposta prima che spiri Fora.

La risposta, a nome dello sceicco Messaoud ben Saoud, che Dio

protegga, e della giemma degli onorati da Dio cbar della carovana

sara : Sceicco degli Ahaggar, ritirati, o forzeremoti a ritirarti. fl

-
Appunto, appunto !

Trattanto, il mio luogotenente Guido Vernet, sara assistito

dal nostro dragomanno per tradurre i suoi ordini in arabo. Fara un

movimento militare importante, al quale tutti vi porgerete, senza

dimandare perche. Non e soldato chi sul campo di battaglia non

sa obbedire alia vita, alia morte. Posso fare assegnamento sopra

tutti?

Un urlo generate rispose: Si, obbediremo.

- Allora la vittoria e nostra... Non rimane altro se non che

vigiliate alia vedetta. Se mentre io parlamento col comandante

degli Ahaggar, voi vedete brillare un colpo di pistola, venti uomini
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a caramello volino a mio soccorso. Gotesto servira per condurre il

nemico dietro a me sopra il terreao a noi favorevole dell'accam-

pamento.

Disse, e parti

LXXII.

STRATAGEMMA E SUCCESS! IMPEiVSATf

Nel campo di Messaoud, mentre Gastone come araldo cavalcava

alia volta del nemico, si forbivano le armi, si riempivano le car-

tuccere, si dava la cote alle lance ed ai coltelli, si rassettavano i

fornimenti specialmente dei cammelli corridori. Ma Guido aveva

una commissione vie piu urgente da eseguire, alia quale niuno

pensava. Manda subitamente a chiamare a generale rassegna

quanto v'era di schiavi e di schiave, gente che nel Deserto non si

nomina tra i viaggiatori, ma si conta tra le mercatanzie; siccome

quella che nella distretta del pericolo non altro sa fare, fuorche

sbrancarsi e spulezzare come una torma di gazzelle. Fece tutti

armare colle pertiche e co'bastoni delle tende da campo, elevati

in misura da sembrare, almeno da chi da lungi li mirasse, altret-

tanti arcbibugi. Ne ridevano i loro padroni : ma cessarono le risa

quando Guido ebbe riuaita laridicola milizia in grossa compagnia

di cencinquanta persone, e fattala attelare su due file sopra un

terreno rilevato. Gapirono allora benissimo la ragia, che era di

atterrire il nemico colla vista di un battaglione di piu.

E su colesto fondavasi in gran parte un nuovo stratagemma che

Gastone vagheggiava di porre in opera, ma non voile manifestare

nel consiglio de'capi, per timore, dove non riuscisse felicemente,

di restarne in vergogna. Arrivato egli a vista del nemico, che non

si era mosso del luogo, chiamo collo sventolar della pezzuola un

parlaraentario. Si avanzo il sceicco degli Ahaggar in persona.

Gastone gli rendette profumatamente tutte le dimostranze d'onore

che a un capo di carovana si addicono, e poi cominci6 : Eccomi,

potente e amato dal potente Allah, sceicco degli Ahaggar, io ri-
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vengo all'ora consacrata. Tu pure spingi il cammello insino al-

1'orlo della duna, affinche il raio campo mi vegga trattare i suoi

interessi.

L' Ahaggar si mosse di presente, e giunto a vista del campo

arabo, scavalc6 anch'esso: Gastone allora, chelo seguiva reggendo

per la briglia il proprio cammello, cosi prese a parlare, a parole

contate: Dice il mio sceicco e con lui la giemma degli anziani

del popolo nostro: Ritirati, e resteremo fratelli.

- Non mi ritirer6, che non abbiate pagato il tribute; rispose

con piglio sicuro Y Ahaggar.

Tuo danno
; replic6 Gastone, con voce ferma e minacciosa.

Che vorreste anco minacciarmi in sul mio terreno?

Non ti minaccio, ma nego di pagare il tributo.

fe un' ingiustizia ! sclamo rAhaggar. Giudichi Allah ! Ogni

passeggero paga il pedaggio: tu perche nol vuoi pagare?

Perch& il Deserto non e tuo, e di Allah, rispose Gastone.

- Ma noi rizziamo qua intorno le nostre tende tutto F anno :

questa regione del Deserto e abitata dalla gente tuaricca e della

tribu degli Ahaggar.
-

I/abitate, si, disse Gastone, la correte per vostra e ne ta-

glieggiate i passeggeri. Ma non e vostra, non 1'avete ne fabbricata,

ne chiusa, ne seminata. Noi non abbiamo chiesto ospitalita ne'tuoi

duar, ne abbiamo tagiiato i tuoi boschi, ne pascolati i tuoi prati,

ne beuto a' tuoi pozzi. Vuoi che ti paghiamo la pubblica strada?

La strada e di tutti, come il Deserto e di Allah. Per6 ecco Tim-

basciata del mio sceicco : Ritirati, o forzeremoti a ritirarti.

- Da questo punto. rispose il sceicco degli Ahaggar, io sono

il nemico tuo, del tuo sceicco, della tua gente: salvati. Hai un

quarto d'ora di tempo, affinche non si dica alle veglie dei duar

che il potente tra gli Ahaggar Bou Medgi, ha ucciso a tradimento

un messaggero di carovana.

E bene, poiche sei nostro nemico, replico Gastone, tenendo

la mano sugF ingegni della sua terribile carabina a piu colpi, io

aggiungo un'altra condizione. Ascolta bene, perche t'iinporta:

K Manderai al campo del mio sceicco otto cammelli carichi di

acqua e di viveri : bestie e robe sono il presente che il mio sceicco
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esige da te in compenso deH'impedimento, del ritardo, della mo-

lestia che ci hai dato.

Non sara mai, disse fieramente il tuaricco, scotendo la ca-

rabina.

Sara senza fallo, e subito, incalzo piu fieramente Gastone,

ovvero colla bocca del fucili otterremo do che la voce della giu-

stizia non pote ottenere.

Sarebbe atroce oltraggio : io qui sono sultano.

Sultano del tuo duar, della tua tribu, del terreno ove stai,

finche vi pascono i tuoi cammelli: ma del Deserto, no. Tutte le

genti passeggiano liberamente il Deserto di Allah, vi piantano le

tende, vi bevono 1'aria e il sole, senz'altro obbligo, che di ringra-

ziare ii Greatore del cielo e della terra. Fuori del tuo campo tu

sei viaggiatore come noi, e viaggiatore volesti imporre a tuoi

fratelli una taglia... Quel che volesti per gli altri avrai per te. Ti

do un'ora per deliberare. Dopo un'ora parlera la polvere.
-

E cosi dicendo Gastone addit6 le sue milizie numerose, gia

tutte schierate in ordine di battaglia, e che coll'aggiunta dei finti

archibugieri davano terribile vista di se stesse. Fece un saluto,

balzo in arcione, sempre tenendo la coda dell'occhio in veglia

delle mosse dello sceicco, il quale, intronato e balordo, con somi-

gliante sospetto lentamente si allontano. Ad accrescer terrore in

lui e ne'suoi capi, Gastone giunto al campo ordino grandi evolu-

zioni, tanto da dare risalto alle numerose bocche da fuoco che egli

fingeva avere. I cammelli da guerra parti in tre squadroni, due

come colonne d' assalto, il terzo di riserva
;

i bagagli fece anche

meglio disporre a guisa di ripari da campo trincerato
;
e intorno a

questo armeggiare i veri e i finti fucilieri.

II successo vinse 1' espettazione. Gome gli Ahaggar si furono

avanzati sino al ciglio della duna, ed ebbero contemplate a loro

grande agio gli squadroni di cammelli che alteramente attende-

vanli sui lati della carovana di Messaoud, e 1' inaspettato, 1'incre-

dibile esercito di moschettieri in ordinanza, di tra mezzo ai quali

brillavano ad ora ad ora spari, che sembravano provocazione alia

battaglia ;
ristettero improvvisamente. E fu si subito il ristare, che

ben si parve effetto di un comando. Si vide tra loro un rimescolio
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di uomini e di animali, e, dopo un quarto d' ora, spiccarsi di tra

mezzo alia turba una fila di otto caramelli accodati gli uni agli

altri, e retti a mano da un uomo solo, e tutti discendevano sul

fianco della duna inverse la carovana.

Non poteasi piu dubitare che il nemico avesse accettato, male

sno grado, le imposte condizioni. Gastone tuttavia, a cessare ogni

pericolo di sorpresa, fece avanzarsi le sue genti a cammello, e

accogliere nel mezzo il tributo. Tosto apparve manifesta la slealta

del capo Ahaggar; perciocche gli animali erano infermi e maga-

gnati di guidaleschi; e 1'uomo che faceva come da bestia guidaiuola

era uno schiavo vecchio e zoppo; cosi che questo riusciva a un

regalo di ossa da seminar nel deserto; le provvigioni, poche e

misere, rispondevano al resto: breve, 1'invio de'cammelli piu asso-

migliavasi ad una beffa che alia esecuzione d'un trattato.

Era beffa in realta, o stratagemma onde prendere tempo? Certo

e che mentre i cammelli carichi scendevano lentamente dalla duna,

si vide a un tratto la truppa degli Ahaggar dischierarsi, e sparire

alia sparpagliata. Gastone riconobbe ad un' occhiata il suo van-

taggio nel terror del nemico
;
e tosto si mosse co' suoi valorosi

soldati a cammello, con intenzione d'inseguirlo e conquiderlo in

guisa, che piu non ardisse riaffacciarsi a contendere la strada. Una

carica di cammelli e il piu strepitoso spettacolo che rappresentare

si possa nel Deserto, sopra tutto se eseguita con un poco di tattica

all'europea. Perciocche 1'azzuffarsi di corpi indigeni non riesce ad

altro che ad una scena di svariate puntaglie tra gruppi di combat-

tenti, ovvero a singolari duelli sparsi sopra un terreno sconfinato;

laddove una mossa di torme riunite, cresce di grandezza e di maesta

impareggiabile. Gastone guidava i suoi a galoppo, serrati in tre

corpi, che riempivan 1'aria di urla minacciose, e sollevavano dietro

se un nembo di polverone. Chi da lungi veduto avesse il rapidis-

simo trascorrere degli squadroni, avrebbe creduto che un nembo

di nugoli burrascosi traversasse terra terra la solitudine.

Non era intendimento di Gastone di tanto oltre cavalcare da la-

sciare scoperta la carovana al nemico, caso che questo con improv-

viso caracollo si rattestasse in altra parte e tentasse di piombarle

addosso. Pero contento del terrore impresso ai ladroni e della glo-
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riosa condotta de'suoi, stava per far sonare alia ritirata, quando

un accidente inaspettato lo consiglio di proseguire la corsa. Un

branco di forse quindici cammelli del nemici si ostinava a non si

muovere piu oltre, mentre la truppa fuggente cercava di trasci-

narla colle fucilate che ciascun cavaliere in passando le scaricava

addosso: e come fugli passato attorno tutta la fiumana dei fuggitivi,

senza poterlo smuovere della sua ostinata resistenza, un negro che

sembrava comandare quel singolare branco di tardivi, fe'cenno ai

compagni di camminare alia volta degli assalitori, doe verso Gastone

e la sua cammelleria. Poco tardarono essi a venire entro tiro, seb-

bene erano carichi oltre modo e di provvigioni da bocca e d' altre

robe. Le genti di Gastone li circondarono, e cosi si rattennero dal

piu oltre perseguitare gli Ahaggar.

Ma qui si andava d'indovinello in indovinello, di stupore in

istupore. I negri che guidavano i cammelli, si precipitarono a terra

eoi volti nella polvere, e poscia stendendo le mani e facendo altri

atti supplichevoli cercavano d'implorare la clemenza del vincitore.

II loro capoccia invece, ritto e colle mani sui fianchi squadro, con

isguardatura di fine esaminatore, Gastone; e come gli parve d'avere

riconosciuto in lui il comandante della truppa, si batte militar-

mente la visiera del berretto (che non avea), e gli rivolse la parola

in francese, in francese intelligibile e corretto il piu che sperare

si potesse sulle labbra d' un negro. Mio comandante, diss' egli,

10 mi rendo con tutti i miei camerati.

- Chi sei tu? dimando Gastone.

Sono un francese del Senegal.

Un francese ? tu ?

-
Si, un francese che ha terminate bravamenta la sua ferma

di dieci anni a san Luigi, salendo sino al grado di sergente tra

i cacciatori senegalesi, e guadagnando la medaglia militare nelia

guerra del Gayor contro Ahmadii.

Or come ti trovi qua ?

Comandante, accettate la resa : le nostre persone, i camrnelli,

11 carico, sono vostri. Poi vi diro tutto.

A te dar6 la liberta, se e vero cio che dici: intanto accetto

la resa e assicuro la vita a tutti.
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Gastone condusse al campo i cammelli, senza un filo levare del

carico loro, anzi neppure permettendo che altri esaminasse le

sacca e le ceste di che quelli erano caricati. II che piacque oltre

ogni dire ai capi. Nell' accampamento della carovana i guerrieri

che tornavano ricchi di spoglie opime vennero accolti in trionfo.

Messaoud raccolse il consiglio. Tutti erano un cuor solo, una voce

sola in levare a cielo il ferik franco, la sua vigilanza in iscoprire

il nemico, la perizia militare in apprestar le difese, la prontezza

del suo stratagemma, e la felicita dell'impresa tutta, riuscita final-

mente non solo a danno d'un neraico pericoloso, ma anche ad onore

grandissimo e a guadagno rilevante della carovana. E in tutto cotesto

non s'era perso un uomo, ne bruciata una cartuccia! Solo era da

rimpiangere la perdita del tempo, perdita di nessun momento per

gl'indigeni. Dormiremo, dicevan essi, un giorno di piu sotto le

tende, e dimani in pieno giorno faremo il nostro ingresso in In-

sallah.

Gastone parlo nel consiglio. Gonfess6 innanzi tutto che il felice

successo della giornata doveva riferirsi alia provvidenza di Allah,

che favorito aveva la causa giusta. Poscia si rivolse a magnificare

il valore de' suoi soldati, e specialmente degli ufficiali: Badiamo

tuttavia, aggiunse egli, a non attribuire la vittoria al numero dei

nostri comhattenti, ne a quella mattaccinata da fanciulli che ci fece

pro: il piu e il meglio e stato frutto della disciplina. Gontinuate

adunque a rispettare il freno del regolamento. Potete, se vi piace,

cambiare il vostro ferik...

No, no, gridarono tutti, non sia mai.

Potete cambiarlo, si, continu6 Gastone, ma chi che egli sia,

e da stare a' suoi cenni: la disciplina perfetta ci condurra illesi

non solo ad Insallah, ma a Tomboctu e nel ritorno insino a Tripoli.

Nulla temo di qualsiasi numero di predoni. Quanto alia roba acqui-

stata, conchiuse egli, giudichi la giemma e faccia le spartizioni

secondo 1'uso paesano: per mia parte ho assai della soddisfazione

di avere rigettato i nemici, e salvata la carovana, dove parmi di

avere tanti amici quanti vi sono ottimati. Che se poi la illustre

giemma volesse ad ogni modo mostrarmi alcun segno di onore, io

gradirei di avere in poter mio lo schiavo che si arrese co' suoi
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compagni, affine di renderlo alia liberta in merito della sua bella

azione di consegnarci una ricchissima preda.

Fu a Gastone concesso lo schiavo per acclamazione, e con laude

di animo disinteressato. E veramente la preda era tale, che ben

meritava il nome di generoso, chi rinunziava a parteciparvi. I

cinque o sei schiavi che conducevano le bestie da soma erano tutti

giovani e del piu bel sangue del Sudan, neri morati, e di fattezze

quasi europee, e pero di grandissimo pregio; gli animali pareano

scelti tra le meglio razze del Marocco, agili e forti a un tempo;

infine il carico dei cammelli consisteva in corni di rinoceronte,

avorio, gomma, cera, penne di struzzo, polvere d'oro, e altre mer-

catanzie provenienti dai mercati della Nigrizia centrale, spedite di

cola ai porti del Mediterraneo.

Ora in qual maniera tanto tesoro di merci era venuto a mano

degli Ahaggar? e perche mai la partita dei cammelli che lo por-

tava, non avea seguito la fortuna degli altri? Tali dimande, colle

piu strane risposte, davano materia alle accese conversazioni non

solo dei personaggi della giemma, ma ancora del popolo ozioso

della intera carovana, la quale per questo giorno non mosse piu

innanzi, sebbene restavano tuttavia tre ore di sole. Messaoud e gli

altri conoscitori delle cose del Deserto non si peritavano punto ad

accusare gli Ahaggar di avere tutta cotesta roba guadagnata di la-

droneccio, spogliando cioe alcuna carovana calata sulla via d'ln-

sallah dal centro dell'Africa. Gli schiavi, chiamati a disamina, come

che non capissero parola ne d'arabo ne di tuaricco, pure coi gesti

confermavano che essi erano stati assaliti, e morti di ferro i loro

padroni, e manomesse le ricchezze de' mercatanti della loro caro-

vana.

Samba Yoro, il capo degli schiavi, donato a Gastone, e che par-

lava assai bene F arabo moresco, non aggiunse altro; perche il suo

nuovo padrone gli aveva ingiunto, sotto grave minaccia, di non

dire nulla di piu di cio che dicessero i suoi compagni. Gastone

intendeva di riserbare a se solo le informazioni tutte che questo

negro, astutissimo, potesse dare delle mosse degli Ahaggar. Pero

alia sera, come furono posate le guardie, e le sentinelle avanzate,

mentre piu s' infervoravano i cicalecci dinanzi a ciascuna tenda,
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Gastone e Guido presero ad interrogare quesio singolare schiavo.

Molte e stravaganti erano le avventure ch'egli raccontava di se e

di altri, con inesauribile facondia e facilissima parlantina.

Samba Yoro era nativo del Cayor, e figliuolo ad un ministro di

quei regoli innumerabili che tengono i loro covili nell' Africa occi-

dentale. Perito il padre suo in guerra, egli era caduto in potere

del tirannello vincitore
;
da' cui padiglioni essendo fuggito in buon

punto, era venuto a dimandar pane e liberta sotto la bandiera

francese sventolante alle foci del Senegal; dove era stato natura-

lizzato francese, ed avea preso il soldo per dieci anni. Entrava qui

Samba Yoro nelle storie minute delle guerre guerreggiate intorno

a quella misera colonia, governata a ritroso d'ogni buon senso,

come quasi sempre e quasi tutte le colonie francesi. A udire lui,

le prodezze sue erano cosa di ogni giorno, ne avrebbe finito di

raccontarle per quella sera. Ma Gastone rammezzandogli le pa-

role: Orsu, interruppe, smetti coteste fanfanate, e dicci come

tu ti trovavi cogli Ahaggar. lo ti leggo in sul viso, che essi ruba-

vano sulla strada, e tu tenevi loro il sacco.

Oib6, rispose con orrore il negro. lo sono un galantuomo:

sul mio libro di servizio militare non v' era tacca veruna, fuorche-

di alquante sbornie... Gia si capisce, a noi negri il rumme da al

capo, il vino e cattivo...

Via, spiegati, di' come e perche eri cogli Ahaggar.

Ecco: finita la ferma, colla mia brava medaglia sul petto

rimpatriai, ed avevo intenzione di prendere servizio nell' esercito

del mio paese. Gi sarei di certo diventato general comandante,

avendo tanto imparato nel paese dei bianchi, e...

- Vieni al quia: com' eri tu coi ladroni Ahaggar?
bella ! ci ero, perche il sceicco mio padrone mi ci condusse,

e mi diede la cura dei cammelli da soma...

E delle rapine che egli andava facendo: neh vero?

Appunto : ma che colpa ci ho io ? Ero schiavo, e dovevo

baciar basso.

Donde era partita la truppa degli Ahaggar?
Samba Yoro addit6 il mezzogiorno, e disse: Cinque giornate

lontano in questa direzione sono i duar di questa tribu : cosi mi
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dissero alcuni sciiiavi. Di la si partirono gli Ahaggar per battere

le vie del Deserto e per fare la guerra dei sentieri (espressione

negra che significa ladroneggiare). Ma io non ero con loro quando

partirono dai duar; io fui preso per via.

Come? tu fosti preso per via? per qual via? dove andavi?

Non m'affogate, comandante : una cosa per volta vi dir6 tutto.

Io ero in viaggio, ero libero di me, e viaggiavo con una carovana,

che si rendeva al Marocco.

Perche al Marocco?

Non vi dovevo arrivare : ad Insallah dovevo separarmi dalla

carovana e andare altrove. Ma prima di giimgere ad Insallah ca-

demmo in una masnada di Ahaggar, che spoglio la carovana, ed

io ebbi grazia di essere fatto schiavo, e messo a capo de'cammelli

che portavano la preda.
-

Ah, dunque, la roba che era sui cammelli era roba rubata.

Senza dubbio, comandante.

- E perche tu non hai voluto seguire il tuo nuovo padrone

nella fuga, e se'venuto piuttosto a darti prigione a noi?

Vi diro: quello schiavo moresco, che fuggi da voi alcuni giorni

fa, era una spia, spedita dagli Ahaggar a Ghadames, e venduta a

un capo della vostra carovana, affinche a suo tempo, siccome fece,

venisse a ragguagliarci delle mosse della carovana medesima. Co-

stui mi fece sapere che nella carovana vostra vi era unferik fran-

cese. Io mi ricordai che ero francese anche io, e dovevo servire i

miei padroni francesi, che m'aveano trattato bene al Senegal,

piuttosto che il sceicco degli Ahaggar, che mi avea fatto schiavo,

e mi teneva a cane. E poi...

Sei un galantuomo, interruppe Gastone: e io ti vo'premiare

della tua buona azione, appena saremo di ritorno nel paese dei

franchi.

Ah, se potessi arrivarvi al paese dei franchi ! esclam6 con

gioia puerile il negro.

E che ci guadagneresti? Non ti basta che ora io ti tenga come

mio soldato? Quando militavi nel Senegal, ti e mai mancato il vitto

o il vestito?

Certo che no, rispose il negro. Ma io desidero di toccare la
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terra franca vicino ad Algeri. La dovevo incamminarmi da Insallah,

se ci giungevo.
- A che farvi? dimand6 Gastone.

- A parlare col comandante di Algeri, come parlavo col co-

mandante di S. Luigi del Senegal.

E che gli avresti detto ?

- Lo so ben io che gli avrei detto... E so che egli mi avrebbe

dato un bel gruzzolo di marenghini fiammanti.

I marenghi gli avrai da me, disse Gastone, se saprai guada-

Oggi avrai la razione e la paga di libero soldato, dopo

qualche settimana, meritandolo tu co'buoni servigi, ti paghero da

caporale, e poi da sergente: e cosi in capo al viaggio, ecco fatto

il gruzzolo di danari.

Al dabbene cacciatore senegalese la memoria degli onori mili-

tari diede un rimescolo di tenerezza
;
e coi lucciconi agli occhi

egli esclam6; Non mi mancherebbe piu altro che la medaglia

militare !

- Ma anche cotesta, una volta che F hai guadagnata di santa

ragione, nessuno te la pu6 levare. Potresti ad Algeri comprarne

una, e fregiartene il petto : chi vuoi che te lo contrasti ad Algeri?

Algeri! Algeri! Io avrei tanta fretta di arrivarvi... Per

dirvi tutto, sappiate che, se io sonomi renduto a voi, il principale

motivo fu la speranza che voi mi lascereste andare ad Algeri...

Guido ascoltava muto e pensoso tutta questa lunga sonversa-

zione del cugino suo collo schiavo negro : qui gli venne meno la

pazienza, e entro in mezzo con un: Via, dillo una volta, escine,

alto, che vuo'tu fare ad Algeri?

Allora il negro : I bianchi hanno il cuore buono, e la bocca

tappata (tengono fecle), vi posso adunque dire, che ho una lettera

da presentare al comandante di Algeri.
- Tu hai una lettera pel comandante! Fallad vedere... Chi t

1' ha data?

Un ricco mercatante di Tomboctu.

Di Tomboctu ! dimandarono sclamando ad una voce Guido e

Gastone. Tu sei dunque stato a Tomboctu? e quando?

Ne vengo ora.
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Perche nol dicesti prima? Via, mostraci la lettera, la voglio

vedere; disse iraperiosamente Gastone. Gia cotesta e una fiaba.

Dicevi test6 che eri in viaggio con ima carovana...

Lasciatemi parlare, comandante...

Si, parla a tuo senno, con agio, spiegaci bene ogni cosa :

come se'tu capitato a Tomboctu, che ci facevi, perche ne sei par-

tito, di chi e la lettera, tutto tutto.

Samba Yoro, sopraffatto da tante dimande, non si perdeva punto

di animo, e scuciva pian piano un lembo del suo guarnello sbran-

dellato, dentro il quale lembo era involta una cartolina, e veniva

dicendo: lo ero a Tomboctu soldato d'un mercatante del mio

paese, che eravi andato a vendere schiavi e fare incetta di merci

d'Europa. Un negro della costa di Guinea mi riconobbe alia par-

lata per soldato del Senegal: mi dimando se volevo portare una

lettera ad Algeri, promettendomi che cola sarei pagato largamente.

Mi posi in viaggio con una carovana del Marocco, ma gli Ahaggar...

Ho tutto capito, disse Gastone. Come si chiamava quel negro?

Non lo ricordo.

Ci erano cola delle fanciulle bianche? dimando Guido trepi-

dante.

Se ci erano ! per loro era scritta la lettera.

A queste parole Guido non vide piu lume, e gittandosi sul ne-

gro: Via, da' qua la lettera. E si dicendo gli strappo dalle

mani quasi per forza un gomitoletto di carta pieghettata, gualcita,

unta, che il negro avea finalmente cavato fuori del lembo della

sua veste.
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IV.

Unica condliazione possibile

a cui si sarebbe potuto appigliare il Fredault.

II signer Fredault fu indotto da buon zelo a quella sua opinione

della persistenza in atto degli element! nel misto, in quanto intese

di conciliare cosi la Ghimica moderna colla Metafisica antica. Ve-

ramente non ci era bisogno di ci6. Imperocche, come ben osserva il

dottissimo Cooke, da noi citato piu sopra, la Ghimica ci dice, esem-

pligrazia, che 1'acqua risulta dall'ossigeno e dall'idrogeno in quelle

date proporzioni, e quindi di bel nuovo si risolve in essi, ma a se

1'ossigeno e 1'idrogeno esistono come tali nell'acqua, ovvero sieno

prodotti per una ignota e sconosciuta trasformazione di sostanza,

la e
4

una quistione, intorno a cui possiamo bensi specolare, ma ris-

petto alia quale non abbiamo contezza
2
. Gosi parla il sincero

chimico. La soluzione dell' anzidetta quistione e del dominio della

Filosofia propriamente detta, la quale si trovera in accordo colla

Ghimica, sia che si appigli all' una, sia che all'altra delle due parti.

La Ghimica, dice ottimamente il dottor Liverani, come scienza spe-

rimentale, nd oggi ne domani potra arrivare ad attingere le muta-

zioni intime dei corpi, che sono le cause ultime e vere di tutte le

loro differenze, spettando un tale uffizio alia Metafisica, la quale,

basata sull'osservazione e sopra principii indiscutibili, scopre che

le forze materiali oltre al mutarsi quantitativamente, si tramutano

pure qualitativamente, in quanto cioe se ne cangia 1' origine formale

o specifica ;
e che a simili metamorfosi qualitative si deve appunto

1 Vedi CiviKa Cattolica, quaderno antecedente, pag. 328.
2 Vedi 1'intero testo riporlato da noi nel luogo sopraccitato.
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ricorrere, se vuolsi trovare una spiegazione plausibile ne' summen-

tovati allotropismi
l
.

Nondimeno, se al signor Fredault sembrava doversi sopra co-

testo punto venire a qualche temperamento, Tunica concessione

che gli si sarebbe potuta fare, era di ammettere la permanenza
attuale dei corpi semplici nei soli misti inorganici, non mai pero

nei corpi viventi. SilFatta concessione non sembra per verita con-

sentanea neanche all'esperienza, la quale ci 'mostra i corpi misti

come sostanze specificamente diverse dai semplici. Nondimeno chi

risolutamente la volesse, se la puo prendere; perche lascerebbe

intatto il principio fondamentale della teorica scolastica: che

runita di sostanza composta richiede assolutamente che Tun com-

ponente concorra come pura potenza sostanziale, e solo 1'altro

comeatto sostanziale. Soltanto escluderebbe dall'unita di sostanza

i misti inorganici, i quali essa concepirebbe come meri aggregati

di sostanze; riconoscendo peraltro runita e composizione sostan-

ziale nei loro elementi e nei corpi dotati di vita.

Ma il signor Fredault non si contenta di questo. Egli, come ve-

demmo, applica la sua opinione segnatamente ai viventi
;
e in cio

non possiamo approvarlo per doppia ragione: Prima, perchS.noa

ha neppure 1'appiglio dell'esperienza; secondo, perche guasta del

tutto nei viventi 1' unita di sostanza, da lui altrimenti si caldeggiata.

E vaglia il vero. a quale esperienza egli si appoggera per sos-

tenere la sua seatenza? Forse alia sintesi, che si fa nei vivente,

dei corpi elementari? Ma chi dice a lui che questa sintesi non

avvenga per vera trasformazione sostanziale dei medesimi? Certo

essa si eseguisce sotto 1'azion potentissima della forza vitale, che

niuno potra dimostrare incapace di un tale effetto. Forse al vedersi

I
Vedi La Scienza ilaliana, periodico di filosofia, medicina e scienze natural!,

pubblicalo dall'Accademia filosofico-medica di san Tommaso d'Aquino, anno 2,

vol. I, pag. 180.

II sullodato dott. Liverani e uomo di altissimo ingegno, d'immensa erudizione

nelle scienze natural!, e di profonda e piena intelligenza delle doltrine scolasti-

che. Egli nei citato periodico sta dando per articoli un magnifico Irattalo sopra

la presente controversia sollo il litolo: Dei principii supremi da applicarsi

alle scienze naturali. In esso si trovano sciolte mnestrevolmente. tutte le oh-

biezioni, che soglionsi fare contro la dottrina scolastica sopra questo soggetto.
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nel vivente rimanere alcune qualita, affini a quelle del corpi inor-

ganici, che riceve? Ma come provera che cio non proceda dall'equi-

pollenza virtuale della forma del vivente a rispetto delle forme

inferior!, esplicante la virtu sua, secondo le disposizioni della ma-

teria che le si offre da attuare
1
? Ricorrera forse (e questo sarebbe

1'appoggio piu solido) all'analisi, per la quale dalla corruzione del

vivente si ricavano fmalmente i semplici inorganici. Ma anche qui

chi dice a lui che cio non sia per nuova generazione ;
massima-

mente che a tale analisi e richiesta 1' azion del fornello, e di reat-

tivi efficacissimi? Oltre di che lo stesso Fredault ci fa sapere che

questi elementi, cavati dal corpo del vivente, non sono perfettamente

identici a quelli, che concorsero da prima a formarlo. Imperocche

parlandoci dello scioglimento dell'organismo nelle materie inorga-

niche, dice: cc Queste sostanze, dopo essere uscite di vita, sono

elle simili alle sostanze. che non hanno partecipato della vita?

Non vi si trovano, e vero, differenze chimiche: ma perche la Chi-

mica non dice nulla, segue egli che non vi sia nulla? Non si e

ancora scientificamente illustrata questa oscurita. Tuttavolta la

medicina attesta che la calce delle conchiglie e delle ossa, come

ancora le parti del carbone animale conservano qualche reliquia

della vita, dopo essere state bruciate, e cosi il carbone nato dal

vegetale opera sull' organismo vivente in altra guisa che il carbone

animale; il carbonato di calce, estratto dalle conchiglie animali

opera altrimenti, che il carbonato di calce chimico. Egli e vero che

dicesi che queste sostanze non sono punto chimicamente pure. Ma

non e possibile che eziandio purificate per nuove combustioni o per

reattivi chimici, esse conservino ancora qualche cosa della vita

che sarebbe non apprezzabile chimicamente e che non pertanto

esisterebbe? Questo non ci sembra impossibile; ci sembra anzi

accettabilissimo che la materia, la quale ha vissuto ritenga un alcun

che d'indelebile dell' impressione vitale ch'essa^avea ricevuta
2
.

1
Op. cit. pag. 134.

4
11 Fredault dice : E necessario del ferro e non del piombo o dell' oro pel

sangue, della calce e non del rame per 1'ossa, del silicio per le fibre
veg^tali,

dello zolfo per la fibrina, del fosforo pel tessuto nerveo, del carbonio per le -

materie albuminose, o caseose, o amidate, o grasse, e cosi del resto. Pag. 122.

Benissimo. Ma il sangue, benche abbia bisogno del fcrro, e forse ferro? So:i
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Eccettuata la frase inesatta di residuo di vita,il concetto dell'Autore

e giustissimo e rispondente al fatto. Ma se le sostanze in cui si

risolve il corpo vivente han qualche cosa che le differenzia dalle so-

stanze puramente chimiche, non e questo un segno che non son

del tutto le medesime J
? Egli e vero che da ultimo, come a noi

sembra, si dovranno avere gli stessi semplici, quali da prima con-

corsero a formarT organismo ;
ma questa medesimezza sara speci-

fied non numerica, salvo il puro principio materiale, indifferente

a divenire qualsiasi corpo.

V.

L'opinione del Fredault distrugge V unita di sostanza nel vivente.

Rimosso il pretesto dell'esperienza, la quale attesta il fatto, ma

non puo mai risalire alle cagioni del fatto
;
1'idea di unita sostan-

ziale rende cospicua ad ogni intelletto, scevro da pregiudizii, la

verita del sistema scolastico. Dove una e la sostanza, benche com-

posta, una e la forma sostanziale, ossia il principio attuante e

specificante dell'essere primo. Se dunque il vivente e dotato di

vera unita, e impossibile riconoscere in lui piu forme sostanziali.

In cio noi ci potremmo appellare allo stesso Fredault; il quale,

in un momento di distrazione dal suo sistema, scrive cosi : Negli

esseri viventi la forma e sostanziale. Essa cangia la sostanza della

materia che informa; essa non si limita solamente a darle un

nuovo ordinamento
;
essa genera in lei nuove proprieta, trasfor-

mando il suo essere
2
.

calce le ossa? fosforo i nervi? zolfo la fibrina? e va dicendo. Questo fatlo non

prova altro, se non che materia prossima di quelle parti dell' animale son le pre-

dette soslanze, come piu afiini e recanti le disposizioni necessarie che debbono

restare nel nuovo essere in cui si convertono. Ma poiche questa conversione e

sostanziale (giacche si tratta di passare da sostanza non vivente in sostanza vivente),

convien che la forma attuante e costitutiva del fondo stesso dell' essere venga

cambiata, sicche al principio inorganico sottentri il principio vitale, il quale nella

materia prima, cosi predisposta, faccia per la sua virtual! ta cio che facevano le

forme inorganiche, ma in maniera piu elevata.

1

Op. cit. pag. 134.
*

Pag. 212.
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A maraviglia. Ma come puo tutto cio conciliarsi colla permanenza

in atto delle anterior! forme sostanziali? Se la forma del vivente

e sostanziale, convien che costituisca in atto la natura, il fondo

stesso dell'essere, da cui sgorga ogni ulterior qualita. Se la forma

del vivente trasforma la materia, vuol dire che la fa passare da

una forma ad un'altra (ci6 suona trasformare) ;
il che non puo inten-

dersi senza la cessazione della forma anteriore, altrimenti sarebbe

addizione di forma, non trasformazione. Se la nuova forma cangia

la sostanza della materia che informa; vuol dire che non lascia piu

sussistere la sostanza di prima; e pero il fosforo nei nervi non &

piu fosforo
;
lo zolfo nella fibrina non e piu zolfo. Se la forma ge-

nera nella materia nuove proprieta, convien che generi in essa la

radice delle medesime, 1'essere sostanziale eprimo; giacche queste

nuove proprieta son funzioni di vita, e la vita in atto primo e"

1'essere stesso della sostanza vivente.

Vero e che il Fredault, dopo aver espressi quei giusti concetti,

ricordandosi del suo sistema aggiunge che la forma sostanziale del

vivente genera nella materia queste nuove proprieta vitalizzandola

e modificando il suo essere e le sue proprieta
1

. Ma queste son

parole vuote di senso
;
o se hanno un senso, distruggono da capo

a fondo 1'idea di forma sostanziale. Che significa vitalizzare? Bar

vita. Ma la vita, come dicemmo, e 1' essere stesso del vivente : Vita

viventibus est esse. Come dunque soggiungete che modifica 1'es-

sere gia presupposto e le proprieta che ne derivano : Modifie son

etre et ses proprietes?

Questa voce modifica, dal Fredault spesso adoperata (ne poteva

altrimenti), spiega ogni cosa. Presupposta nel vivente la perma-

nenza delle previe forme sostanziali, il principio di vita non fa-

rebbe altro che largire al subbietto una pura modificazione, e per6

non sarebbe che forma accidentale. La forma e principio comuni-

cativo di essere al subbietto, di cui e forma. Se comunica (come

atto, s'intende) 1'essere primo, fondamento d'ogni ulterior perfe-

zione, e forma sostanziale. Se comunica un essere, sopravvegnente

al primo, non puo fare altro che modificare quel. primo essere,

ed e forma accidentale
; giacche comunica un essere, che accedit

1
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ad un altro, anteriormente costituito e determinate nella propria

specie. Acciocche la forma del vivente sia sostanziale, convien as-

solutamente che del soggetto, a cui si unisce, non rimanga sotto

di lei che il solo essere potenziale (la cosi detta materia prima),

benche condotta previamente a quelle disposizioni, che le eraao

necessarie per venire informata daH'anima, e che poscia sono in

lei conservate in virtu delFanima stessa, la quale come forma

superiore equivale virtualmente a tutte le forme inferiori. Gosi

solamente pu6 spiegarsi nel vivente 1'unita di sostanza, benche

composta. In omni composite oportet esse actum et potentiam; non

enim plura possunt simpliciter fieri unum, nisi aliquid ibi sit

actus et aliquid potentia
1
. Actus e potentia in genere di sostanza,

ossia rispetto al primo essere determinato e specifico; giaccb&

qui si tratta di unita sostanziale.

Se togliamo questo concetto, non potremo piu spiegar nulla,

segnatamente rispetto all'uomo. Rechiamone un esempio, tolto dalla

sensazione. Egli e indubitato che le facolta sensitive riseggono nei

nostri organi, avvivati dall'anima. L'occhio e quello che vede; la

mano, quella che palpa; Torecchio, quello che ode
12

. Attribuire

questi atti sensitivi alia sola anima, nascosta negli organi, come

dietro una cortina, non solo e contrario al testimonio della co-

scienza, la quale ci attesta il contrario, ma distrugge il concetto di

animalita; giacche il sentire e atto proprio delFanimale, e 1'animale

non e" la sola anima ma il composto. Oltre di che, ne prenderebbe

argomento il materialismo. Imperocehe, se i falsi spiritualisti si

ostinano a dire che per salvare la spiritualita dell'anima umana

bisogna dire che la percezion sensitiva & atto della sola anima
;
ne

avverra- che il fisiologo, osservando che veramente la percezion

sensitiva e esercitata dall'organo, sara tentato, per manco di miglior

filosofia, di negare 1'anima e tutto riferire all'organismo. La spiritua-

lita dell' anima non si appoggia alle sensazioni, le quali sarebbere

inabili a dimostrarla, ma si appoggia alia spiritualita degli atti

dell'intelletto e della volonta, riguardanti F universale ed astratto,

1 S. TOMMASO, Contra Gentiles, I. I, c. 18.

2 Aurem audient&m et oculum videntem, Dom^wws feeit utrumqu?. PB-
XX.
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e pero impossibili a procedere da un principio dipendente, nella

sua esistenza, dal corpo.

Gio posto, dimandiamo al Fredault, come fa Fanima a comunkare

ai corpo le facolta sensitive ? Gliele comunica, in quanto gliene

comunica, per la sua unione, la radice stessa da cui esse pullulano,

cioe F essere di sostanza, capace di sentire ? In tal caso lo tras-

forma sostanzialmente, e le anterior! forme sostanziali svaniscono.

Se queste restano, come vuole il Fredault, non si potra concepire

altro modo di comunicazione per le anzidette facolta, se non quello

di produzione per azion transeunte; giacche si tratta d'influire in un

subbietto distinto, e gia esistente in se e per se nel proprio essere

determinato. L'anima dunque sara mera causa efficiente delie facolta

sensitive, largite al corpo; e la loro azione non apparterra piu

aH'anima, siccome 1'azione del calore prodotto neli'acqua dal fuoco

non appartiene al fuoco che produsse quel calore, ma all'acqua

che n' e il soggetto. E cosi cadremmo nel materialismo per altra

via; in quanto, ersendo noi certificati dalla coscienza che 1'azione

di sentire appartiene veramente al noi, saremmo indotti a credere

one questo noi e propriamente costituito dal solo organismo; e

1' anima potra al piu aversi come un efficiente universale, distinto

dalle singole personalita individue, il quale produca in loro le

facolta sensitive.

Un altro esempio. II Fredault parlando del Concilio generale di

Vienna, il quale defini che 1' anima intellettiva e nell' uomo forma

sostanziale del corpo, dice che esso intese di condannare 1'esistenza

di due anime in noi. Le Contile de Vienne condamna la dodrin&

des deux ames, formule du nouveau manicheisme T
. Neppur questo

potrebbe cavarsi da quella definizione, posta la dottrina sostenuta

dal Fredault. Imperocche, so per lui 1'anima intellettiva puo essere

forma sostanziale del corpo, non ostante che in esso sieno altre

forme, bastando che ne modifichi Y essere e le proprieta; in egual

modo potra 1' anima intellettiva essere forma sostanziale di esso

corpo, non ostante che in lui ci sia un' altra anima, bastando chs

modifichi in qualche maniera F essere di quest' anima e le facolta

che ne risultano. E cosi la sentenza di Fozio, condannata dall'ottavo

1
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Concilio generale, e quella del Giiather, condannata da Papa Pio IX,

saranno, almeno filosoficamente, plausibili.

E a questo proposito non possiamo non riprovare 1' inconsulto

ricorso, che il Fredault ed altri (che meno avremmo voluto) fanno

alia lotta, che sperimentiamo tra la came e lo spirito fcaro com-

cupiscit adversus spmtum) per provare che il corpo ha il suo

essere inatto, indipendentemente dairanima
l

. Poiche quella lotta

precede dalle tendenze sensitive. Se essa valesse a provare la pre-

tesa dualita, la proverebbe tra 1' anima sensitiva, da cui procedono

quelle tenderize, e la intellettuale. E cosi tornerebbe 1'ipotesi delle

due anime nell'uomo, condannata egualmente dalla scienza e dalla

fede. Un passo falso in materie si delicate puo menare a terribili

conseguenze.

VI.

Delia distinzione di strumento intrinseco ed estrinseco

a cui ricorre il Fredault

II sig. Fredault si propone la difficolta sopra esposta della unilu

del vivente, e crede di difendersene colla distinzione dell'istru-

mento intrinseco e dell' estrinseco. Egli dice: a Noi ascoltiamo

i seguaci di san Tommasc, nostri soli avversarii, e li udiarao dire:

Ladate : voi fate del corpo un istrumento, dandogli un essere pro-

prio, e cosi voi alterate 1'unita dell' essere, e prestate il fianco al

manicheismo. Qui vi ha, mi serabra, un grosso errore, e proviene

.da questo che i peripatetici antichi e moderni non hanno bastevol-

mente approfondito qual e 1'ufiicio dell'istrumento e che sorta di

istrumento sia il corpo
2
. Quindi distingue due specie d'istru-

menti: l'es}rinseco e 1'intrinseco; e conchiude che il corpo, ri-

spetto all' anima e istrumento intrinseco, siccome quello che fa

1 Le corps cree la souffrance, la maladie et la tentalion, les enlrainemenls

et les faiblesses de la nature materidle, et il faudrait dire que cetle nature

n'a pas d'etre propre? 11 n'est point de clirelien, point de pensear, point

J-'/iomme, qui ne sente, connaisse et n'accuse raulocratie de son corps, distinct

de la supremalie du prindpe spiriluel. Pag. 185.
3
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parte dell'essere che se ne impadronisce. Nello spiegar poi in che

modo cio avvenga, torna alle sue idee, e dice : c< La virtu vitale, die

s' impadronisce della materia, la modified nel suo essere e nelle sue

proprieta per fame uno strumento proprio, sotto il nome di corpo.

Qui ci ha un errore storico e un errore filosofico. L' errore sto-

rico consiste nell'attribuire agli Scolastici antichi e moderni una

ignoranza che non ebbero.

Gli Scolastici conobbero profondamente i'officio dello strumento,

e la distinzione dello strumento intrinseco dali'estrinseco. Quanto

al primo capo, ecco come ne ragiona san Tommaso : Deppia e la

causa operante: principale e istrumentale. La principale opera per

virtu della propria forma, a cui assimiglia 1'effetto
;
siccome il fuoco

pel suo calore riscalda... La causa istrumentale non opera per virtu

della sua forma, ma solo per influenza del principale agente. Onde

I'effetto non si assomiglia all'istrumento ma al prinaipale agente,

siccome il letto non si conforma alia scufe, ma all'arte che e

nella mente del fabbro 1
. E'piu sotto: L'istrumento ha due

azioni: 1'una istrumentale, secondo la quale opera non in virtu

propria ma in virtu del principale agente; 1'altra propria, la

quale gli compete secondo la propria forma : siccome alia scure

compete lo scindere per ragione della sua acutezza, e fare il letto

in quanto e istrumento dell'arte; ma essa non esercita.J'azione

istrumentale, se non esercitando 1'azione propria; giacche fa il

letto, scindendo 2
. Quanto poi alia distinzione dello strumento

intrinseco ed estrinseco ci piace riportare un tratto del Liberator e,

il quale nel suo trattato dellTJomo, scrive cosi: Ne altri opponga

che il corpo appartiene alia persona umana in questo senso sol-

tanto, in quanto e strumento delFanima. Imperocche quantunque

sia vero che il corpo possa dirsi stfrumento dell' anima, pel sommi-

nistrare che fa gli organi necessarii a molte operazioni di quella ;

nondimeno e vero altresi che esso e strumento a lei sostanzial-

mente congiunto. Non omne quod assumitur ut wstrummtum per-

tinet ad liypostasim assumentis, sicut patet de svcuri et gladio ; niliil

1
S. THOU. Summa th. p. 3. q. LXIT, a. I.

-
Ivi ad 3.'
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tamen prohibet illud quod assumitur ad unitatem hypostasis, se ha-

bere ut instrumentum, sicut corpus hominis vel membra eius
1

. La

qual distinzione non deve riputarsi cavillosa e sottigliezza da pe-
dante. Essa e la manifestazione fedele d'una differenza essenziale

ed innegabile. E vaglia il vero, io dico mio strumento il cerpo,

onde mi muovo, e dico mio strumento la penna, onde scrivo. Ma

qual divario non corre tra Funo e 1'altra?
'

Spiegato poi questo

divario, conchiude: Onde proviene dunque che diventi ridicolo,

trasferito al ministero del corpo, quel linguaggio che e giustissimo,

applicato al ministero della penna? Kon altronde, se non da questo,

che la penna e strumento a me congiunto accidentalmente, dove il

corpo e a me congiunto sostanzialmente, val quanto dire in unita

di essere: e tale unimento richiede per fermo qualche cosa di piu

intrinseco, che non e il semplice servir di mezzo aH'azione
2
, >:

Gli Scolastici dunqu*e antichi e moderni sapevano do, che il Fre-

dault crede di scoprire adesso la prima volta.

Ma la quistione non e questa : se il corpo possa dirsi in qualche

senso strumento dell'anima, e strumento intrinseco; ma in che modo

sia strumento congiunto all' anima. Dalle parole del signer Fre-

dault risulterebbe che le sia congiunto accidentalmente, perche ne

ripone il vincolo in una mera modificazione, che 1' anima da ad

esso corpo, gia costituito e determinate in ragion di sostanza. Al

piu, per voler esser largfei, ne seguirebbe che il corpo sia con-

giunto all' anima in unita di persona, in quanto 1' anima lo assuma

a partecipare della sua sussistenza, a quel modo che la natura

umana in Cristo e congiunta col Verbo divino. Ma in nessun modo

He seguirebbe che il corpo sia inoltre congiunto all' anima in unita

di natura, per la quale si richiede che i due componenti non sieno

sostanze compiute, ma Funo potenza in genere di sostanza, 1'altro

atto, benche, attesa la sua spiritualita, capace di esistere eziandio

separatamente. Ora entrambe le unita son richieste nell' uomo :

quella di persona e quella di natura. Ex anima et corpore consti-

iuitur in unoquoque nostrum duplex unitas : naturae et personae
3

.

1

S. Tnor-i. Suvnma th. p. 3, q. 2, a. 6 ad 4. -

2

LIBKRATORE, DeW Uomo, vol. I, Del composto umano, cap. J, art. I.

3
S. Tuorc. loc. tit. a. 1 ad 2.
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VII.

II cadavere

II Fredault fa molto caso dell'eserapio del cadavere. Con gran

tagione (cosi egli) Scoto avea posto la quistione del cadavere,

come quella che assomma tutte le difficolta del presente subbietto.

Ora questo cadavere e un essere composto, del piu difficili di tutti

a ben coraprendersi; ma che tuttavia ci porge un insegnamento

chiaro come il giorno. Esso ci mostra il corpo privo di vita, e ci

fa cogliere la giusta distinzione dei due elementi d
r

ogni essere

corporale: la materia di cui questo essere e fatto, e il principio

d'attivita che gli da la vita
1

. Di che sembra ammettere che il

cadavere, qual e costituito, sia la materia che nel vivente era in-

formata daH'anima, e che pero, separato da questa, rimane nel

proprio essere. Questo cadavere poi non sarebbe altro per lui, che

la combinazione di diversi corpi semplici; giacche dice; II

corpo morto va a decomporsi a poco a poco e a mostrarci che esso

non era formato se non di elementi material! riuniti: il carbonio,

1'azoto, Tossigeno, 1'idrogeno, e il resto
2

.

Ma a voler riguardare la cosa non coi soli sensi, ma coi sensi

insieme e colla ragione, non e difficile accorgersi che r essere

sostanziale del cadavere e diverse dall' essere sostanziale del corpo

vivo e dair essere sostanziale dei pud elementi. Prendiamo il ca-

davere d'un animale. In esso abbiamo 1'entita di came, ma di carne

mprta. Ora la carne morta e sostanzialmente diversa dalla carne

viva. Operazioni diverse suppongono sostanze diverse; e le funzioni

vitali (proprie della carne viva) indarno si spererebbero dalla carne

morta. La vita dei muscoli non e una specie di elettricita che li

pervada, ne una modificazione sopraggiunta alia loro sostanza
; ma,

<considerata in atto primo, e lo stesso loro essere sostanziale, in atto

secondo e 1'azione vitale che ne precede. La carne morta serba una

grande analogia colla carne viva; ma, per ci6 stesso che e priva

1
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del principio di vita, sostanzialmente s& ne distingue. Si distingue

altresi sostanzialmente dai corpi semplici; per la stessa ragione,

che dove si differenziano le proprieta, si differenzia altresi Tessere

della cosa. Ora tulte le proprieta di un tocco di manzo, che vi e

recato esempligrazia a cena, son diverse delle proprieta dell'idro-

geno e dell'azoto e degli altri elementi, di cui si vorrebbe compo-

sto. Guai, se fosse altrimenti.

Ma questi elementi si ottengono poi per opera del fornello. Bene

star ma qual argomento dimostra che cio sia per separazione di

sostanze gia preesistenti in atto, e non piuttosto "per produzione

che ne avvenga nella distruzione d' una sostanza, in cui quelle con-

tenevansi virtualrnente? Noi vedemmo piu sopra che lo stesso Fre-

dault riconosce una certa dive,rsita tra le sostanze ottenute per la

combustion del cadavere e gli elementi chimici che non fecero mai

parte d' un corpo vivo.

Dirai: se cosi fosse, nel corpo abbandonato dall'anima dovremmo

riconoscere una forma sostanziale, propria del cadavere, prodotta

nella morte dell'animale. E quale e la causa di questa produzione,

segnatamente nelle morti, che intervengono senza previa altera-

zione del corpo, come, verbigrazia, per uccisione? Di piu nel ca-

davere resta la stessa organizzazione di prima, con tulte le sue

svariate accidenze di figura, di peso, di calore e va dicendo. Dun-

que e segno che resta invariata la stessa sostanza.

Quanto alia prima difficolta potremmo rispondere che ignorare

la causa d'un fatto, non e buona ragione per negare esso fatto. Chi

del medici puo vantarsi di conoscere la causa del colera? Eppure

sarebbe supremamente ridicolo chi da tale ignoranza prendes&e

motivo per negare 1'esistenzadel fiero morbo. Ma noi non abbiamo

bisogno di ricorrere a tale risposta, potendo dire con san Tommaso

che la forma sostanziale propria del cadavere, essendo via alia

corruzione, non ha mestieri d'un agente particolare che la pro-

duca, ma e natural risultanza delle condizioni in cui resta il sub-

bietto, per la perdita del principio vitale, che le manteneva in

certa guisa equilibrate. In morte animalis quaedam forma imper-

fecta inducitur in materia. Sed quia est via ad dissolutionem d

imperfecticnem, non oportet pcnere aliqiwd agens particulare, quod
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intendat Ulam inducere. Est enim ordo naturalis inter animam et

talem formam, ita quod ad abiectionem animae a materia, necesse

est talem formam sequi in eadem. E piii sotto soggiunge che ordi-

nariamente (in virtu di mortiferi morbi} 1'armonia del soggctto

viene a grado a grado alterata, e termine di tale alterazione e la

forma propria del cadavere. Ma cbe nocdimeno potcndosi quel-

rarmonia distruggereistantaneamente (nell'uccisioneyeT esempio),

non e assolutamente necessario che la predetta alterazione pre-

ceda; non essendo la forma, di cui si parla, il prodotto di un agente,

che intenda produrla, ma sol risullato necessario di una materia,

da cui sia rimosso il principle di vita. E reca Tesempio del vino

che talvolta si muta in aceto non per successiva alterazione, ma

istantaneamente allo scoppio d'un tuono. Verum est quod harmonia

non dissolvitur, nisi cum aliqua alteration?, et illius atterationis

forma inducta est terminus: si autem possiMle est, liarmoniam

subito dissolvi, nihilominus ilia forma resultant, absque alterations

successixa praecedente. Non enim est talis forma, quae ab agente

particulari intendatur per alterationem disponentem materiam, sed

est necessario consequens separationem animae; sicut forma aceti

sequitur formam vini in mc.teria: aliquando enim subito per tonitru

mutatur vinum in acetum, sicut subito vimm in mortuum }

.

La qual risposta sembra tanto piu ragionevole, quanto che, come

osserva il Bichat a tal e nel fatto la maniera di esistere dei corpi

viventi, che tutto ci6, che li circonda, tende a distruggerli. I corpi

inorganici agiscono senza intermissione sopra di loro; essi stessi

esercitano gli uni sugli altri un'azione continua. Bentosto essi soc-

comberebbero, se non avessero in loroun principio permanentedi

reazione
3

, Qual meraviglia adunque che venuta meno questa

reazione, per turbamento ancheistantaneodeH'organismo, leforze

nemiche prevalgano, e corrcmpendo il subbietto (corruptio unius

est generatio alterius) facciano risuitare in esso un principio so-

stanziale, corrispondente alle disposizioni, in cui esso soggetto e

1

Con.ipimento deH'Opviscolo De pltiralUale formarum, rinvenuto dal ohla-

rissimo abate Uccelli nella Biblioteca Vaticana.

1 Recherclies physiclocjiques sur la rie et la morl, p. I, a. 1.
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lasciato? La sola alterazione di equilibrio (come nota a tal pro-

posito ii Liberatore) tra le correnti elettriche circolanti pel corpa
eaventiun'azione cosi potente in natura, non e ella sola bastevole

alFeifetto, attesa la nuova influenza di quelle non piu temperata ne,

retta dal predominio della forza vitale
T
?

Quanto all'altra difficolta, basti riflettere che nel cadavere,.

benche il principio formale sia diverse, il principio nondimeno

materiale resta lo stesso. Or dal principio materiale sorge la quan-

tita (quantitas se tenet ex parta materiae), la quale per conseguenza

resta la stessa, con la medesiraa dispositura di parti e con tutte

le sue modificazioni, non essendo intervenuta nessuna causa, atta

a turbarle. Restando la quantita, non possono non restare gli ef-

fetti di essa, come il peso, e tutti gli accidenti che in essa inerivano

come in subbietto immediate, quali sono il colore, il calore, la

figura, e via discorrendo. Gio che manca a quelle membra incada-

verite, si e. il senso e la vita. Ma per do stesso e uopo convenire

che, sotto modificazioni in parte identiche e in parte simili, il loro

essere si e sostanzialmente mutato. Quella' came vegetava; ora

non vegeta piu. Quei nervi, quegli organi, esercitavano atti sen-

sitivi; ora in essi ogni sensazione e spenta. Le anzidette facolta

vitali traevano origine dall'anima; ma daH'anima non in quanto

assisteva quel corpo e lo penetrava, ma in quanto colla parteci-

pazione del proprio essere lo costituiva sostanza vivente e sensi-

tiva. Questa partecipazione di essere fondamentale, questa sostan-

zialita e venuta meno. Dunque un nuovo principio di essere e di

sostanzialita e sorto in luogo suo, comeche imperfetto e labile e

quasi via alia piena dissoluzione del soggetto.

.

J
LIBERATORE, DeW Uomo, vol. I, c. IX, art. 3.
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Eminenza, e mostrano generalmente a si degno Pastore.

-ANGELICI PAOLO Serto di fiori, colti nel giardino della Imrna-

colata, ofFerto a Sua Santita Pio IX il 16 giugno 1877, in gratu-

lazione ossequiosa del XXXII anno del suo Pontificato Bomano,
dal sacerdote Paolo Angelici canonico onorario. Fabriano. 1877,

tip.. G. Crocetti. In 16. di pagg. 70.

I fiori che compongono questo bel del suo Pontificato, sono parecchi de-

Serto, presenlalo al Pontefice dell' Im- voti inni che canta la Chiesa in onore

wacolata nell'entrare nel XXXII anno della Gran Madre di Dio, i quali, a ren-
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derli piu popolari, il ch. Canonico An- piu adatlo, e ritraendo sempre con fo

gelici ha tradutto in eleganti versi ita- lice fedella i concetti e gli affetti degli

liani, appropriando a ciascuno il metro original!.

ANTONIO MARIA (P.) DA VICEN/A Scriptores Ord. Minor, strict,

observ. Reformatornra Provinciae S. Antonii Veiretiarum. Recen-

suit P. Antonius Mam a Vicetia eiusdem Provinciae lect. theo-

logus et chronologus. Venetiis, ex typ. Aemiliana, MDCCCLXXVII.

In 8. di pagg. 186.

La drfficolta, grande in so stessa

ma diventata insuperabile dopo le tristi

vicende degli Ordini religiosi in que-

st' ultimo secolo, di compiere lo elenco

generale degli scritlori Francescani,

ha consigliato i moderator! dell'Or-

dine a lenere un altro metodo : quello

<:ioe di assegnare a ciascuna pro-

vincia il c5mpilo di fare il suo, per

rifondere poscia in un sol corpo i lavori

di tutte. Cosi la fatica di raccogliere

le sperdute memorie, divisa in molti,

sarebbe piu comportabile, e men rnala-

gevole trovare i vestigi degli aulori e

delle lor opere ne'medesimi luoghi

ov'essi fiorironT). La pruova che il

chiaro P. Leltore Antonio M. da Vi-

cenza ne ha dato pe'Riformali dells

slrella osservanza della provincia di

sanl' Antonio di Venezia, ci e sembrata

felicissima. Egli ha usala la massima

diligenza nelle ricerche, nor. essendosi

contentalo delle memorie e de'giudizii

altrui, ma avendo voluto per se mede-

simo esaminare i documenli relalivi agli

aulori, e i loro libri: di ciascuno ha dalo

un breve cenno biografico, il lilolo delle

rispellive opere, i giudizii che di qucsle

abbiano per ventura riportato uomini in-

signi : e il tutto con facile e colto stile

latino.

ARCIVESCOVO (MON3.) DI GENOVA La Cattedra di san Pietro.

Omelia di Mons. Arcivescovo di Geneva detta nella Chiesa Metro-

politana il 29 giugno 1877. Genouct, tip. Arcivescovile, 1877. In 8.

di pagg. 20.
.

II titolo di quesla Omelia dichiara

abbastanza il so'ggetto in essa traltato;

la natura, cioe, e i divini privilegi del

Romano Pontificate, simboleggiato da

quella Cattedra, nella quale Pietro per-

petuamente vive ne'suoi successor!.

L' illustre Arcivescovo, svolto con pie-

nezza, brevita e mirabile chiarezza tutto

il proposto argomento, massime col far

rilevare nella divina isliluzione del Pa-

pato e nella sua storia, a caralteri evi-

dentissimi, T opera di Dio; ne deduce,
a conforto de'fedeli nella presente per-

secuzionc, tre inelattabili conseguenze:
la prima, che la Chiesa non puo essere

senza il Papa: e per6 vani riusciranno

scmpre tulti gli sforzi de'nernici del

Papalo, per abbatterlo: la seconda, che

essendo la Sade di Pietro slabilita nella

citta di Roma per ordinazione divina,

come afferma il gran Pontefice S. Leone

e lo dice il fatto stesso di san Pielro,

queste due cose sono irrevocabilmente

congiunte insieme e inseparabili fra

loro; 1'esser cioe Vescovo di Roma, e

Capo e Pastore della Chiesa universale.

Ondeche, sebbene possa avvenire, come

piu volte e accadato, che il successore

di Pielro sia costrelto dulla violenza a

partirsi da Roma, egli pero sara sem-

pre Vescovo di Roma, e cola, quando

che sia, dee ritornare. La terza conse-

guenza e, che il Papa in Roma dev' es-

sere jiffatto indipendenle c Ubero,
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occioccha possa, come conviene, cser-

citare il suo grande ed universale mi-

nistero. E percio se avvenga talvolta

die Dio permctla per gli alti e inscru-

labili suoi fini, 1'oppressione e la ca-

ptivila del suo Yicario, come anlichi e

recenti esempi dimoslrano
;
una con-

dizione siffatla non puo essere che

passeggera, e diro cosi momentanea,

prTohe su quella pietra sta scrilta a

caratleri indelebili da una mano onni-

potente quella epigrafe: Portae inferi

non praevalebunt. Ond'ogli conchiude

esortando con calde parole a pregare

senza intermissione pel Pontefice pri-

gioniero, come gia fecero i primi fedeli

per Pielro imprigionalo da Erode; c

come il Signore esaudi le preghiere di

quelli, mandando un Angelo che sciolse

i ceppi al suo Apostolo, cosi esaudira

le nostrc obbreviando i giorni della

morale captivita del suo Vicario.

BALDASSARRI FRANCESCO Delia vita e degli scritti del canonico

professore Giovanni della Valle. Elogio letlo nella chiesa di san Do-

raenico di Faeiiza il 18 maggio 1811, trigesimo dalla sua depc-

sizione, dal sacerdote Francesco Baldassarri, prof, di rettorica nel

seminario della delta citta. Faenza, dalla tip. Novelli, 1811. la 8.

di pagg. 48.

Un'alfra perdila ha fatta 1' Italia per

la morte del pio e dotto Canonico Gio-

vanni deila Valle, passato di questa vita

nt'llo scorso aprile. Egli ha lasciato ai

suoi concittadini esempiidi nobili virtu,

eda tutli gl' Italian! monument! prege-

volissimi del suo ingegno, fra'quali ci

nomiche e.geografichesopra alcuni passi

della Divina Commedia, che avemmo

occasione di lodar molto in questo no-

stro Periodico. II chiaro sacerdote Bal-

dassarri ne "elebra assai accohciamente

i meriti religiosi, morali e letterarii col

presente funebre Elogio.

piace di ricordare le illustrazioni astro-

BAUSA AGOSimO Nel Giubbileo Episoopale di Sua Santita Pio IX.

Tre confjrenzo dette nella Cattedrale di Prato dal chiaro P. Ago-
stinoBausade'PredicatorinelsolenneTri(luo,celebratoi giorni 1,2

e 3 giugno. Pralo, per Ranieri Guasti editore-libraio, 1811. In 16.

di pagg. 60. Prezzo cent. 60 franco di posta.

II soggetto di queste Gonferenze e venuto, egli dice, per dare una testi-

un parallelo fra la missione da Gesu

Cristo offidalaal piulongevo degli Apo-

sloli, il prediletto Giovanni, e quella dal

medesimo divin Maestro commessa al

piu longevo de'Papi, il rcgnante Pon-

lefice, anch'esso di nome Giovanni e

anch'esso in modo speciale predilelto.

L' Apostolo Giovanni, dice il chiaro Ora-

tore ebbe lunga vila, quanto era ne-

cessarla, perche Gesu Cristo venisse

svikippnmlo nella sua Chiesa i conceit!

sublimi .della religione da lui fondata.

Tre molivi principal! della sua venuta

veggo indicati nell' Evangelic : lo son

monjanza alia verila: per recarvi il fuoco

della carila: per giudicare il mondo espci-

lendoSalana.Or J3ene, il vecchio Giovanni

in modo piu elevato degli altri Apostoli

espose il Verbo divino, che e Verila,

in qiielVangelo sublime ch'eici lascio:

fu il bonditore agli umani dell' amor

fraterno, e vaticind cose grandi del

giudizio di Dio. Pio IX... anclfegli an-

nuncia solennemcnte che Gesu Cristo

e la Verila, 1'Amore e il Giudice degli

umani. n Ed appunlo quest i tre cap! di

somiglianza fra la missions dell' uno e

dell'altro Giovanni, quello il piu Ion-
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gevo degli Aposloli, questo il piu Ion- da ognuno di essi, cogli argomenll

gevo de'Pontefici, sono i soggetti dei de'fatti, quanta sia ancora la conformila

tre discorsi, i quali 1' illustre Oratore tra i frutti raccolti in bene della Chies&.

colla sua consuela facondia e felicita dall'Apostolo e quelli che sta racco-

svolge particolarmente, facendo rilevare gliendo il Pontefice.

BONAVENTURA (P.) DA SORRENTO Sorrento sacra e Sorrento
illustre. Epitome della Storia Sorrentina pel P. Bonaventura da

Sorrento cappuccino, socio di varie accademie. Tip. alFinsegna
di san Francesco d'Assisi in S. Aynello di Sorrento, 1811. In 8.

di pagg. 120. Prezzo L. 1. 25. Illustr. L. 2.

Sorrento e antica e molto illuslre o compendio che voglia dirsi della storia

citta. Pur gli mancava una storia pro- sorrentina, nella quale aduna il fiore

priamente delta
;
e quelle molte, le quali delle notizie che ha potato raccogliere..

megliochestoriesipotrebberoappellare e che divide in due grand! categoric,

memorie storiche, sono scompigliate, La prima col titolo di Sorrento sacra

monche e riboccanti di falsita o inesat- da ragguaglio delle principals istituzioni

tezze. A fine di supplire a tal manco, il sacre del paese, de'suoi Vescovi edArci-

chiaro P.Bonaventura stava con amoroso vescovi, degli Ordini religiosi, delle Con-

studio mettendo insieme i materiali per fraternite; descrivele chiese,le immagim
una storia esatta e compiuta della sua piu venerate, ed allri monumenti sacri,

patria, quando il turbine della rivolu- e fa memoria de'Sanli vissuti e morti

zione, che sperpero gli Ordini religiosi, nell'Archidiocesi. La seconda, col titolo

venne a sturbarlo dalla prediletta sua di Sorrento illuslre, fa la storia de'suoi

cella, e a torgli gran parte de' rnezzi Duchi, de'suoi magistrali, e degli uomini

che avea in pronto per continuare il piu chiari, che vi fiorirono, o per let-

lavoro. Non potendo altro, ha dato alia tere e scienze, o per valore militare, o
luce questa che egli intitola Epitome finalmenle per arti belle.

BONCOMPAGNI BALDASSARRE Bullettino di bibliografia e di storia

delle scienze matematiche e fisiche, pubblicato da B. Boncom-

pagni, socio ordinario delFAccademiaPontificia de'nuoviLincei ecc.

Tomo X, marzo 1811. Aprile 1811. Roma, tip. delle scienze ma-
tematiche e fisiche, Via Lata n. 3, 1811. Due fascicoli in 4. di

pagg. 48, 62.

EOTTALLA PAOLO De la souveraine et infaillible autorite du Pape
dans 1'Eglise et dans les rapports avec 1'Etat. Par le R. P. Paul

Bottalla S. I. Professeur a la faculte" de The"ologie de Poitiers.

H. Oudin freres, libraires-e'diteurs. Poitiers, i Rue de TEperon..
1811. Due Volumi in 8. di pagg. 426, 450.

Annunziamo assai volentieri que- non ordinaria, per rispelto specialmenle-

sl' opera benche scritta in francese, non alle quislioni piu vitali, riguardanti la

solo perche il soggetto che vi si tratta Chiesa e il Romano Pontificate, che sono
e di comune interesse, ma perche vi e agitate ne' nostri tempi.

Imitate con una doltrina ed una perizia
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BOTTONI COSTANTINO I/eccidio di Troia. Traduzione del cav; -

liere Costantino Bottoni di Ferrara. Ferrara, per Domenico Tadclei

e figli nel maggio MDCCCLXXVII. In 8. di pagg. 41

BRIGATI GAETANO Parole lette nell'adunanza d'inaugurazione
del Circolo Cattolico dei conduttori di fondi agricoli di Codogno,
Sezione del Circolo di Lodi. Locli, tip. Wilmant, 1877. In 8. di

pagg. 24.

lico de'conduttori dei fondi agricoli, mm
essendo possibile ollenere quella doppia
serie di beni, salvoche per la influenza

dei principii e delle pratiche cattoliche.

Faccia Iddio che come utilissima e una

istituzione di questo genere, cosi si

propaghi e si amplifichi per lutta quanta

1'Italia.

Chi legge questo discorso rimarra

convinto di quello che e da fare per

rendere migliori le condizioni de' con-

tadini e quindi dell'agricoltura: e cio

non solo a gran vantaggio della prospe-

rita maleriale, ma eziandio della pub-

blica morale. E questo e appunto lo

scopo che si propone il Circolo Catto-

BRUNO LUIGI L'Eleazaro, pubblicazione gratuita. Iddio ci

Discorso del rev. parroco D. Luigi Bruno con un tale sfiduciato.

1877. In 16. dipagg. 30.

Facciamo plauso a quest' altro li-

briccino del chiaro e zelante Parroco

D. Luigi Bruno. L'argomento e la di-

vina Provvidenza, uno de'piu impor-

tant! ed opportuni, specialmente per le

classi popolane. Egli lo tratta in forma

di dialogo, intrattenendosi sopra il detto

soggelto con un infelice padre di fa-

miglia, ridolto agli estremi da'casiav-

versi di fortuna, e che, com'e il solito,

diflida delle amorovoli cure del comun

padre. II buon Parroco, da prima con

argomenti general!, e dipoi colla stessa

sperienza del suo passato gli fa toccare

con mano quanto egli sia irragionevole

e ingiusto nella sua sfiducia; costrin-

e dalPaltra un paierno avverlimenlo

della stessa divina Provvidenza per ri-

chiamarlo al dovere. Ma la lezione, la

quale piu che ogn'altra convince lo sgra-

ziato interlocutore, e il felice risulta-

mento di questo inconlro
; perocche per

opera del Parroco egli puo essere allo-

gato in uno stabilimento, nel quale col

lavoro delle sue mani potra provvedere

onoratamente ai proprii bisogni ed a

quelli de'suoi figliuoli. Vorrernmo che

cosi questo, come allri opuscoletli della

medesima penna, fossero sparsi a larga

mano fra il popoletto, poiche possono

fare di gran bene -si per la qualita de-

gli argomenti, come per la grande effl-

gendolo quindi appresso a confessare, cacia, chiarezza e popolarita, onde sono

che le medesime sventure dall' una parte trattati.

sono stati effetti delle proprie colpe,

CAMPOROTA DOMENICO Dizionario epigrafico italiano, compilato

da Domenico Camporota (A-E). Cosenza, dalla tip. Migliaccio, 1877,

Un fascic. in 8. gr. di pagg. 64. Prezzo L. 1.

GANGER FERDINANDO Elogio funebre di Francesco Di Tocco Con-

telmo Stuard, principe d'Acaia e Montemiletto, letto nella Chiesa

dell'augustissima arciconfraternita della SS. Trinita de' Pellegrini,

dal P. Ferdinando Ganger d. G. d. G. il di 18 aprile 1877. JVopoli,
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Stab. tip. del Cav. Francesco Giannini, Cisterna dell' Olio, 6, 1817.

la 4. di pagg. 21.

La fedelta alia propria band! era e litare, fu la politica, fu la religiosa; e

la virtu caralteristica, la quale il ch. avendola mantenuta sernpre incontami-

oratore fa rilevare nel defunto Principe nata in tempi e occasioni diflicilissimi,

di Tocco, in essa riassumerido tulte le cio non pote accadere senza un corredo

altre. E ben aragione; perocche la ban- di grandi virtu, specialmente religiose,

diera, a- cui esso serb6 fede, fu la mi-

CERETTI FELICE I conti Rosselli della Mirandola. Memoria del

sacerdote Felice Ceretti, letta alia Commissione di storia patria

e di arti belle della Mirandola, nella Tornata del 26 aprile 1811

(estratta dal giornale Araldico-yenealogico. Anno IV, num. 12).

Pisa, 1.811, presso la Direzione del giornale araldico, Via Fibo-

nacci, n. 6. In 8. gr. di pagg. 18.

CICCOLINI STEFANO Nei solenni funeral! del Cardinale Costanti.no

Patrizi, celebrati dal Clero romano il giorno 8 marzo 1811 nella

Ghiesa di sant' Ignazio. Orazione di Monsignor Stefano Ciccolini.

Roma, tip. dei fratelli Monaldi, Via delle tre Pile 5, 1811. In 4. di

pagg. 31.

E un elogio tanto rnagnifico quanto veritiero delle incomparabili virtu del

defunto Cardinale Patrizi.

D'ANNIBALI GIUSEPPE Summula theologiae moralis ad usum
Seminarii Eeatirii, auctore I. D'A. cathedralis basilicae Reatinae

canonico. Reate, typis Salvatoris Trinchi 1814, 1815. Due Vol.

in 8. di pagg. 248, 392.

Ci basti annunziare per ora questa ci sia.pervenuta ossai tardi. Appcna ci

egregia opera del ch. Canonico D'An- sara possibile ne faremo una speciale

nibali, la quale siamo assai dolenti die, rivista.

per cagioni estranee alia volonta dell'A,,

D-EL CORONA (Mons.) PIO ALBERTO Discorsi di Monsignore Pio

Alberto Del Corona, delFordine de' Predicatori, Vescovo di Draso

e Coadiutore del Vescovo di S. Miniato. S. Miniato, tip. Vescovile,

M. .Ristori, 1816. In 16 di pagg. 240. Prezzo L. 2.

Pdnegirici di Monsignore Pio Alberto Del Corona, dell'ordme dei

Predicatori, Vescovo di Draso e Coadiutore del Vescovo di S. Mi-

niato. S. Miniato, tip. Vescovile M. Ristori, 1816. In 16. di pagg. 352.

Prezzo L. 2. 50.

La celebrita dell'egregio oratore mentare che questi due voltimi si ven-

rende superflui gli elogi che noi po- dono a beneficio di un Istituto d' in-

tremnio agevolmente fare amplissimi segnamento.
delle sue Opere. Vogliamo bensi ram-

FELICE (P.) DA BERGAMO Filotea .Francescana, compilata dal

P. Felice da Bergamo, cappuccino. Mllano, tip. Ji san Giuseppe,
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Via S. Calogsro n. 9, t877. In 16. piccolo di pagg. 828. Prezzo

L. 1.75.

siam dire chc nulla vi rnanchi a ben

dirigere le anime si nelle general! pra-

liche di piela, quotidiane, seUimanali,

mensili; e si in quelle piu proprie

de'fralelli e delle sorelle del terz'or-

dine.

E qucslo un manuale di piela,

.ilile ad ogni condizione di persone,

;riii in modo particolare agli ascritti al

s'Jine di S. Francesco. Ci e 5m-

nossibile far 1' elenco delle svariate ma-

terie che vi sono comprese. Ma pos-

FERRE PIETRO MARIA La Costituzione dogmatica prima, intorno

alia Chiesa di Cristo Pastor aeternus, sancita e promulgata nella

Sessions quarta del sacrosanto Ecumenico Vaticano Concilio, esposta

ai dilettissimi SQO! Diocesani da Pietro Maria Ferre", Vescovo di Ca-

sal- Monferrato. Vol. II. Casale, da Paolo Bertero, tipografo Vesco-

viie, 1877. In8. di pagg. 516.

discorso, come per ampiezza eoppor-
tunila di erudizione, p. finalmente per
lucidita di esposizione, e commendevole

allo stesso modo: e 1'uno e 1'altro for-

Demmo di gia contezza ai nostri

lettori del primo volume di quesli studii

del chiarissimo monsignor Ferre sopra

la rmportaatissima Costituzione dom-

malica, emanata dal saerosanto Concilio

Vaticano, intorno alia Chiesa di Cristo.

II secondo volume, che ora annunziamo,

si per sodezza di doltrina e vigore di

mano la pin ampia e compiuta dimo-

strazione di quel memorabile docu-

mento.

FINAZXI GIOVANNI II libro di Giobbe e i libri de'Maccabei. Le-

zioni scritturali, tenute nella cattedrale di Bergamo dal canonico

teologo Giovanni Finazzi, socio corrispondente dell'Accademia di

Religione cattolica in Roma. Bergamoj dalla tip. Pagnoncelli, 1877.

In 8. di pagg. 164.

Alia perdita dolorosa chc ha fatto

il clero di Bergamo di uno de' suoi piu

dotti e pii colleghi, il chiaro Canonico

Teologo D. Giovanni Finazzi, torna di

qualche conforto il presente volume, la

cui edizione incominciata da lui, fu poi

proseguita e terminata da' suoi amici.

Come lo dice il titolo, esso conliene

le Lezioni sopra il libro di Giob e i li-

bri de'Maccabei, opportunissinii e quello

e questi ai tempi present!, perche

pieni di santissimi document! pratici

per ben comporrarsi nelle private e

autore, il quale appurito a cosi nobile

scopo ebbe il principale iritenlo nel torli

ad argomenlo delle sue Lezioni, ad

esso parimente indirizza le sue dotte

fatiche nell' interpretarli; procurando

insieme di rappresentare nilidamente'

alia comune intelligenza i concetti in

essi conlenuti, e spesso cosi sublimi

e difTjcili, specialmente nel libro di

Giob, e nello stesso tempo di fame

acconce e utilissime applicazioni per

1' esercizio delle cristiane virtu sotto -)a

sferza de'flagelli.

nelle pubbliche calamita. E Pegregio

FINESCHI VINCEN/0 Compendio istorico critico sopra le due pre-

giabilissime immagini di Maria Santissima, che si venerano nella
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Chiesa de'Padri Domenicani di Santa Maria del Sasso nel Casen-

tino, dato alia luce dal P. Vincenzo Fineschi, sacerdote delFistesso

Ordine.Seconda edizione connote e appendice per cura del P. Giu-

seppe Maria Battlstoni, predicatore generale. Arezzo, tip. Buona-

fede Pichi, 1877. In 16. di pagg. 96.

FRACCARO BONIFACIO In doctrinara catholicam De lustificatione,

Dissertatio, auctore Bonifacio Fraccaro S. Th. doctore et profes-

sore in Seminario Patavino. Patamif typis Seminarii, 1877. In 8.

p di pagg. 54.

GIUB1LEO (IL) EP1SCOPALE di Pio IX P. M. in Caltagirone. Cal-

tagirone* tip. di Andrea Giustiniani, 1877. In 8. di pagg. 20.

Contienc una particolareggiata re- nel Duomo il giorno 16 dello stesso

lazione delle feste per la ricorrenza del mese, preceduta da un triduo di predi-

Giubbileo episcopate del S. Padre cele- che. Vi e anche riportato per intero il

brate con triduo solenne nelle parroc- bel Discorso del ch. Canonico Mario

chie della citla ne'giorni 1, 2, 3 giugno ;
Mineo Ianni,pronunziato nella Cattedrale

e dell'allra anche piu solenne celebrata nel di solenne della Festa.

GIUDICE CIANI GIUSEPPE Sulle Memorie storiche di Vittoria di

Sicilia. Osservazioni critiche del P. Giuseppe Giudice Ciani Minore

Osservante. Vizzini. tip. Galati, 1877. In 8. di pagg. 56.

Oggi e di moda malmenare i Preti, forse di accattarsi qualche fama col se-

i Frati, le Monache, or dando spaccio guitare 1' andazzo de' tempi. Ma il chiaro

a carico loro alle piu stolide calunnie, P. Giuseppe Giudice Ciani lo avra ca-

or malignando intorno-ai loro fatli ed vato d'inganno, mettendolo, colle sue

alle occulte intenzioni, e spesso ancora giudizioseosserua^onicn'fic/iejnquel-

traendo argomento di vitupero da quello 1'aspetto che merita; cioe di spacciatore

stesso ondc dovrebbero essere onorati. di false novelle, di pessimo ragionatore,

Di cotesto mal vezzo del nostro secolo per manco di logica, e di meschinis-

scredente ha voluto dare una pruova simo scrittore, a cui fa difetto anche

Toscuro scrittore delle Memorie sto-- la grammatica.

riche di Vittoria in Sicilia, sperando

J.Y CONSTITUTIONEM Apostolicae Sedis, qua censurae latae senten-

tiae limitantur quaestiones et factorum species a Clero Patavino

anno MDCCCLXXV defmitae, ac Illustrissimi et Reverendissimi

Friderici De March. Manfredini Episcopi Patavini iussu editae.

Pars III et ultima. De excommunicationibus sive Episcopis, sive

nemini reservatis, et de censuris reliquis hodiedura in Ecclesia

vigentibus. Patavii. 1876, typis Serainarii M. Bruniera cur. In 8.

di pagg. 150. Prezzo L. 1, 50.

Demmo conto ai nostri lettori nel Professore D. Pietro Bertapelle. Cio che

passato anno, delle due prime parti di allora dicemmo in commendazione della

questa specie di pratico commentario dottrina e del metodo rispetto a quelh
1

della Costituzione Apostolicae Sedis, due parti allor pubblicate, e da appli-

frulto delle dotte conferenze tenute dal care a questa terza, colla quale si com-

Clero di Padova, e redatto dall'egregio pie il lavoro.
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1 TRE MONTANARL fascicolo XI. Mila.no, tip. Ditta G. B. Pogliani

e Comp. dei fratelli Besozzi. In 8. di pagg. 32. Prezzo cent. 35.

LENTI GIULIO Discorso delPIllustrissimo e Reverendissimo Mon-

signor Giulio Lenti Arciv. di Sida, Vicegerente di Roma, detto nel

di primo giugno 1817, secondo giorno del triduo- solenne cele-

brate nella basilica di S. Pietro in Vincoli per il Giubbileo Epi-

scopale del S. Padre Pio IX. Roma. tip. editrice romana, 1877.

In 8, pice, di pagg. 20.

II soggetto del bellissimo Discorso,

che rillmo e Rrao
Monsig. Giulio Lenti

Arcivescovo di Sida e Vicegerente di

Roma pronunzio nel secondo giorno del

Triduo, celebrato pel Giubbileo episco-

pale del Santo Padre Pio IX in quella

medesima Basilica, dov'egli cinquan-

t'anni addietro fu consecrato Vescovo,

lo porsero quelle parole del reale Sal-

mista, le quali la Chiesa ha fatte proprie

nella preghiera che indirizza a Dio pei

suoi Pontefici : Dominus conservet eum,
et vivificet mm, et beatum facial eum
in terra: et non tradat eum in ma-

nibus inimicorum eius. II chiarissimo

Oratore con splendido eloquio, impron-

LEVI/ZANI CIRELLI GAETANO -

tato di caldo affetto vlrso il glorioso

Pontefice e di grata riconoscenza alia

divina liberalita, mostra esaudita in partc

quella preghiera, nella vita longeva di

lui, nelle opere immortali del suo Pon-

tificato, ne'conlinui suoi trionfi sopra

i piu fieri nemici della Chiesa, e final -

mente nella stima e nell'amore di tutto

il mondo cattolico, accorso ai suoi piedi

in quella ricorrenza; ed esorta i suoi

uditori a sempre piu insistere presso

il trono di Dio, perche si compiaccia

di ascoltarla sino al perfetto compi-
mento di essa col pieno tcionfo della

Chiesa e del suo Capo.

In morte del Card. Luigi Vanni-

celli Casoni Arcivescovo di Ferrara, Orazione letta dal Canonico

Gaetano Levizzani Cirelli tra i solenni funerali celebrati nel duomo
di Ferrara il 16 maggio 1877. Ferrara. A. Ambrosini, tipografo

editore, Via Giovecca n 61. In 8. di pagg. 13.

Tre tempi distingue il chiaro Ora- ficii; ed il terzo finalmente, nel quale

da Arcivescovo governo Parchidioces;

di Ferrara. Le segnalate virtu, di cui
"

illustre defunto die pruova nelle sva-

riate cariche, e sempre importantis-

sime, che occupo, formano la materia

di questo elogio, altrettanto veritiero

quanto splendido.

tore nella vila del defunto Cardinale Van-

nicelli, Arcivescovo di Ferrara: il primo

che egli passo nelFamministrazione di

diverse province dello Stato pontificio,

coi carichi piu alti
;

il secondo che gli

corse in Roma, dopo che fu insignito

della sacra Porpora, in delicalissimi uf-

LIGUORI (DE) S. ALFONSO MARIA - Apparecchio alia morte, di

S. Alfonso Maria De Liguori; aggiuntavi la traduzione dei passi

latini. Seconda edizione. S. Pier d'Arena, tip. e libr. di S. Vin-

cenzo de'Paoli, 1877. In 16. di pagg. 472. Prezzo L. 1.

MAINI L. La Madonna di San Luca da Costantinopoli a Bologna.

Ricordi storici ed istruzione del popolo con note illustrative. Bo-

logna, tip. Sigonio, 1877. In 16. di pagg. 48. Prezzo cent. 35.

Serie X, vol. Ill, fasc. 653 24 agotto 1877
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MEI SANTE Elogio fanebre di Mons. Francesco Andreoli, patrizio
di Sassoferrato, Vescovo di Cagli e Pergola, detto nella chiosa

cattedrale di Cagli ii giorno XI giugno MDCCCLXXV, trentesimo

della sua deposizione, dal can. D. Sante Mei, Rettore del Semi-
nario. Gayli, tip. G. Reali, 1817. In 4. pice, di pagg. 18.

MENCAOCI I Papi e. i persecutor*. Cenni storici di Paolo Mencacci

romano. Vol. I. Anni 67 e 774. Roma, tip. di Mario Armanni nel-

rOspizio di Termini 1877. In 8. di pagg. 236.

II tilolo stCsso del presentc libro fa singolare accorgimento e accuratezza,

troppo manifesto quanto esca oppor- derivando con inlelligente crilica dai

tuno in questi tempi di persecuzione. piu sicuri documenli Ic cose che narra,

Per ci5 che riguarda il merito del la- e riusccndo a provare luminosarnenle,

voro, facciamo nostro il giudizio de' due che i sommi Ponlefici escono sempre
revisori che ne fecero 1'esamo: cioe vitloriosi dalle lolle mosse loro da'ne-

che il chiaro Autore l'.ha condollo con mici della Chiesa.

NELLE SOLENN1 ESEQUIE all'Eccellenza Reverendissima di Mon-

signor G. Filippo Gentile, Patrizio Genovese, Vescovo di Novara.

Geneva, tip. delle Lettare cattoliche, 1877. In 8. di pagg. 58.

PAGLIARI MARIANO ELVE/IO Orazione funebre in lode del car-

dinale Costantino Patrizi, Decano del S. Collegio, Vesc. di Ostia e

Velletri, Vicario Generale di N. S. Papa Pio IX, recitata nei so-

lenni funerali, celebrati nella Ven. Chiesa di sant' Agostino in

Gubbio addi 16 gennaio MDCCCLXXVII, trigesimo dalla morte di

lui, da D. Mariano Elvezio Can. Teol. Prof. Pagliari, gia alunno del

Pontificio Seminario Pio e Socio di varie Romane Accademie. Ma-

cerata, 1877, tip. dei fratelli Mancini. In 8. gr. di pagg. 28.

PELLEGillNAGGlO a Roma per le feste del Giubileo Episcopate del

Sommo Pontefice Pio IX. Vercdli, 1877. Tip. litogr. e libr. Guidetti

Francesco, saccessore De Gaudenzi. In 16. di pagg. 66.

Oltre a quello che puo argomen- sara non poco contento del garbo, della

tarsi dal tilolo, il lettore trovera in svellezza e del brio dello stile.

questo scritto di graziosi aneddoti, e

PINCELLI L. La verita cattolica, e il cattolicismo liberal?, per
L. Pincelli d. C. d. G. Modena, tip. Pontificia dell'Imm. Concc-

zione 1877. In 16. di pagg. 296.

Importantissimo e il soggetlo di dall'altra melle in mostra i pericoli piu

questo libro, ed uno de' piu opportuni comuni che possono in questi tempi far

a' tempi nostri. Esso dall' una parle es- pericolarc la fede; il primo de'quali ad-

pone colla massima lucidita ed evidenza dita nel liberalismo cattolico; e sugge-

quelle verita cardinal! del Crislianesimo risce i mezzi piu opportuni per ischi-

che-sono alia stess'ora i principii ton- varli. Ne consigUamo a tutti la letlura,

damenlali di uno Slatoben ordinato; e ma in modo parlicolare alia gioventu.
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RACCOLTA di orazioni e pie opere, per Ic quali sono state concesse

dai Sommi Pontefici le SS. Indulgenze, pubblicata per ordine della

Santita di N. S. Pio Papa IX. Roma, tip. Poiiglotta della S. C. De

Propaganda fide, 1817. In 16. di pagg. 406.

A capo di cosi preziosa Raccolta si a qucsto giorno furono arricchite d' In-

legge :

DECRETO

Gia da qualche tempo si faceva

sentire non solo I'ulilila, ma cziandio

la necessita della pubblicazione di una

compiuta e genuina Raccolta di tutte

le preghiere e pie opere, alle quali la

provvida e salutare generosita dei Ro-

mani Pontefici concesse le Indulgenze.

Imperocche I'ultima llaccolla ne andava

esenle da ogni imperfezione, ne, quel

che e piu, conteneva tutte le Indul-

genze fino- ad ora concesse. D'altra

parte troppo imporla che i Gristiani ben

sappiano quali Indulgenze siano con-

cesse, a quali opere siano stale unite

e con quali condizioni esse siano da

lucrarsi. Giacche Gesu Cristo affido la

dispensazione del tesoro celeste delle

Indulgenze alia sua Chiesa, da farsi di

tempo in tempo, aflinche i fedeli se ne

possano servire e giovare per iscontare

in questa vita la pena temporale dei

loro peccati, o per suffragare le anime

del purgalorio.

a Delle quali ragioni faltasi relazione

dalF infrascritto Gardinale Prefetto della

S. C. delle Indulgenze e SS. Reliquie

alia Santila di fl. S. Pio Papa IX, Egli

benignamente annul che si compilasse

dalla Segreleria di quesla S. C. e quindi

si pubblicasse un'autentica Ractolta di

tutte le preghiere e pie opeVe che fino

dulgenze.

La quale Raccolla, eseguita se-

condo gli ordini della stessa Santita Sua

e pubblicata coi tipi della S. G. di Pro-

paganda, il Sommo Pontefice Pio IX ha

approvato, ingiungendo che da tutli i

fedeli sia ritenuta come la sola auten-

tica Raccolta delle Indulgenze finora

coRcesse.

a La medesima Santita Sua voile

ancora che si dichiarasse, che ove na-

scesse qualche dubbio o controversia

sopra la eoncessione di qnalsiasi Indul-

genza o sopra il modo di lucrarla, si

consulli unicamente la presente Rac-

colta, il cui originale debba custodirsi

a perpetua norma del fatto nell'archivio

di questa S. Congregazione. Percio ha

ordinato che il presente Decreto si

slampi a capo dell'edizione di questa

Raccolta.

a Dato in Roma dalla Segreteria

della medesima S. Gongregazione delle

Indulgenze e SS. Reliquie nel giorno

3 giugno 1811.

L. Card. OREGLU DI S. STEFAJO Pref.

Luogo*dcl Sigillo

Questa Raccolta forma un bel vo-

lume in 16. di pagg. XXVIII-408, e si

vende in Roma, nella tipografia della

S. C. di Propaganda, al prezzo di L. 3,

franco per posta. E in corso di stampa

1' edizione francese.

REGGIO TOMMASO Oraelia di monsignor Tommaso de' Marches!

Keggio, Vescovo di Tanes, tenuta nella Cattedrale di Ventimiglia

in occasione che entrando egli Coadiutore di monsignor Lorenzo

Biale,, la stessa dopo generate ristauro restituivasi al culto nella

Pentecoste del 1811. Genova, tip. delle Letture Cattoliche. 1811.

In 8. di pagg. 16.
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REGGIO TOMMASO Orazione funebre in lode di monsignor Lo-

renzo Biale Vescovo di Ventimiglia, letta da monsignor Tommaso
de'Marchesi Reggio suo successore, nelle solenni esequie cele-

brate nella Cattedrale il 4 luglio 1877 settimo della morte. Ge-

neva, tip. delle Letture Cattoliche, Via Goito, dietro al Politeama,
1877. In 8. di pagg. 28.

RICCI MAURQ Un Rabagas in erba. Commedia per i giovmetti
scritta da Mauro Ricci delle Scuole Pie. Firenze, tip. Calasanziana,
1877. In 16. di pagg. 54.

al punto d' indurli a voler forrnare con

lui una lega conlro le istituzioni del-

1' universita. Cio che 1'aulore si propone,

e da lui raggiunto a maraviglia in tulto

1'andamento della commedia, nella quale

ammiriamo altresi quei rari pregi di

lingua e di stile, per cui tanto son

degni d' encomio tutti i suoi letterarii

lavori.

In questa bella commediola scritta

iippositamente per i giovmetti, il ch.A.ha

avuto in mira di bene esporre il carattere

d'unavvocato democralico in erba, il

quale non potendo portare in pace che

abbiavi (secondo che egli dice) un' Ita-

lia libera e studenti servi, e tullo in

ciarle e in raggiri per abbindolare un

buon numero di giovini compagni sino

SAPUPPO MICHELE Liriche del Can. Michele Sapuppo. Catania,

tip. di Giacomo Pastore, Via S. Maria al Rosario, nn. 16, 18, 1877.

In 8. di pagg. 80. Prezzo Cent. 85.

SCARPINI AMBROGJO Liberta delle processioni religiose, ossia

conforti ed incoraggiamenti ai reverendissimi Parroci d' Italia.

Memoria con note ed appendici, delPavvocato Ambrogio Scarpini.

CVema, tip. Carlo Cazzamalli, Antonio Inzoli e compagno, 1877.

In 8. di pagg. 32, seconda edizione accresciuta. Prezzo cent. 30.

Quesli incoraggiamenti e conforti, menti e conforli fanno seguito due Ap-

che 1'illustre Aw. Scarpini indirizza ai

reverend! Parrochi d'llalia, quanto a

fare liberamente le processioni, si ap-

poggiano sopra la decisione non solo

della Suprema Gorte di Cassazione di

Torino, ma di quelle altresi di Firenze,

di Napoli e di Palermo, le quali lutte

hanno concordernente sentenziato, che

le processioni religiose fuori di chiesa

pendici, la prima delle quali riporta

letteralmente la veramente magistrate

sentenza della R. Gorte suprema di Cas-

sazione di Torino
;
e la seconda pre-

senta i Diltici d' Italia
; cioe, come

egli spiega, 1'elenco di tre Ill.mi e

Rev.mi Vescovi, dei Rev. Parrochi e di

semplici sacerdoti, che pei primi die-

dero 1' esempio di rispondere ai tiran-

nelli governativi: Siamo cittadini d'lta-

lia, e vogliamo fare le processioni coU

nostro buon popolo. a

sono di legge permesse, e non occorre

percio nessun previo assenso dell'Au-

torita civile per farle. Agl'incoraygia-

SCHERILLO GIOVANNI Memorie della prima cristiana di Napoli

santa Candida Seniore, raccolte da IP opera della vennta di S. Pietro

a Napoli. del canonico Giovanni Scherillo. Napoli, tip. e libreria

della Sacra Pamiglia, Trinita Maggiore, n. 42, 1877. In 16. di

pagg. 64.
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TOMASELLI SALVATORE La intossicazione chinica e 1'infezione

malarica, illustrata da molti casi clinici. Contribuzione all'esistenza

della febbre per la chinina, pel cav. dott. Salvatore Tomaselli.

Catania, tip. di C. Galatola, nel R. Ospizio di Beneficenza, 1817.

In 4. di pagg. 116. Prezzo L. 3. 50

Lasciamo al giudizio de' medici le che ne deduce il ch. Dottore Tomaselli.

osservazioni di fatti ed i ragionamenti A noi sembra che meritino tulta la loro

che fa intorno ad esse e le conclusion'! considerazione.

TO//I MONTECAROTTO PAOLO Storia ed analisi ragionata di tutti

i mezzi didattici, fisici e meccanici sin qui adottati o proposti a

vantaggio dei ciechi, pei professori Paolo Tozzi-Montecarotto, Do-

menico cav. Martuscelli fondatore e direttore dell' Istituto Prin-

cipe di Napoli pe' ciechi d' ambo i sessi di Caravaggio. Memoria

premiata dal R. Istituto d' Incoraggiamento alle scienze naturali

economiche e tecnologiche con medaglia di argento di prima
classe (Estr. dal vol. XIV della 2

a
serie degli atti del R. Istituto

d' Incoraggiamento). Naspoli, pei tipi del commendatore G. Mobile

tip. del R. Istituto d' Incoraggiamento, Via Salata a'Ventaglieri,

n. 14, 1817. In 4. di pagg. 44.

UCCELLI P. A. II B. Gregorio X P. M., il Concilio di Lione II, e

san Tommaso d'Aquino. Con un esame critico delle varie opinioni

intorno la morte de.1 Dottore angelico, per il sac. P. A. Uccelli.

In 8. di pagg. 60.

E nolo a lulti, se non altro pe'versi contemporanei, ma anche di grande a>
di Dante nel XX del Purgatorio, essere torila. Qtiesli sono, Fr. Tolommeo da

stata antica opinione che san Tommaso Lucca discepolo e poi confessore di

d'Aquino fosse morto di veleno, fatlogli san Tommaso, 1'autore anonimo della

propinare da Carlo d'Angio poco prima Cronaca Cassinese, i quali rimontano

che il gran Dottore si parlisse pel con- ai tempi stessi del Santo, la Cronaca del

cilio di Lione. L'eruditissimo Ab. Uc- domenicano Fr. lacobino de Aquis, pub-

celli si fa act esaminare col presente blicata in Torino nella Collezione che

opuscolo la delta opinione, per decidere .
s'intitola Historiae patriae monumenla

se essa veramente abbia un solido fon- edita iussu regis Caroli Alberti (Scri-

damento storico. Gli autori che negano ptorum, torn. Ill), Giovanni Villani,

il fatto, sono assai recenti: lo Spondano, sanl'Antonino, ed oltre a Dante, i suoi

il Douneau, il Saint-Priest; ne della piu anlichi commentator!, fra' quali Pie-

loro negazione arrecano argomenti di tro suo figliuolo. Recate le loro lesti-

alcun valore, se non forse cio che os- monianze, il ch. Autore cosi conchiude.

serva il Saint-Priest, essere slato in II lettore ha innanzi i passi degli au-

que' tempi vezzo comune dar corso a tori che affermano e che negano. Puo

simili voci o per deboli congetture o vedere la debolezza delle ragioni di

anche senza verun fondamento. Ma, dalla quelli che negano, la forza e il peso

parte che afferma, i teslimoni non solo de'motivi di quelli che affermano. II

son molti, e contemporanei o quasi modo alquanto differente con cui quelli
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che slanno per 1'affermaliva racconlano che pero attestavano la medesima tra-

la cosa, lungi dallo sccmare credibilita dizione... Ouantunque anche le loro di-

alla loro narrazione, dinanzi a me anzi scordanze non sono tali che con facilita

1'accresce; poiche quanlo al fondo della non si possano concordare.n Questo e il

cosa sono a siifficienza d'aceordo, e non punto soslanziale dell' opuscolo ;
ma il

differiscono che in piccolissime circo- ch.Antore, com'e il suo solilo, I'illuslra

stanze accessorie. II che proverebbe non con gran copia di erudizione, e con

essersi materialmcnte copiali Tun 1'altro, altre dotte osservazioni che ne rendono

ma tutti aver bevulo a canali different!, piii ulile e dilellevole la leltura.

VAGLICA GIUSEPPE Curmina losephi Vaglica, Canoaici insignis

Collegiatae SS. Or. Salv. ac in Seminar. Montis Regalis, littera-

turae latinae professoris et studior. praefecti, Acad. Panormit. et

Roman. Arcad. Socii. Panonni. ex typ. Bernardi Virzi, 1811. In 16.

di pagg. 44.

II Vaglica merita un posto onore- Un tal giudizio c'ispira il saggio delle

vole nel nrimcro di coloro i quali in sue poesieraccolle in questo volumetto;

quesla eta, cosi poco propizia agli studii alcunc delle quali sono original'), e ci

della classica latinila, non sololacolti- sembrano le piu felici, altre son ver-

vano con amore, ma ne sanno anche sioni, le quali, adir vero, in alcuni luo-

riprodurre il bello con opere d'ingegno. ghi peccano alquanto di oscurita.

VENEZ1A all'esposizione Vaticana. Giubileo Episcopale del Santo

Padre Pio IX. Catalogo dei doni ofFerti dai cattolici veneziani.

Vanezia, tip. dei fratelli Succhetti, 1811. In 16. di pagg. 28.

VERNA/XA GIAC03IO I martiri Giapponesi pel sacerdote Giacomo

Vernazza, canonico a N. S. delle Yigne in Geneva ecc. Estratto

d-d\\'Album presentato da' Genovesi a Pio IXPontelice Massimo nel
'

suo Giubileo Episcopale. Genova, tip. della Gioventu, 1811. In 16.

di pagg. 22.

VnfOEN/0 (P.) DA PORTO S. GIORGIO Vita della Beata Mattia

Nazzarci, religiosa Clarissa nel venerabil monastero di S. Maria

Maddalena in Matelica, scritta dal P. Vincenzo da Porto S. Giorgio
Min. Oss. ecc. Bologna, tip. Pontif. 3Iareggiani, 1811. Un vol. in 8.

di pagg. 208.

Egregiamcnle osserva il ch. scrit- di quelle virlu diedero esempli piu am-

tore del presenle libro, quanto sia op- mirandi. Sa quesli non basteranno a far

portuno ne'funeslissimi tempi che cor- ricredere i nemici dichiarali della veriia,

rono, ne' quali la vita religiosa e si varranno almeno ad impedire che le loro

brultamenta calunniata, ed alle piu croi- calunnie ingannino i semplici, e dal-

che virtu del chiostro si da sembianza 1'allro canto porgeranno stimoli efllcaci

di fanatismo, di superstizione c di peg- ai buoni per iscuotere dase la tepidezza,

gio, far rivivere nella memoria degli e concepire buoni propositi di emularli,

uomini, colla fedele narrazione delle loro <}uanto e loro possibile. Con questo

operc, alcune piu elettc anime, le quali intendimenlo il sopra lodato Autore si



BIBLIOGRAFU 599

o indalto a secondare i replicali inviti,

che mojte pie persone gli ban falto, di

riccrcare le mernorie della B. Matlia

Nazzarei, che fu uno de' fiori piu eletti

onde ebbe onore nel secolo XIII il

venerabil Monastero delle Clarisse in

Malelica, e tesserne una fedele e com-

piula istoria. II che egli ha fatto, rac-

cogliendo, come attesta, coa ogni dili-

genza quanto di questa vergine si narra

da scritlori degni di fede, e sopraltutto

VOLPINI ALES3ANDRO De vita et moribus 31. Antonii Barbadici

Card. Pontificis Faliscodunensium et Cornetanorum Commentarius,
auctore Alexandro Volpini Can. Ecclesiae Faliscodunen. Faven-

tiae, ex oificina libraria Contiana MDCCCLXXVII. In 8. di pagg. 110.

facendo lesoro delle aulcntiche testimo-

nianze, conservalc ncl processo giuri-

dico, della sua bealificazione. Ma ollre

alia veracila, il ch. Autore ha saputo

cosi bene ritrarre, con uno stile sem-

plice, collo, pieno di unxione, i fatti e

le virtu della Beata, che ogni leltore

ben disposto, oltre a concepirne stima

ed amore, si sentira molto animate ad

imitarla.

Non sappiamo qual piu lodare in

questo Comirientario, se la maturita

storica nella diligente e giudiziosa riar-

razione della virluosissima vita del Car-

1'una e 1'altra qualita, unite insieme in

baU'accordo, fanno di questo libro ua

bellissimo monumenlo, degno de'.mi-

gliori tempi della classica letteratura, e

dinale Barbadico, ovvero la purila e che pruova quanto sia soda la istruzione

1'eleganza dello stile latino, ch3 rende che s'imparliscengli eletli ingegni, adu-

una fedele immagine del secolo di Au-

gusto. Cio che possiamo dire e, die

nati in Roma ncl Seminario Pio, a cui

1'Autore apparlenne.

ZENTI IGNAZIO Elenco dei doni pervenuti alia Biblioteca Comu-
nale di Verona dal 186i al 1875, premessa una Relazione intorno

alia Biblioteca stessa dal 1858 al 1875. psr cura del bibliotecario

Ignazio Zenti Pr. Verona, Prem. tip. di G. Franchini, 1877. In 8.

tfr. di pagg. 50.
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Firenze. 2.J agosto 1811.

i.

H03IA (Nostra Corrispondenza). Perche si scriva ora del Cagliostro : Recenti

vicende e miserie della massoneria in Francia ed in Italia :

Discredilp sempre
maggiore in cui essa'va ogni giorno cadendq: Vera patria del Cagliostro: II

Goethe in Palermo in casa Balsamo: Sue prime furfanterie in Seminario e

nel ISoviziato di Caltagirone.

Non porterebbe la spesa di occuparci con qualche proposito della

vita del Cagliostro, quale essa ci e fedelmente descritta nel processo

romano, se egli non 1'avesse spesa principalmente al servizio della

massoneria, non solo della comune e generale del secolo scorso, di

cui fu degnissimo propagatore e commesso viaggiatore, ma delF ita-

liana in particolare ed in ispecie della romana, di cui si sta ora qui
narrando la luminosa istoria dai suoi inizii lino ai nostri giorni, per

quanto ci e dato di ricavarla dalle tenui tracce che i massoni della

Yalle del Tevere, quasi bavosi lumaconi, si lasciarono dietro sprovve-

dutamente, non tanto contro le loro regole e costituzioni, quanto
contro la loro espressa volonta ed intenzione. Si lagnano in fatti gli

stessi storici massoni, come fu narrato piu sopra, che della massoneria

italiana del secolo scorso quasi nulla si conosce. E quel poco che se ne

sa si dee appunto ai processi politici di Napoli, di Venezia e special-

mente di Roma contro il Cagliostro. Dai quali processi anche apparisce

che nulla pote mai la massoneria nel popolo italiano e pochissimo
nelle classi piu colte, a paragone di quello a che riusci in Inghil-

terra, in Germania e, generalmente, nei paesi protestanti e, in modo

speciale, in Francia donde principalmente ci venne poi cogli eser-

citi francesi anche la massoneria francese nel tempo delle invasion!

prima repubblicane e poi imperiali. Delle quali future invasion! e

certamente mirabile che facesse non oscuro cenno il Cagliostro nel

suo processo, come si vedra
; apparendo anche daquesto quanto fosse

addentro nelle segrete cose dei massoni questo capo di mariuoli, e

di quanto infami persone solessero allora, come adesso, servirsi i

massoni pei proprii negozii piu intimi e segreti. Ond'e che piu si

studia la storia dei massoni e della massoneria, e piu sorge la con-

vinzione che essa non e che la storia dei ribaldi e della ribalderia.

E questo appunto dimostra un curioso e raro libro, di quasi 600 pa-

gine, edito fin dal 1138 in Amsterdam coi tipi del Wetstein e Smith,

che s' intitola: La Friponnerie laique des pretendus esprits forts d'An-

yleterre: ou Remarques de Phileleuthere (ossia Bentley): dove sotto

il nom3 di Friponnerie e Fripons s'intendono appunto la massonem
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ed i massoni che allora cominciavano a spargere i loro principii.

Ne per altro che per ampliare sempre piu ed universaleggiare questa

convinzione della friponnerie e ribalderia massonica si procura qui

di battere il piu che e possibile questo chiodo in varie forme e sotto

diversirispetti; noa potendosi umanamente sperare ne tempi migliori

ne migliori governi, finche nella mente di tutti non sia entrata la

vera luce sopra 1' impossibility morale della coesistenza della pace 8

prosperita pubblica con una setta sotterranea, minatrice di ogni

ordine e di ogni autorita anche civile e naturale. Questo infatti e il

progresso solito ed ordinario della sotterranea mina massonica: cioe

di perre in primo luogo Statuti e Costituzioni dove esiste 1* autorita

monarchica, come si e ormai fatto dappertutto ed anche in Italia:

dove poi si e be'n piantato lo Statute e la Costituzione, cola si mira e

si tende ad impiantare la Repubblica sopra le ruine dello Statute e

della Costituzione, come si e fatto in Francia, e si tira ora a fare in

Italia: dove poi gia si e in Repubblica, cola 1'arte massonica semina

il progresso dell'Internazionale, del Radicalismo, degli scioperi, del-

1'odio vicendevole delle varie classi, finche non sia riuscita al suo

ideale che e 1'anarchia, il vandalismo e la barbaric; secondo che

riusci giii-ad ottenere in Francia nel tempo del maggior trionfo

della cosi detta grande Rivoluzione, e secondo che tende ora ad

ottenere di bel nuovo in Francia, nella Svizzera e negli Stati Uniti.

Non si tratta dunque, ne solo, ne principalmente della salute della

Chiesa e dei clerical! che, coll'aiuto di Dio e colle promesse diCristo,

sempre sopravviveranno a qualsiasi ruina d' imperii e di nazioni. 3Li

si tratta appunto della civilta, delle arti, dell'ordine, della prosperita

pubblica e della stessa esistenza anche dei Governi cos) detti liberali

e delle poche dinastie ancora regnanti, alle quali la massoneria va

preparando lo scherzo gia fatto alle tante dinastie gia da lei spo-

destate. Ma forse che riusci rnai a spodestare la Chiesa anche quando
credette di avere spogliato il suo Sommo Pontefice del dominio tem-

porale? Sembra anzi che la Provvidenza non permetta certi intervalli

di schiavitu materiale del Sommo Ponteficato, se non che per ampliarne
frattanto e consolidarne, anche presso i piu increduli, F autorita mo-

jale: mediante la quale poi, naturalmente e quasi per la forza delle

cose, la storia insegna che sempre si arriva alia temporale, secondo

che anche si vede, colle dovute proporzioni,<come nella nascita cosi

nella risurrezione o ristorazione delle varie dinastie. E vedendosi

ora, grazie a Dio, tanto crescere ed ingigantire F autorita e forza

morale del Papa, quanto disgraziatamente va cadendo e perdendosi,

(grazie alia massoneria), il rispetto ed il credito a qualunque siasi

altra autorita anche regia ed imperiale, non si vede perche le stesse

cagioni non siano per produrre i medesimi effetti. E infatti, tra le
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altre maraviglie, mirabilissimo che. come al primo spodestamento
di Pio VI rimedio con soramo zclo un esercito di scismatici e di

eretici condotti dal Souvaroff, tirato egli stesso, come il suo Impera-

tore, dall'attrattiva morale del Papato, a cui poi prodigiosamente
servi sempre la Russia, contro ogni urnana probability per quindici

anni, finche vi fu bisogno del suo potente braccio : e siccome al se-

condo spodestamento di Pio VII rimedio, colla Russia, specialmente

ringhilterra anche lei domata. per cosi dire, ed ingentilita dalFauto-

rita morale del Papato, fino a mutare. tutte le sue leggi e ccacedere a

poco a poco, dove da tre secoli i cattolici erano schiavi, vittime e mar-

tin, ogni piu ampia emancipazione, liberta e protezione al cattoliciSmo:

e siccome al terzo spodestamento di Pio IX nel 48 rimedi6, con tutte

le potenze cattoliche, specialmente la repubblica francese, quella

Repubblica appunto che i massoni avevano da tanti anni preparata
colle loro mani per alterrare Roma ed il Papa; essendosi anche in

questo caso verificato che la potenza morale del Papato strappo alia

Francia, colle sue avversitn, quella liberta d' insegnaoierito e di pra-
tiche cattoliche che non avea mai potuto ottenere negli anni del suo

pacifico dominio: cosi anche ora, nel quarto spodestamento di questo

secolo, sernbra quasi che un'onda elettrica abbia eccitato" il mondo
intero in favore del Papato e di chi ora lo rappresenta si gloriosa-
mente: si che mai in nessun secolo della Chiesa non si e visto un
simile a quello che, con nuovo nome perche nuova e la cosa, si

chiama adesso movimento cattolico. Del quale tanto piu strabiliano Is

nostre oche massoniche e liberal], quanto merio, nel loro illuminato

animalismo', perccpiscono lo spirilo che lo eccita e promuove non

solo a dispetto ma in grazia appunto dei mezzi contrarii che essi

ogni giorno inventano per sopirlo ed annientarlo.

Or vediamo di grazia quello che per converse incoglie alia Mas-

soneria, che pure regna e governa. Essa pare ora salita in alto, come
un malfattore sulla gogna, soltanto per essere ben ravvisata in tutte le

sue brutture. Facile sarebbe il fare qui una pittura del credito in cui

e salito il liberalismo dopo che e venuto al Governo. Ma sarebbe tempo

perso: gkcche lo stesso Arbib, nella Liberta dei 20 agosto, confessa

che: para che ogni freno si vada slentando'e stia per cominciare

un-i funestissima anarchia. per la quale la piu trista genia di ri-

ft baldi (quei frjpons die io diceva-poc' anzi) sarebbe piu potente dei

galantuomini. o In fatti. anche nella rivoluzione italiana, non sono

forse usciti dalle carceri e dalle galere molti di coloro che pti vennero

a governare i galantuomini ? Tacero dunque del liberalismo in gene-
rale e mi contentero di alcuni fattarelli recenti che riguardano la mas-

soneria. Si sa quanto essa siasi allargata in Francia, dove ha, se non

suoi rappresentanti. almeno suoi membri nello stesso Consiglio dei mi-
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nistri del Maresciallo Mac-Mahon. Alludo, come parecchi dei miei let-

tori gia hanno da se capito, al Duca Decazes che (come si legge anche

a pagina 163 del recente numero di giugno del 1871 della Verife,

giornale clandestino massonico di Losanna) nel 1839, il 22 settembre,

in Bordeaux, fa ricevuto Lowton ossia Lupicino nella massoneria, sotto

la presidenza del Potenlissimo Somano Gran Commendatore Duca De-

cazes suo padre, allora capo supremo della massoneria scozzese in

Francia. Or bene; nonostante queste possibili protezioni, non certo

da disprezzare, tutti i giornali francesi sono ora pieni di notizie re-

lative a carceramenti di massoni ed a chiusure di Logge. Perfino si

e discorso della soppressione generale della massoneria convinta,

come pare, di essere una societa non di beneficenza ma di maleli-

cenza specialmente politica. Non credo che si verra per ora in Francia

a questo provvedimento ;
non gia perche esso non sia in se facilis-

simo, e non debba tornare utilissimo alia pace pubblica; ma perche
i molti pi otettori. che i massoni francesi hanno in tutti i rami delFam-

ministrazione, sapranno certamente stornare dal proprio capo un prov-

vedimento che loro sarebbe fatale. Tuttavia vede ognuno che il solo

discorrersi pubblicamente di un simile provvedimento dimostra ab-

bastanza il poco credito in cui e caduta in Francia questa setta che

credeva di dominarla. Molto ridicolo poi e il Petit parisien (citato

dalla Verite 3i maggio) il quale, per istornare il colpe della soppres-

sione, assicura che a la massoneria lascia la liberta piu intera a tutte

le coscienze e non si occupa mai di religione mentre appunto,
tutta la massoneria di Europa e ora occupata dello sproposito recen-

temente fatto dalla massoneria francese che vuol obbligare i suoi

membri all'ateismo piu materialistico e brutale. Aggiunge che altri

Governi vollero, ma non poterono, sopprimere la massoneria. II

che e falsissimo: giacche sempre si e veduto che i frammassoni

scompariscono subito nel sonno quando i Governi fanno davvero. Per

fermo i massoni stessi raccontano nelle loro storie che nel secolo

scorso poco o nulla poterono distendersi in Italia, perche vi erano

perseguitati dai Governi. Anche in questo secolo confessano i mas-

soni che mai non poterono fondare neanche una vera ed operante

Loggia in Piemonte, ne nel resto d" Italia, fino al giorno in cui i go-

vernanti chiusero apposta gli occhi ed apersero loro le braccia. Poco

aniano il martirio i frammassoni. E per isfuggirlo anche il Cagliostro

abiuro ogni cosa nella sua carcere fmche spero di poterne uscire.

Anzi diceva che voleva uscir di carcere soltanto per convertire i

sedotti da lui. Ma quando vide che non si prestava fede alle sue

abiure, e che il martirio era inevitabile, abiuro Pabiura, e mori

impenitente, giacche vedeva che la penitenza non gli sarebbe stata

utile in questa vita presente, alia quale soltanto credono ora i fram-
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massoni specialmente francesi. Votarono essi teste, iafatti. il mate-

rialismo, come primo principio di loro fede massonica. E con questa
fede si puo tener per certo che, se la legge vietasse le loro adu-

nanze, i timidi subito si metterebbero in sonno per non compromet-
tere se stessi e la massoneria, e i piii scapati converrebbero natu-

ralmente alle sette piu segrete, delle quali non vi e dubbio che la

massima parte gia sono membri attivissirai fin d'ora. Cosi che, mentre

poco e nulla vi guadagnerebbero le sette, molto vi perderebbe la

madre setta.

E quanto all'Italia, in qual razza di credito sia ora la massoneria an-

che tra i liberal! si puo ricavare da cio che ne dice il Risorgimento di

Torino nel suo numero dei 22 maggio di quest' anno: dove sfogando
le sue ire moderate e consorti contro il Ministero sinistro ora re-

gnante ;
nei circoli politici (dice) la preoccupazione del giorno e

<: sempre il movimento nel personale militare. Molti temono seria-

mente conseguenze funestissime all'Italia. Si fanno raflronti e para-
t goni che producono grande impressione. Per esempio, si cita tal

Comitato nel quale e rimasto il Generale Pescetto perche protetto
c dalla Frammassoneria. Si sa infatti che il General Pescetto e uno

dei pezzi grossi della massoneria romana: e 1'averlo il Risorgimento

pubblicamente nominate, accusando la massoneria di protezione ed

il Ministero di favoritismo, e chiaro indizio del poco cfedito in cui.

se a ragione o a torto non disputo, si tengono dal Risoryimento i

beniamini della massoneria. E quanto a me non dubito che alludesse

appunto alia massoneria la Nazione di Firenze quando, nel suo nu-

mero dei 5 luglio a pagina l
a

,
disse al Diritto che: non pare che

(( egli sia riuscito ancora ad intendere la differenza che passa tra un

partito politico ed una combriccola ed una setta. a Aveva infatti il

Diritto parlato di un'epurazione da fare nel partito liberale, suppo-

nendo, come nota la Nazione, che nel partito vi sia chi abbia aatorita

di ammettere o di escludere: il che e appunto quello che accade

nella setta massonica; della quale del resto si sa da tutti che il Di-

ritto e in Roma una specie di monitore utficioso, come la Rivista

della Massoneria ne e il Monitore utliciale. Piu chiaramente poi disse

lo stesso la Liberta arbibica del 31 maggio, giornale che milita piu

furbescamente che non altri sotto la stessa bandiera de'moderati

consorti esclusi ora dalF agape fraterna e nazionale. Dico che milita

piu furbescamente
; perche laddove altri, benche di razza machia-

vellica, spiattella rotondamente ogni giorno le sue simpatie al Nico-

tera ed allo /anardelli, la Liberta invece, col prudente fmto della

razza ghettaruola, affetta indifFerenza ed imparzialita, come il gatto

di cucina verso il pesce fresco, su cui poi si butta air improvviso

quando il colpo e sicuro. Cosi la Liberia, facendo il gattone attorno
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a chi comanda adesso, non manca, quando puo, di dar loro una graf-

fiatina: siccome fece il 31 maggio sparlando del costume invalso

K nei nostri partiti politici di sacrificare costantemente il pensiero
a individuate alia disciplina del partito. E dice che questo e co-

stume ereditato dalla lunga pratica delle sette, che o nere, o rosse,

o bianche, od azzurre differiscono sempre ben poco. Ed e da

notare quell' azzurre ; graffiata diretta alia massoneria bleu, come

dicono; di cui si sa che i Ministri present! sono quasi tutti figliuoli:

come pure lo sono quasi tutti i deputati novelli, scaturiti in massima

parte dalle Logge specialmente napoletane. Ed e celefere, fra gli

altri, in Roma, quel romano, ora deputato, che pochi giorni prima
delle elezioni non era massone e percio non era moralmente eleg-

gibile, ne veruno pensava a lui: ma presentatosi alia debita presta-

zione di omaggio ed obbedienza in Via della Valle, fu subito giudi-

cato degno di essere proposto per pastore al muto armento degli

elettori politici dell' armento parlante.

Ma nessuno tra i giornali liberali d' Italia dimostro fmora tanto

dispregio della raassoneria presente quanta la Gazzetta d'ltalia, che

vi scrisse sopra un lungo articolo nel suo n dei 28 giugno. Secondo

il giornale del Pancrazi, delle cartoline d'ltalia e dei riformatori del

Vaticano, la massoneria ha ora una tal quale potenza minore assai

a certamente di quella che aveva per lo passato. Tuttavia per do-

vere della missione loro e per obbedienza ai giuramenti i Massoni

e esercitano una propaganda attivissima specialmente nelle elezioni

c politiche ed administrative e spocialmente nella citta di Torino.

E poco dopo: Si potrebbe credere che ai repubblicani sia balenata

c 1'idea di valersi pei loro fini di questa organizzazione segreta dif-

fusissima : ma non e vero. I piu audaci ed altri la conoscono ira-

te potente ed atta solo a piccoli maneggi ed a poco pericolose pro-

pagande. La Massoneria e tenuta in vita artificialmente dai vecchi

che non sanno staccarsene e s'illudono che essa sia ancora una

cosa seria. Ed inoltre: Vogliono i Massoni occuparsi di elezioni

c politiche ed amministrative? Lo facciano. Ma come se ne occupano
tutti i galantuomini. Fino a che faranno liste anonime, F opera
loro non e pienamente onesta. E conchiude che la Massoneria

com'e ora costituita non serve che ad interessi che non sono mo-
rali: serve ad interessi personali. I furbi vi entrano per brigare

e e far brigare. La Massoneria e moribonda. Ed ogni volta che essa,

a sotto il velo del segreto, s' immischiera in cose di cui e permesso
di occuparsi da galantuomini, essa compira opera sommamente
immorale. Avremo sempre il diritto di dire che essa non si ado-

u pera onestamente
;
e non potra chiamarsene offesa. Si vede in

queste linee la stizza personale di un qualche torinese che voleva
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essere eletto mcinbro del municipio e non vi riusci per le brighe
della Massoneria della Valle del Po. Ma ci si vede anche il po.co ri-

spetto che ora si porta in generate, anche 'dai liberali, a questa setta

che la Gazzetta d' Italia dice, in sostanza, essere composta di uomini

immorali, disonesti, furbi, atti solo a brigare e far brigare per in-

teressi personal! ed, hi una parola, di non yalantuomini, come dice

la Gazzetta: giacche quanto a me non ne conosco nessuno in par-
ticolare ne di galantuomini ne di non galantuomini ;

ed amo-anzi

credere che la massima parte dei massorii presenti italiani non siano

altro che massoncini imbecilli. Ma ho recate queste testimonianze,

non perche si debba credere alia loro esatta verita, ma perche ap-

parisca il discredito in cui'va a poco a poco e da per tutto cadendo

questa setta, grazie ancora, secondo che si puo credere, al molto che

ne fa scritto contra finora dalla stampa cattolica, cui comincia a

far eco anche la liberale non sfacciatamente schiava della camorra

massonica.

Cio pero che piu di tutto dee persuadere ognuno delle male acque
in cui naviga al presenteJa massoneria italiana si e che, avendo essa

teste creduto giunto per lei il momento favorevole di mostrarsi al

pubblico, ed avendo tirate fuori del guscio le cornicine nella Rivista

della Massoneria ed altrove, dove essa stampava i nomi e i titoli dei

suoi Venerabili, Potentissimi, Maestri. Gran Maestri ed altri dignitarii

delFordine, 1'uno piu oscuro ed incognito delF altro, credendo che

la gente dovesse far loro di cappello e strabiliare per grande ma-

raviglia delle Venerabilita, Potenze e Maestranze loro; e accaduto,

Dio grazia, appimto il contrario: cioe che quei nomi e quei titoli,

proposti cosi alia venerazione del mondo profano, ne divennero in-

vece il proverbio ed il divertimento. Cosi che, nelFultima assemblea

massonica tenutasi in Roma il 9 giugno, fu stabilito che, d'or innanzi,

sia severamente vietato ai giornali massonici di nominare veruno dei

fratelli. La cosa e raccontata in questi termini, alia Chaine d' Union

di agosto a pag. 416, da Fra Tarabione illuslre membro della Loggia
la Rayione di Milano : Una lunghissima discussione si fece sopra
'( una proposta dei Frammassoni di Geneva, i quali (siccome qudli
(( che debbono aver sofferti yuai, nella catlolica Genova, per la pub-
a blicazione dei loro venerabili nomi) chiesero ohe la pubblicita

Massonica fosse piu riservata. Alia maggioranza di un voto (41

c contro 40) si decise che, d'or innanzi, le circolari massoniche fos-

sero spedite in busta chiusa e che nessun nome dei Fratelli sia

d'or innanzi stampato sopra i giornali massonici. E per dare

egli stesso pel primo Fesempio delFobbedienza ai decreti delF as-

semblea, il corrispondente della Chaine d' Union Ettore Tarabione

ci informa di molti nuovi e vecchi nomi di Frammassoni, dignitarii
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antichi o recent! della massoneria romana
;
come per esempio di

Giuseppe Mazzoni Presidente, del Vallori Primo Sorveytiante, del-

1' Agnelli Secondo Sorveyliante, del Pini Grande, Oratore e del Ca-

stellazzo Gran Seyretario, tutti membri del Seggio, o Presidenza, come

dicono, .dell' assembled. Ci narra poi di Fra Pantano, che si dice

romano, il quale voile censurare la gran Maestranza perche troppo

debole, secondo lui, contro il Vaticano. Ma il Grande Oratore Pini di

Milana supplied il Pantano a non impantanare il Grande Oriente in

un tema tanto pericoloso ed arrischiato; cosi che il Pantano si tacque

per quel giorno. Ma ripiglio la parola il giorno dopo. Le spiega-

zioni (dice Fra Tarabione) date dal Grand' Oriente alia interpellanza

di Fra Pantano non soddisfeeero nessuno. Spiacque specialmente
cio che disse Frate Castellazzo che Inertia est Sapientia. Donde

si puo ricavare che la Gran Maestranza massonica di Roma dichiarp

di credere piii sapiente, per ora, di tenersi in inerzia in Roma dinanzi

al Vaticano. Parlarono anche Fra Dobelli successore di Fra tSonzogno

nella sozza Capitate e Fra Tamiiio che e un Trentatre, Gran Coin-

mendatore, e Capo Supremo del Hito Scozzese in Italia, cioe in quella

piccola parte dell' Italia scozzese e massonica che crede bene di ub-

bidire a lui anziche al Generale Frate de Milbitz, al Dottor Frate

Riboli ed a Fra La Salle, che formano in Torino un altro centre

delP Italia scozzese e massonica.

Quanto -alle elezioni del nuovo Grand* Oriente, Frate Ulisse Bacci,

nella sua Riwsta di maggio a pagina 110, narra che a furorio fatte

le elezioni: di cui non ci possiamo permettere di pubblicare i ri-

sultati atteso il suddetto divieto. Ma Fra Tarabione non ha tanti

scrupoli: e ci narra che riservandoini di darvi un'altra volta la

a lista di tutti gli eletti, vi annunzio fin d'ora che fu riconfermato

a Gran Maestro Gi-useppe Mazzoni, che il Fr.\ Pirro Aporti 3.'. fu

eletto Gran Maestro ayyiunto e che il Fr/. Gaetano Pini fu no-

te minato membro del Gran Consiglio. Questi due fratelli appar-

tengono alia Loggia la Rayione di Milano. E poiche mi venne

norninato il Bacci, non debbo tacervi che egli fece teste recitare un

suo dramma sopra Catiiina in uno dei teatri diurni di Roma dinanzi

ad un pubblico plaudente che io, il quale non ne feci parte, debbo

creders colto ed illuminate al pari di qualsiasi altro pubblico dei

teatri diurni, ma che due giornali non clerical! di Roma ebbero

1'audacia di dichiarare incolto e frammassone in gran parte, e percio

solo, com'essi pretendono, plaudente al dramma di un loro confrati-

cello. Ma non vi par egli notevole che si venga ora dalla massoneria

a riabilitar Catiiina dinanzi alia plebe romana? Passi p.er la riabi-

litazione di Nerone imperatore alia Bismarck. Ma Catiiina, che era

egli altro se non che un fratello Luciani in folio massimo? Or ve-



608 CRONACA

dete le simpatie di quest! Fraticelli! II che sia detto soltanto a

maggiore confermazione del sopraddetto. Ma e ormai tempo di venire

alia vita del Cagliostro illustre confratello di tutti questi Catilinini

in trentaquattresimo.

II processo romano non pone in dub bio che n Giuseppe Balsarno

( nacque in Palermo gli otto giugno del 1143 da Pietro Balsamo e

:( Felicia Braconieri, ambedue di mediocre estrazionej) Ma K la verita

e (dice Giuseppe Balsamo nel suo Manifesto o difese contro. il di

(( lui processo ecc.) che io sono nato a Messina e non a Palermo,
come vuole il Compilatore del Processo. Bella verita di Processo !

Come se una semplice alfermazione di si veritiero persona ggio po-
tesse aver qualche peso anche in argomento per se indifferente. Se

non che Favvocato Felice Tribolati, nel lavoro sopra il Cagliostro

citato nella precedente corrispondenza, c'informa di una terza sua

patria, secondo la lettera da lui riportata di Don Agostino Gallo, il

quale scrive che la famiglia del Balsamo e di Termini citta a ven-

i( tiquattro miglia da Palermo. Alcuni hanno creduto che fosse nativo

(( di quella, altri di questa. Ognuno vede pero che, tra le afferma-

zioni del Cagliostro e i dubbii di altri, non vi ha ragione di dubitare

della assoluta affermazione del processo certamente meglio informato.

E la cosa pare tanto piu indubitata quanto che e confermata anche

dal Goethe, secondo che ce ne informa lo stesso erudito Tribolati; ii

quale cinarra che: pochi probabilmente sanno che il Goethe scrisse

;i la genealogia del Cagliostro di cui fu curiosissimo e del quale

;( ricerco e conobbe la famiglia povera e buona. Nel 1781 il Goethe

;t era in Palermo, quando 1' Europa intera risuonava del nome e delle

avventure del celebre siciliano: e per mezzo di un avvocato inca-

ricato dalla corte di Francia (pel processo delta Collana) di ricer-

K care notizie sulla famiglia del Balsamo, facendosi passare per un

;( inglese, pote conoscere la madre, la sorella ed i nipoti di Giuseppe
K Balsamo. La descrizione che egli fa delFantica casa Balsamo in

via del Cassero (di Palermo) e degna dell' autore del Fausto. :j

Dove, al nostro presente scopo, basta per ora di notare che I'anlica

casa del Balsamo non era in Messina ne in Termini ma in Palermo

in via del Cassero: il che serve a confortare Pautorita gia per se

si rispettabile della affermazione del processo romano sopra la \

patria del Cagliostro.

Segue a narrare il Goethe che la madre del Balsamo era una

bella vecchia, di un'aria calma, come tutte le persone sorde; di sta-

tura mezzana, ma ben proporzionata. Sua figlia avea quarant'anni;

era semplice e colle labbra prominenti come quelle del fratello. 11

Goethe s'incarico di far ricapitare al Cagliostro (allora in Francia)

una lettera della sua famiglia scritta da uno dei pubblici scrivani
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di lettere a scrvizio del popolo. Essa si puo leggere nella citaia

Genealogia dd Cayliostro (Cayliostro's Stanwibaum) insieme col-

1'altrache la madre e la sorella riscrissero al figliuolo ed al fratello,

quando non gia costui, che non pensava no a madre ne a sorella, ma
il Goethe stesso ed i suoi amici, per pura compassione, rinviarono

loro, a nome del furfante Giuseppe, un soccorso di danaro, per mezzo

di un negoziante inglosc chiamato JolF. La penna (dice la lettera di

t risposta) non puo descrivere la gioia che abbiamo provato sentendo-

( che vivete ancora (dopo aver meritate, IQ forclie lante volte) e che

godete una buonu salute. Voi col mandare (ma il Cagliostro non

a avG-va maniato niente) qualche soccorso, avete colmato di gioia

una madre ed una sorella abbandonate da tutti e che hanno a loro

( carico due flglie ed uu figlio. II signor Joff negoziante inglese,
i dopo molta fatica, e pervenuto a scoprirci: perche la siynora Giu-

(( seppa M.iria Capitunimino non e conosciuta, e ci chiamano coma-
a nemente Mariana CapitUinmino. Ci ritiro finalmente in una piccola
a casa, nella quale viviamo alia m^glio. Ci disse che era incaricato

(( di trasmetterci una somma con una ricevuta che io doveva sotto-

u scrivere: il che ho fatto. Ci ha gia rimesso il danaro: ed abbiamo

u anche guadagnato 1'agio dello scamoio. Ora immaginatevi con qual
a gioia riceveimno una tale somma, proprio alia vigilia del Natale,

u mentre non aspettavamo soccorso da nessuno. Gesu che si e in--

carnato par noi ha sonza dubbio toccato il vostro cuore, e vi ha

( niosso a spedirci quella somma che non solamente ha servito .>:

sostentarci, ma a vestirci porche noi m tncavamo di tutto. Dio \i<

a conservi una buona 'Salute. Noi lo imploriarao con gratitudine E

\i facciamo voti accio vi mantenga la felicita di cui godete e che

u tocchi ii vostro cuore in nostro favore. In nome di Dio vi bene-

( dico voi e vostra moglie, come tenera madre
;
ed io vostra sorella

a vi abbraccio. II cugino Giuseppe, che scrive questa lettera, fa lo

stesso. Noi domandiamo la vostra benedizione (pare impossibile :

( ma e proprio vero che questa buona gente cristiana chiedeva la,

( benedizione ad un Cagliostro) insieme colle due sorelle Antonia e

i Teresa. Ma questa lettera non giunse mai al Cagliostro, il quale

intanto era ito a Roma a farsi cliiudere in perpetua carcere. Quasi
( contemporaneamente air invio di questa lettera (dice ii Tribolati)

( la povera famiglia seppe la prigionia e la condanna del famoso.

e strano parente. N5 sopra la patria e la famiglia di costui trovo>

altre memorie.

Mortogli il padre Pietro Balsarno, che faceva la professione

mercante, mentre Giuseppe era ancora bambino, i Braconieri, suoi ZL-

miterni, ne p^esero cura e lo posero giovanetto nel Seminario Cii

San R'JCCO di Palermo, donde piu di uiu velta fuggi: fmche ne fi>

A'erte I., io:. iil.. j**i.. o5i> <& 25 agosto 187?
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cacciato nella sua eta di tredici aani. Ne da quella sua eta lino a

quella di quarantasei, nella quale fu arrestato in Roma, non si occupo
inai piu di nulla che sapesse di lettere o di scienze; tutto il suo

corredo scientifico e letterario essf ndosi scmpre ridotto ad una specie

di lingua babelica che egli si era fatta cci ceritoni delle lingue de'varii

paesi per cui passava, ed alle arti del truffatore e del ciarlatano che

egli parte invento per feracita di ntura e parte *pprese da molti

suoi simili, siciliani e non siciliani, coi quali gli acccdde spesso di

andare birboneggiando di conserva. Di tredici anni fu dunque con-

segnato al P. Generate dei Fate bene fratelli, che seco lo porto nel

suo Convento di Caltagirone ;
dove vestito 1'abito di novizio e dato

in custodia allo speziale pote da esso cosi imparare, come egli asseri

in processo, i principii della chimica e della medidna. Col qual solo

bagaglio sa ognuno che si pu6, anche adesso, specialmente da chi

abbia facili la parola, 1'ingegno e la coscienza, girar'il mondo e far

fortuna. Ed io conobbi gia un tale che avendo, come poi si vide, una

grande inclim zione al Cagliostrismo, per prepararsi a questa nobile

carriera, credette doversi anche chiudere, come in un liceo. in una

spezieria; donde dopo pochi mesi, anche coll'aiuto delle parole greche,
delle polveri di ogni colore e dei segretuzzi di farmacia, pote impu-
uemente recarsi a gabbare il mondo non solo in Oriente ma anche

in Occidente, mutando spesso noine, religione, abito, professione ;

ora ebreo, ora anglicano. or cattolico, or prete, or frate, or militare,

or dervisc, ed ora rabbino, scroccando denari e protezioni anche da

Re cd Imperatori, truffando tutti e specialmente se medesimo; giac-

c-lie si vendono, come dice il proverbio, piu pelli di volpe che di

cane. In quella spezieria di Caltagirone narrano alcuni biografi. ma
ne tace il processo, che il giovune novizio riuscisse anche a rubare

non poco, nascondendo i furti in una sua panzierina di pelle. E non
e improbabile che, dopo essersi cosi provveduto a sufficienza in quella

spezieria di scienza e di denaro, abbia poi cercato studiosamente di

tarsi cacciare di casa; come ottenne facilmente, seccndo che narra

il processo : Fu breve, dice, la sua dimora in quel luogo. I reli-

K giosi furono obbligati sovente a castigarlo per i suoi trascorsi. Si

sa, fra le altre cose che, avendo 1'incombenza di leggere in tayola.
'

leggeva, non cio che era scritto nel libro, ma cio che gli detttva

t la sua fantasia. Piu specialmente ha confessato che nel leggere il

i Martirologio sostituiva ai noini delle Sante quelli delle piu famose

meretrici. Non volendo pertanto sofTrire le penitenze, abbandono
(( il Convento e fece ritorno in Palermo. Al quale proposito sggiun-

gono a pagina 5 gli Aneddoli della vita di Giuseppe Balsamo dc-

writli in una htt&ra ecc., (operetta che alcuni bibliografi dicono

scritta dalFabate Giuseppe Comp^gnoni allora impiegato pontificio e
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poi mpinbro del Coisi^lio Ji State di Nipoleone I) che: K vive tuttora

a in Roma un religioso da im conosciuto che viveva nel medesiuio

convento dove il Cagliostro era novizio e che e infornu.tissimo

del motivi per cui gli si fece deporre 1' abito. Mi spiace che, ne in

questo ne in alcurii altri fdtti, io non vi posso manifest;ire il noine

i di molte persone tuttavia viventi e testimonii oculari di molte cose

che io vi scrivo. Alcuni pretendono che Cagliostro, cacciato da una

Itoligione abbia tentato di trovar miglior sorte in un'altra, ma cello*

< stesso esito. Ma di questo non vi ha certezza. Dovette dunque
ritornare a Palermo, dove coraincio, per continuarla poi fino al suo

arresto in Roma, quella vita di ribalderie che Io rese si celebre, si

amabile e si invidiato presso tatti i suoi fratelli frammasscni del

secolo scorso fino ad interessare cotanto di se, come vedemmo, Io

k
stesso celebre Goethe.

II.

COSE ROMA3E

1. Relazioae della Giun'a Liquidatrice sopra 1' Assc ecclesiastico di Roma
2. Ghiusura, profanaziorte e distruzione di chiese in Roma 3. Poliliea scis-

matica del presenle Ministero contro il Pupa c la Sanla Sede; suoi diseirni

probabiti pel oaso del future Conclave 4. Fortificazioni provvisorie a difesa

di Roma 5. Udicnza i:i Vaticano ad abitanli del Rione di Borgo e d Ho
sue parrocchie sub irbane; discorso del Santo Padre 6. Decreto della Sacra

Congregazione dei Rili che dichiara S. Francesco di Sales Doltore della Chiesa
universale.

1. Giova ricordare che quando i moderali si preparavano alia con-

quista di Roma colle armi, tornando inutili a tal uopo gli altri mezzi

inorali, non rifinivano di giurare al cospetto del mondo intero che.

qaanJo Timpresa fosse compiuta, la moderazione e la piu scrupolosa
osservanza dei principii d'una amplissima liberta presederebbero a

tutti gli atti e provvedimenti araministr Jivi del Governo di S. M. il Re
Yittorio Emmanuele II verso il Papa e h S:mta Sede, non che verso

futte le istituzioni cattoliche, gli Ordini religiosi e le opere pie di

codesta metropoli. Nel fatto ii Papa fu moralmente astretto a pri-

gionia, per la minaccia di pubblici disordini e di crudeli violenzc,

di che si ebbe chiara prova Tunica vc-lta che il Papa si accosto ad

una finestra delle sue stanze, tanto che d <lla piazza di s^n Pietro fu

potuto vedere. La Santa Sede, nell'atrr ce persecuzione che so fire dal

despo'a prussiano, trova nei Ministri responsabili del Re Vittorio

Emmanuele II docili esecutori dei voleri di Berlino. Gli Ordini reli-

giosrfurono spogliati e distrutti logalmcnte. Le proprieta ecclesia-

stiche, sotto il titolo di conversione, furono dilapidate. Ed ora. come
direino aitra volta tra le cose italiane. i) Ministero si occupa d'una
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rifonna ecclesiastica la quale sovverta da cima a fondo tutto 1'edi-

ficio cattolico, e faccia sparire, se fia possibile, perfino il nome del

Papa e del Papato.

E vuolsi notare che ora codesti vili mancipii della Frammasso-

aeria si recano a vanto ed a gloria 1'aver compiuto quello che prima
essi medeslmi altamente condannavano come ripugnante non ineno

alia buona politica che ai principii del diritto naturale; appunto

^ome vanno pettoruti per la vittoria del 20 settembre 1810, dopo aver

foandito che il tentare cosiffatta conquista con tali mezzi sarebbe atto

>:ia digradarne la violeaza dei Sultani barbarcschi. Di codesta im-

pudenza peggio che cinica nel magnificare le dilapidszioni della roba

altrui si Ra documento prezioso nella Ltdazione che la Giunta Li-

quidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma ha presentato alia Commis-

sione di myilanza. col bilancio consuntivo del 1816 e col preventive*

del 1811. Un sunto importante di questa relazione venne pubblicato

nella Opinione n 180 del 3 luglio p. p.; e ne ricaviamo qui alcuni

cenni, che tra le altre verita, dimostrano anche la potenzn della

Framrnassoneria sopra certi Governi, che la loro dignita prostitui-

scono alia necessita di tener content! i servitori del principe Ottone

di Bismark.

Sul cominciare del 1876 restavano in Roma quhttro case reli-

giose immuni dalla soppressione, perche poste, due sotto il protet-

torato della Francia. e due sotto quello della Spagna. Ora anche

queste furono colpite, col conseaso dei loro protettori, dalla legge
<ii distruzione.

Erano sotto la protezione della Francia le case dd Missionarii

4i san Vincenzo de'Paoli a Montecitorio ed a san Silvestro al Qui-

rinale. Rispetto a queste la Giunta liquidatrice andd lieta di dichia-

rare che il marchese di Noaillcs, 1'illustre diplomatico che rap-

presenta la nobile nazione francese presso il Governo del Re, rppena

acquisto la certezza che la Giunta avrebbe scrupolosamente adem-

piuto agli oneri religiosi inerenti alle chiese annesse ai detti con^

venti e principalmeate alia fondazione della duchessa d'Aiguillon,

mil frapposo piu nessun osticolo. Come si rispettino dui padroni
di Roma le fondazioni e gli oneri rdiyiosi e troppo ben dimo^trato

ial fatto che mentre in qualche chiesa, appunto per tali oneri, si

celebravano tante messe e funerali e cerimonie di culto cattoiico,

per cui erano assegnate fmo a lire 60
;
000 annue,- ora sono ridotte

queste spese a men che 6.000 lire!

II Governo della Spagna avea mosso qualche diflicolta pel con-

?erito dei 3Iinori Osservanti a san Pietro in Montorio, e pel monastero

di san Giuseppe a Capo ie case. Ma non si poteva ragionevolmente

presurnere che un Canovas del ;Custiilo osasse far contrasto agli



CONTEittPORANEA .

ordini della Frammassoneria, e quei due ciieati del suo Governo

i'urono anch'essi sacrificati ncl 1816.

Durante questo stesso anno il Governo, generoso nel disporre

della roba tolta agli Ordini religiosi, ha ceduto al Comune di Roma
altri 10 fabbricati di convent! soppressi, cosicche sono 25 quelii

di cui il Municipio e attualmente in reyolare pgssesso.

Alia Basilica di san Paolo, per tratto di muniticenza portentosa,

fa kisciata una particella di cio che aveva, in quanto le fa rico-

nosciuto un Ordinario con suo vero e proprio capitolo, e venne sta-

bilito a favore degli attuali investiti il necessario assegno !

Si sa che tra i motivi di spogliare la Chiesa ed operare la con-

versione dei beni non liquidati di essa, vi era pure il filantropico

intento di accrescere le congrue ai parrochi poveri tanto benemeriti

del vero popolo! Or bene. Nel 1816 non fu caso di nuove congrue
ai parroci, e la Giunta ha ora, per quel titolo, il carico di L. 25,300!'

Lo Stato nel 1816 si e anche impinguato d'una derrata che pro-

prio non si vede come si convenga al suo stomaco, per quanto no

sia energica la virtu digestiva. Alia sovraintendenza degli archivi

di Stato in Roma vennero dalla Giunta consegnati nel 1816, gli ar-

chivi di altre 33 Case religiose!

II consuntivo del 1816 per la Giunta liquidatrice si chiuse con

una maggiore spesa, ossia con un buon deficit di lire 1,402,129.88

sulle spese previste! E son tanto carini quegli 88 centesinai! Pro-

dusse pero un aumento di entrata di lire 1,422,547. 20; e quindi

ci fa un varitaggio nella gestione di lire 20,411. 32.

La legione di ulliciali, che mangiano sul bilancio della Giunta

.liquidatrice, puo star tranquilla del fatto suo. Lo stato patrimo-

niale della Giunta, al 31 dicerabre 1816, si raanifestava colle se-

guenti cifre: Attiro, lire 60,260 ;
lil 83; Passivo lire 31,508,341.16;

e quindi ua sopravanzo attivo di lire 28,508,341. 16.
'

La mangiatoia
e dunque ben fornita, e non e da stupire che per codesta genera-

7,ione di liberali 1' Italia sia fatta e beata !

2. D'altre glonose imprese va ora altera la Giunta liquidatrice.

Accennammo a suo tempo come essa avesse preso pdssesso, profanan-

dole, di tre chiese al Quirinale. per demolirle a profitto deiredifizio

destinato ad accogliere il 31inistero della guerra; delle quali chiese

una principalmente, quella di san Caio, era un vero e rilevante mo-

numento storico. Ora il Mezzacapo, degno collega del Manciui e del-

YEroe di Sapri e degnissimo emolo del suo predecessore Ricotti,

senti assoluto bisogao di altre due chiese, da voltarsi 1'una in ca-

serma di soldati, Taltra in cameroni da ospedali.

Spettava all'antico monastero, onde furono barbaramente espulso

le monache Camaldolesi, 1'antichissinia chiesa di sant'Antonio abate,
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ricci di pregevoli pitture. Convertito il monastero in ospeJale mi-

litare, eras! dal Gjverno fia qui rispettata la chiesa, che da varii aniif

diverme succarsale della parrocchia di Sdiita Maria Maggiore, ed in

cui percio faceasi la spiegazioae del Vangelo, 1'istruzione della Dot-

trina cristiaaa, e qaant'altro esige il culto religioso per una par-
rocchia di circa 12

;
000 aniaie. II Mezzacapo la voile per ampliare

1'ospodale, e la Giunta Liquidatrice gliene fa cortese. Veduta la

buona pruova del domandare, il Mezzacapo espresse il do/siderio di

avere anche la chiesa di Santa Marta sulla piazza del Collegio Ro-

mano, onde fame cameroni per la contigua casermi stabilita net

convento delle moaache; e la Giuuta si reco a dovere di compi^-
cernelo. Ma codesta Giunta e proprio, almeno legalmente, padrona di

dare altrui anche le chiese? Pare che no. Ma non vi si bada. Per

cotes to ro la force prime le droit.

3. Tutto puo temersi da un Governo di Frammassoni, che alta-

mente professa. pei suoi giornali uIFiciosi, di voler ai tutto sottrarre

all' autorita spirituals del Papa il clero ed il popolo italiano, e di

\olere a tal effetto copiare ed attuare in Italia la politica ecclesia-

stica del Bismark e le leggi prussiane del Falk. Di che si ha prova
di smagliante evidenza nelle dichiarazioni del Diritto, portavoce del

presidente del Consiglio dei Ministri di S. M. il Re Vittorio Emma-
nuele II. Or ecco in quali termini codesto giornale, nel n 200 del

giovedi 19 luglio, spieg6 gi' intendimouti del Governo rispetto ai

Papa ed alia Chiesa cattolica in Italia.

a E ormai dirnostrato che 1" opinione generale di tutti i liberali ri-

o,onosce la necessita di considerare rorganismo atluale della Chiesa

Vaticana co:ne inconciliabile colla coscienza nazionale. D,i questo

primo risultato aspettiamo le altre conseguenze: la necessity cioe,

per lo Stato di adottare ua insieme d'istituzioni per le quali at-

luale organismo della Chiesa cessi di essere riconoseiuto dalla legge,

o sia sostituito un ordinamento degli ulFicii e dei b 3nePicii, che possa

essere in armonia colla coscienza di coloro che, volen-io rimanere

<cattolici, non intenlono essere clericali. Una tale riforma non puo
essere adottata che col darle a base la iibert-'i, e colV intro iurre lar-

yamente il sistema elettivo nel conferimento degli udicii e dei b>
neficii. *

... I piu pericolosi autoritarii sono quelli che accettano la peg-

#?ore delle organizzazioni autoritarie, quella che ricevette il suo co-

ronamsnto col Sillabo. Non si e ne si pu6 essere liberali, che spez-
zando questa organizzazione, e facendo penetrare il sodio df3lla liberta

rinchc nelle istituzioni ecclesiastiche, ora soggette al dispotismo che

signoreggia in Vaticano. n

Troppo e chiaro che per coscienza nazionale codesti settarii in-
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tendcno semplicemente significare i propositi della regnante Fram-

massoneria
;

la quale, come sostitui se stessa alia autorita della mo-

narchia valendosi del principle elettivo, cosi di questo vuole servirsi

per distruggere 1'ordinamento gerarchico della Chiesa di Gesu Cristo,

a fine di annientare I'nutorita spirituale del Sommo Pontefice.

Tuttavia, dalla qualita dei mezzi che cotestoro vogliono adoperare
a tale intento, e manifesto che in realta ncn vogliono se non una

apparenza di liberta, praticata col suffragio elettivo quanto al con-

ferire agli ecclesiastic! tutti g)i ufficii e beneficii, ogni cosa sugget-
tando di falto all'trbitrio dispotico dello Stato, cioe della setta pa-
drona del Governo.

Infatti il Diritto nel suo n 202 del 21 luglio, tentando di risol-

vere alcune difficolta opposte dtlla Liberia, disse chiaro: A noi

pare che le leggi 20 e 21 maggio 1814,20 marzo, 22 aprile e i lu-

glio 1815 (per non citare che queste) mostrino che in Prussia lo

Stato ha fatto precisemente quello che la Libtrta nega possa farsi

in Italia. Ncn diciamo che queste If ggi debbano tradursi e applicarsi

letterslmente air Italia. Dicumo solo che lo Stato ha saviamente ri-

solto per legge in Prussia quel problema, che noi domandiamo sia

risolto per legge an che in Italia... CoJmando la lacuna lasciata dal-

1'articolo 18 deila legge sulle gvarenlige, si otterra lo scopo cui

tutti miriamo, che e remancipazione della coscienza italiana dal giogo

opprimente del Vaticano.

Anche qui e manifesto che le famigerate leggi della Prussia pel

Kultur-kampf, che dal Diritto si presentano come modello da imi-

tarsi per F emancipazicne dal Vatici.no, si deiivano tutte dal principle

dell'assoluta onnipotepza delJo Stato; il quale, riguardando Vescovi,

Parrochi e Preti come uilici&li suoi, pretende altresi che da lui solo

siano autorizzati ad esercitare il loro ministero spirituale, mettendo

per coitdizione sine qua non il riconoscimento e Fosservanza delle

famose leggi citate dal Diritto. E con cio solo la Prussia venne a

capo di togliere quasi tutti i Vescovi alle loro diocesi, e moltissimi

Parrochi alle parrocchie, e di rendere impossible ai semplici preti

perfmo il dire Messa in una deserta parrocchia, senza licenza, sotto

pena di multa.e di carcere.

Si dovea chiudere e prdinare la chiesa di sant' Antonio abate

alii 1 d'ctgosto; poi si diede un contrordine di sospensione, che durd

solo sei giorni. La mattica del lunedi 13, verso le l|antimeridiaiie.

fu recato a chi di ragicne un biglietto del cav. Masotti segretario

della Giwta liquidatrice. che Minunziava: doversi, per ordine del

Governo, chiudere quella chiesa alle ore 9 antimeridiane, e percio

se ne dovesse subito togliere il SS. Sacramento. II parroco di

Santa Maria Maggiore non credette di dover ottemperare a tale or-
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dine, se non cedendo alia forza e con le dovute protestazioni. Arri\5

il Masotti con la saa corte; furono mandate via di chiesa le persone
che \*i stavano orando; la Giunta, rappresentata degnamente dal

Masotti, prese possesso del locale, ne fece chiudere e suggellare le

porte, cui pose le solite biffa: e se ne and6 via trionfante. Pare chc

poi il seguente giorno si.isi permesso al parroco di entrare nella

chiesa per Icvarne la SS. Eucaristia. Si noti bene che codesta chiesa

scrviva anche per le Saore di Garita addette ai servigi di quello

spedule, come pure per I'amralnistrazione dei Sacramenti ai miseri

soldati infermi, quando la morte non li coglieva prima che si fosse

impetrata la permissione di dar loro questo conforto religiose ! D'ora

innanzi, come dai Licei c Ginnasii del Governo, per la soppressione
del Direttore spirituale, e sb indita la pratica della reiigione,

nell'osped.Je militare, mancando la chiesa da cui trarre la SS. Euca-

ristia, non si avra piu da certi spirit i [orti la noia di velerportare
a'malati il SS. Viatico, o la toaaca del frate confessore!

Con eguale gentilezza il giorno seguente, 14, fu presa. e chiusa,

e destinata ad uso di caserma, la chiesn suddetta di Santa Marta.

Non ci meraviglieremmo punto se, in virtu dello stesso diritto, \Q~

dessimo cangiata in Pantheon massonico la basilica di Santa Maria

ad Marty res, ed in sala da ballo e da festini la basilica di Santa Maria

Maggiore, a divertimanto dei travetti onde sono popolate le piccio-

naie dei nuovi quartieri deir Esquilino e del Viminale. Intanto nella

'.iazzetta ddla Capitale n 636 dei 21 agosto si ebbe a leggere :

( L" emineritissimo Monaco La Valetta (Vicario di Sua Santita) ha

mandato una protesta al Sindaco per la cessione fatta di una parte
della Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme alia

Socijta ginna-
.stica. Non sappiamo spiegarci davvero tale enormezza da parte
del Sindaco di Roma rispetto a tal basilica. Ma, sotto un Governo

come quolio della Ditto, Depretis, Nicotera, Mancini, tutto e pdssibile.

Or havvi buon fondamento di credere che il presente Governo di

S. M. il Re Vittorio Emmanuele II abbia fermato il disegno di ap-

plicare codesto principio anche in Italia, in una congiuntura che

speriamo non tanto vicina ad avverarsi, ma che a tutti apparisce
come foriera di una tremenda crisi religiosa nel mondo cattolico.

Iiif itti, da chi ha intime attinenze colla consorteria dei Mancini

e dei Nicotera. si va senz'ambagi buccinando che, appena sara di-

venuta necessaria la riunione del Sacro Collegio in Conclave,, il Go-

verno di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II bandira solennemente

il suo fermo proposito di non riconoscere come Papa Feletto del

Conclave, se prima il successore di Pio IX non abbia riconosciuto

rspressamente il Regno d }

Italia tal quale fu costituito dai fatti, dalle

i; dalle annessioni e dai plebisciti che gli diedero 1'unita politica
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e statuale. Laddove il Papa eletto vi si rifmtasse, il Governo di S. 31.

alia sua volta si ricuserebbe a riconoscerne la elezione; la leggo
xlelle yuarentiye per cio solo cesserebbe di essere applicable; e non

potrebbe piu r eletto dal S. Collegio continuare, dicon essi, la coin-

madia ddla priyionia in Vaticano!

Vogliarno credere e sperare che questi siano soltanto spauracchi
messi fuora per atterrire e soggiogare certi personaggi gia troppo

xlisposti a contentarsi dei fatti compiuti.
Ma egli e certo, per altra parte, che qualche cosa di tal genere

si va mulinando. Imperocche il corrispondente che da Roma scrive

al Journal des Dcbats, e si sottoscrive H. G. Montferrier, ragionando
a modo suo dei motivi e del fine onde fu ispirata e dettata la Nota

da noi recitata in questo volume a pagina 484, ne infer! che il

Santo Padre Pio IX volesse cosi impossibilitare al suo successore il

far altrimenti da quel che fece egli stpsso verso il Governo impa-
dronitosi di Roma col diritto dei cannoni e delle baionette. Ma sog-

.giunse, come puo vedersi nel Debats del lunedi 6 agosto: E poco

probabile che i voti di Pio IX siano esauditi in modo compiuto, ed

e anche piu dubbioso che il suo successore, qualunque debba essere,

abbia la volonta o il potere di chiudersi nel Vaticano e di conti-

nuarvi codesto imprigionamento d'una natura tutto speciale. Ed e

wow meno dubbioso cheilRcyno d' Italia voylia o possa prestarsi a

lasciarlo continuare!

4. Simile attentato, che ofTenderebbe tutto il mondo cattolico, non

potrebbe accadere senza gravissime perturbazioni per Y Italia leyale,

^ome per la reale. Ma, anche prescindcndo da ci6, pare che il Go-

verno di S. M. Vittorio Emmanuele II tema 1'assalto di qualche po-
deroso nemico, il cui esercito debba marciare alia conquista di Roma;
se pure non finge di cio temere unicamente per dissimulare e velare

il cominciamento di attuazione d' un perfido disegno che da alcuni,

a ragione o a torto poco monta, si attribuisce al principe Bismark.

Dicesi pertanto che costui abbia in animo, nel caso che le future

elezioni per la Camera dei Deputati di Francia non riuscissero di

suo gusto, di accattar briga al Governo francese, e con tutte le forze

dell" irnpero tedesco piombar sopra quella nazione dilaniata gia dalle

gare partigiane, e metterla nell" impossibility di mai piu risorgere
dalle sue rovine. Dove cio si avverasse, 1' Italia dovrebbe prender

parte alia guerra contro la Francia; la quale tuttavia potrebbe ten-

tare una diversione con lo sbarco di due o tre Division! di buone,

truppe che marciassero sopra Roma. A guarentirsi contro tal peri-

colo, reale od imaginario che sia, il Mezzacapo, ministro per la

.guerra, si risolvette di eseguire cio che gia era sancito per legge,
cioe di munire Roma a coaveniente distanza con opere di difesa che
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alPuopo giovassero a respingere un ncmico assalitore. Di che L-J

Liberia, nel n 227 pel 15 agosto, rec6 le seguenti notizie.

Alcuni giornali harmo parlat'j ripetutamente di armamenti stra-

ordinarii, di fortificazioni affrettate, di appalti precipitosi, e alcuni

hanno lasciato quasi sospettare che fjsse probabile uno sbarco a

Civitavecchia e ua colpo di mano su Roma. Noi crediamo sia opera

poco patriottica il coiorire tanto vivamente misure che non rivestono

verun carattere eccezionale, e allarmare cosi il paese facendogli sup-

porre Dio sa quali prossime complicazioni. E naturale che di fronte

alia situazione politica, cosi vivamente accentuata, il nostro Governo

voglia prendere alcune misure di precauzione, ed esser pronto ad

ogni possibile evenienza; ma nei provvedimenti militari stibiliti non

v'e nulla che abbia il carattere di urgenza che si vorrebbe dar loro

da taluno.

Le fortifieazioiii di Roma farono gia decretate da molto tempo;
e quindi naturale che si facciano, forrnando esse parte del piano

generale di difesa dello Stato
;
e piu naturale ancora, che, avendo a

Nnpoli giacenti interi parchi d'artiglieria, si utilizzino per armare

appunto, quando saranno fatte, le fortificazioni stesse. Dei 180 can-

noni occorrenti pel completo assetto delle nostre fortificazioni,

80 sono gia arrivati e vennero deposti al Maccao.

Qualche capo ameno trov6 poco soddisfacenti queste spiegazioni :

perche restava a sapere come mai soltauto adesso il Governo di

S. M. avesse scntito il dovere di attuare una legge sancita gia da

quattro anni; e ne immagin6 un motive degno del Governo ripara-

tore. E autorizzata, disse colui, la spesa di circa 1,900.000 lire per
till opere; so i progresmli, mentre hanno il mestolo in rnano, non

fanno presto, perdono la opportunita di far mangiare lautamente i

benemeriti loro amici e servit )ri: dunque si eseguisca la legge, con

grande gaudio dei fornitori e degli appaltatori degni delle buone

grazie delta regnante consorteria ! Fatto sta che, per quanto dices},

queste opere provvisorie di fortificazione, consistent! in semplici trin-

cere con parapetti di terra sorretta da gabbionate, devono essere

compiute entro due mesi; e per giunta le Compagnie alpine, formate

principalmente a difesa dei passi delle A.lpi verso la Francia, saranno

accresciute fmo al numero di 40, on le si costituiranno dieci batta-

glioni di 1000 uomini ciaseuno, sempre in assetto di guerra e con

conveniente corredo di cannoni da montagna.

5. Finche Tinfmita boata di Dio conserva a capo visibile della

sua Chiesa il Santo Padre Pio IX e probabile che i 180 cannoni del

Mezzacapo taceranno, e le gabbionate avranno tutto il tempo di co-

prirsi di zolle erbose a pascolo delle capre. E speriamo che Iddio

continuera per buona pezza questa prova della sua onnipoteate Prov-
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fidc-nza, atteso che lo stc.to di sanita del S<mto Padre Pio IX, a mal-

-grado d' alcuni incomcdi, e tale che sua Santita puo con 1'usata sua

operosita attendere agli nffari della Chiesa universale, e concedere

numerose e quotidiane udienze, non solo a personaggi rygguarde-
voli, ma eziandio a numerose radunanze di suoi devoti figliuoli.

Sul mezzo giorno del mercoledi 15 agosto, sacro alia solennita

dell'Assunzione di Maria Vergine Santissima, si bella ventura tocco

agli abitanti del Rione Borgo di Roma e delle parrocchie suburbane >

<che, in numero di oltre 400, ebbero 1'onore e la consolazione di

ssere fammessi all'udienza del Sommo Pontefice, per rinnovargli
1' attestato d' invitta fedelta e di filiale devozione, ed ciferirgli le loro

congratulazioni pel suo faustissimo Giubbileo episcopate teste cele-

brato in tutto il mondo cattolico.

Quei buoni parrocchiani, sol to la direzione del cavalier Pietro

Oentili, avevano preparato nella sala del Concistoro una grandiosa

quanto elegante Giardiniera, alta dai 4 ai 5 metri, sormontata da un

magnifico triregno colle chiavi simboliche. La giardiniera era ricca

di fieri bellissimi disposti con arte squisita ad ornamento d' una

gran copia di frutti scelti donati spontaneamente dai buoni vignaroli

delle parrocchie suburbane di Borgo.
II Santo Padre degnossi di ascoltare, dando segni di sentita ap-

provazione, 1'indirizzo letto dai cavalier Gentili e stampato nell'Os-

servatore Romano ri 181 del 11 agosto; quindi rispose con un magni-
fico e paterno discorso che troviamo riossunto dai citato Osservatore

nei termini seguenti:

Ringrazio con paterna afTabilita i buoni Borghigiani del loro

affetto e della loro devozione dimostrati in tante occasioni e spe-

cialmente con Pofferta della magnifica pi^neta futta con I'obolo filiale

di tutti gli abitanti di Borgo. Nano come qualche secolo fa un gra-

vissimo incendio minacciando di ardere tutto quel rione, i borghi-

giani si rivolsero con viva fede al grande Pontefice san Leone, il

quale imploro da Dio la cessazione di quel flagello e restitui la calma

e la tranquillita fra gli spaveritati cittadini. Anche ai giorni nostri,

disse il Santo Padre, divumpa un incendio terribile e non nel solo

Rione Borgo, ma in tutta Italia, anzi in tutto il mondo; 1' incendio

della incredulita, della corruzicne, della ribellione alle Irggi di Dio

e della Chiesa; incendio che minaccia distruggere tutta quanta la

societa.

Disse che tutti i buoni cattolici debbono cooperare col Papa

per ispegnere questo incendio universale per mezzo dell'attacca-

mento alia religione, dell'osservanza psatta delle sue leggi, e deiia

devozione alia cattedra di verita che e la Sede di Pietro. Deploro la

aoncuranza in cui si tiene da molti la religione cattolica
;
e a questo
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proposito cito un classico errore di certi diplomatic! e ministri d*

8tato che tengono la religione cattolica unicamente come mezzo per

raggiungere lo loro mire, quasi che la religione fosse un abito che

si cambia a seconda delle circostanze.

o II Sommo Pontefice raise in guardia i cattolici contro coloro

che vorrebbero adattare la religione alle prave esigenze dell'attuale

ateismo rivoluzionario, ossia contro i cattolici liberali. Alcuni dioono

che son cattolici ma non clericali. E una contradizione, un assurdo :

o come dire: io sono uomo ma non son uomo. Imperocche clerica-

lismo non e altro che la religione cattolica.

II Santo Padre avverti anche i presenti a non farsi ingannare
dalla ipocrisia di coloro che vanno con melate parole sul labbro

nei conventi e nei monasteri, e poi ne cacciano brutalmehte i pacific!

abitatori. Accenn6 al sacrilege attentato commesso teste contro due

chiese di Roma e disse che simili eccessi provocano 1'ira di Dio.

Finalmente eccitd gli astanti a star saldi nella fede ed a spe-

rare nella infmita misericordia di Dio e nell'immancabile trionfo

della verita e della giustizia. Ed a confortirli nei loro buoni pro-

positi imparti ad essi con paterna effusione TApostolica Benedizione .

Quindi la stessa Santita Sua degnossi ascoltare* una breve e gra-

ziosa poesia recitata dal giovinetto undicenne Camillo Bigiarelli. E

prima di dipartirsi dai suoi figli, molti dei quali piangevano di te-

nerezza, ebbe la estrema benignita di ammettere la numorosa folia

dei presenti al bacio delle sacre mani.

6. Fin dal 1810, da Monsignor Cluudio Maria Magnin vescovo di

Annecy nell'Alta Savoia, era stata presentata al Santo Padre Pio IX una

ragionata istanza perche si concedessero a san Francesco di S ties il

titolo e gli onori diDottore della Chiesa Universale; alia quale istanza

avevano aderito, con le loro firme autografe, 30 Emi Cardinal!, 7 Pa-

triarchi, 14 Arcivescovi, e 326 Vescovi che sedevano nei Concilio

Ecumenico Vaticano, non che 15 Abati e Superiori generali d'Ordini

Religiosi. La causa ammessa ad accuratissima disamina e discussione

nella Sacra Congregazione dei SS. Riti, ebbe il desiderate e favore-

vole successo nella riunione che percio si tenne in Vaticano dalla

S. Congregazione suddetta alii 1 del prossimo passato mese di luglio.

Pertanto ai 19 dello stesso mese fu emanato il seguente Decreto Urbis

*t Orbis, pel quale e conceduto, ossia dichiarato ed esteso alia Chiesa

'Universale il titolo di Dottore in onore di san Francesco di Sales.

ron Fufficio e la messa propria del Comune dei Dottori Pontefici.

jitenuta pero 1'orazione propria e le lezioni del secondo notturno.

Ecco il testo di questo documento, promulgato nelle forme consuctc

e stampato anche nell' Osservatore Romano n 181 del 11 luglio.
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DECRETUM URBIS ET OHBIS

Quanto Ecclesiae futurus essel decori et quantae coelui universo Fidclium

utilitali S. Franciscus Sales!us non solum apostolico zelo, virluturn exemplo ei

eximia morum suavitate, sed scientia etiam et scriptis coclesii doctrina referlis.

sa: mem: Clemens PP. VIII praemmtiare visus cst. Audito namque doctrinae

specimine, quod Salesius coram ipso Pontifice dederat ad Episcopalem digni-

tatem promovendus, eidern gratulans Proverbiorum verba usurpavil: Vode fili

el bibe aquam da cisterna laa et fluenta putei tui, derivenlur fonles tui foras

el plaleis aquas tuas divide. El sane dederat Dominus Salesio intellcclun;

iuxta eloquium suum: cum enim Christus omnes alliciens homines ad Evangelica

scrvanda praecepla enunciassel: iuyurnmeLLm suave esl el onus meum leve;\)\-

vinum effatum S. Franciscas ca, qua pollebat carilale et copia doctrinae, in hominum
usum qnodammodo deducens, pcrfectionis chrislianac semitam ct ralionem multi*

ae variis- Iractalionibus ita dcolaravil, ut facilem 511am ac perviam singulis fide-

libus cuicamque vitae ihstituto addiclis ostcndcrel. Quae quidem tractationes

suavi slylo el caritalis dulcedine conscriplae ub^rrimos in tola Christiana socie-

late pietatis fructus produxerc, ac praeserlim Philothca et epistolae Spirituales,.

ac insignis el incornparabilis tractatus de amorc Dei, libil nimirum qui omnium

teruntur manibus cum ingenti legentium profeclu. Keque in mystica tanlum theo-

logia mirabilis Salesii doclrina fefulget, sed eliam in explanandis apte ac dilacide

non paucis obscuris Sacrae Scrip! urac locis. Quod ille praestitit cum in S>ilomonis

cantico cxplicando, turn pro re nata passim in concionibus et sermonibus, quorum

ope cam quoque laudem est ad^ptus, ut sacrae eloquentiae dignitatem temporum
vilio collapsam ad splendorera pristinum et Sanctorum Palrum vestigia et exempla

revocarel.

Quamplnr^s aufem SancJi GRbennensis Antistitis TTomiliae, Traclatus, Disser-

taliones, Epistolae praeclarissimam eius tcstantur in dogmaticis disciplinis doclri-

nam, el. in refulandis praeserlim Calvinianorum erroribus invictam in Polemica

arle periliam: quod satis supcrque patet ex multitudine haerelicorum, quos iu

sinum Ecclesiae catholicae suis ipse scriptis el eloquio reduxil. Profecto in selectis

Conclusipnibus seu Controversiarum libris, quos Sanclus Episcopus conscripsil,

manifeste elucet mira rei theologicae scientia, concinna methodus, ineluctabili*

urgumentorurn vis turn in refutandis haeresibus turn in demonstratione Catholicae

verilatis, et praesertim in asserenda Romani Ponlificis auctoritate, iurisdictionis

Primatii, eiusque Infallibilitate, quae ille tarn scite et luculenter propugnavit, uf

i.l'}finilionibus ipsius Yaticanae Synod! praelnsisse merito videalur.

Factum proinde cst ut Sucri Antistites el Eminentissimi Patres in suifragiis,

in Concistoriali Conventu pro Sancti Episcopi Canonizalione prolatis, non solum

vilae eius sanctimnniam, sed potissimum doctrinae exoellentiam mullis laudibus

exornarent, dicentes nimirum Franciscum Sales! urn sal vere Evangel icum ad sa-

liendam terrain, et a Calviniana putredine purgandam, edilum; et solem mundi

<jui in tencbris haeresam iaceates veritatis splendore illuininavil, illique oraculum.

accommodantes qui docuerit sic homines, magnus vocabitur in Regno coelorum .

Quinimo Summus (pse Pontifex s. m. Alexander Y1I Franciscum Salesium prae-

dicare non dubitavil, lamquam doclrina cclebrem aelalique huic nostrae contra

huereses medicamen, praesidiumque, ac Deo gralias agendas ait, quod novum
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Ecclcsiae intercessorem concesserit ad fidci ealhulicae inuremenlum, haerelico-

rumque, et a via salulis errantium lumen et conversionem, quippe qji Sanctorum

Patrum exempla irnitans potissimum catholicae religionis sineeiitati consulni), qua

mores informando, qua sectariorum dogmata evertendo, qua deceplas oves ad

ovile reducendo. Quae quidem idem Summus Pontifex de praeslantissirna Sa-

lesii dodrina in Concisloriali alloeulione iam edixeral, mirifice confirmavit Mo-

nialibus Visitationis Anneciensibus scribens: Salularis lux, qua Divi Francisci

Salcsii praeclara virtus et sapicnlia Christianum Orbem univcrsum late

perfadit.

Cuius Summi Antistilis senlenliac Successor eius Clemens IX accedens in

honorcm Salesii antiphonam a Monialibus dicciidara probavit: Replevil Sanctum

Franciscum Dominus Spiritu intelligenliae, et ipse fluenta doclrinae mini-

stravit populo Dei. Huiusmodi autem SS. Pontificum iudiciis adstipulatus eliam

est Bcaedictus XIV, qui difllcilium quaestionum solutiones et rcsponsa Sancti Epi-

scopi Gebennensis auctoritale sa^pe fulcivil, ac sapientis^imum nuncupavit in Sua

Constitutione Pastoralis curae. Adimpletum igitur est in Sancto Francisco Snlesio

illud Ecclesiastici: Collaudabunt multi sapientiam eius, el usque insaeculum non

dclebilur, non recede! memoria eius et nomen eius requiretur a generatione in

generaliouem, sapientiam eius enarrubunt gentes et laudem eius enuntiabil Ec-

clesia.

Idcirco Vaticani Goncilij Palres supplicibus nixisque volis Summum Pontificem

Pium IX communiler rogarunt ut Sanctum Franciscum Salesium Docloris titulo

decoraret. Quae deinceps vota et Eminentissimi Sanclae Romariae Ecclesiae Car-

dinales plnresque ex toto Orbe Antistites ing* minarunt, et plurima Canonicorum

Collegia, magnorum Lycaeorum Doctores, Scientiarum Academlae; iisqne acces-

serunt supplicationes augustorum Principum, nobilium Procerum, ac ingens Fi-

delium mullitudo.

Tot itaquc tarilasque postulaliones Sanctitas Sua benigne excipiens, gravis-

simum negotium expendendnm de more commisit Sacrorum Rituum Congregation!.

In Ordinariis profeclo Comitiis ad Vaticanas aedes infrascripta die habilis Em! et

Rmi Patres Cardinales Sacris Uitibus tuendis praepositi, audita relalionc Eml~ac

l\
mi Cardinalis Aloysii Bilio Episcopi Sabirien. eidem S. Congregalioni Praefecti

et Causae Ponentis, matureque perpensis Animadversionibus R. P. D. Laurentii

Salvati Sanclae Fidei Promotoris, necnon Patroni Causae responsis, post accura-

tissimam discussionem unanimi consensu rescribendum censuerunl: Consulendum

Sanctissimo pro concessione, scu declarotione el exlensione ad universam Ec-

clesiam tituli Docloris in honorcm Sancli Francisci De Sales cum Officio et

Nissa de Communi Doctorum Pontificum, tctenta Oration? propria et Lectio-

fiibus secundi Nocturni. Die 1 lulii 1817.

Facta deinde borurn omnium eidem Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX

-jb infrascripto Sacrae Congregationis Secretario fideli relatione, Sanctitas Sua

Congregationis Rescriptum adprobavit el confirmavit, ac praeterea Generale De-

^i\'!un Urbis el Obis cxpediri mandavit. Die 19, iisdern mense et anno.

A. EP. S\BINEN. CARD. RILIO S. R. C. Praefcctus

PLACIDUS RALLI S. R. C. Sccretarius
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III.

COSE ST&A31ERE

FRVNCIA 1. Fuiiesti effeUi d^lla garc partigiane e dinasL'iche 2. Bando

dei Senator! repubblicani per la guerra contro il, Ministero del De Broglie

3. Coallzione di Depntali e Senator! per la candidature unica ed esclusiva

del 363 che diedero voto di sfiducia conlro il presente Ministero 4. Uas-

segna di Iruppe a Parigi; il maresciallo Mac-Mahon appella all'esercito pel

manlenimento dell'ordine ed il rispelto aH'autorita ed alle leggi 5. Conto-

di 249 milioni spesi dal Gambetla e di cui s' ignora I'uso 8. Condanna

deU'ex-deputalo Ordinaire; sno liballo coulro il Gambelta 1. Agitazionc

per le future elezioni 8. Discorsi del mares^iallo Mac-Mahon a Bourges e

ad Evreux.

1. Chi vuol vedere ia pieno sviluppo e pressoche giunti a peifetta

raaturita i fratti veleaosi del principii* del 1189 coltivati dalla Fram-

massoneria, non ha che a volgere lo sguardo alia Francia. Le inau-

dite sue sciagure del 1810 11 parevano averla fatta rinsavirc. Una

Assemblea composta in massimn parte di gonte dabbene poteva ri-

staurare un Governo cristiano ad un tempo e temperate da tali leggi

ed ordinamenti, onde si guarentissero noa meno il prestigio dell'au-

torita che i diritti veri dei cittadini. Appena cinque repubblicani

della piu rea specie sedeano in quel consesso. I piu degli altri si

professavano conservator^, e moltissimi non si vergognav;mo di dirsi

cristiani. Ma le arti scellerate e la perfidia di Adolfo Thiers e dei

suoi complici furono di tale efficacia, che nel volgere di pochi anni

la pluralita dell'Assemblea e poi delle due Camere fu composta di

repubblicani; i quali, per odio d'ogni forma di monarchia, immola-

rono i piu sacri interessi della Francia alle loro ambizioni parti-

giane, preparando il trionfo dei radicali e socialisti. Cosi questa

nobilissima nazione, per tanti risgaardi bm degna di primeggiare
fra le piu colte, e fornita a dovizia di mozzi d'ogni ragione per eser-

citare la piu elFicace influenza su tutta 1'Europa e divenuta mancipio

d'un branco di frenetici ambiziosi, i piu dei quali vennero a galla

dal rimescolamento del piu putrido pantano sociale. Chi e che al

presente non tema di veder la Francia, tra qualche mese, travoltu

negH orrori d'una nuova e piu terribile rivoluzione. ed al tempo
stesso straziatae calpesta daU'inyasione straniera? E tuttavia, mentre

essa pur sa e sente d'aver accampato alle aperte sue frontiere un

implacabile nemico, armato di tutto punto, e risoluto di approfittare

d'ogni propizia congiuntura per consumire la sua rovina, la Francia

ribolle tutta d'ire partigiane e dMnstziabili ambizioni. che, in norne

della liberta e della repabblica, le preparano tirannia e schiavitu
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di dentro, ed agevolano all'uomo di ferro e di sanyue Teffettuazione

dei suoi disegni.

Le cose, nel passato mese di giugno, erano pervenute a tal punto,

che Fautorita del Presidente della Repubblica era oggimai pura-

raerite nominale. II presidente del suo Consiglio dei Ministri, Giulio

Simon, avea tacitamente accettato il predorninio d'un Gambetta, che.

con perpetua altalena fra i consigli del Thiers e le feroci preten-

sion! dei radicali) guidava la Franda difilato al precipizio. 11 Mac-

Mahon non voile, quando finalmente se ne avvide, essere piu lua-

gameate complice di quei maneggi abbominevoli
;
ed accomiato Giulio

Simon, in cui non poteva piu aver fiducia; e scelse un nuovo Minis fero

meno schiavo dei corifei della si-tta. Ed ecco questa scatenursi cosi

furiosa, che fu d'uopo sciogliere la Camera dei Deputati, come di-

cemoio in questo nostro volume a pagine 103-11. Era stretto dovere

dei comervatori, in cosi trepide circostanze, di metter da parte le

quistioni e gare dinastiche e*d i disegni pel definitive assetto del

Governo e dello Stato, e di unirsi strettamcnte in un solo proposito:

tener testa ai radicali e sventare i raggiri e gli intrighi del Thier?,

del Gambetta e dei loro complin. Ma non ne fu nulla. Orleanisti.

Bonapartisti, Legittimisti e Repubblicani moderati entrarono subito

in diltidenza e gara gli uni contro gli altri, e rendettero piu che

mai arduo il compito del 3Iinistero, fiacca Tazione del Governo, e

Jbaldanzosa la triplice fulange dei suoi nernici.

2. Nori cosi stoltaimnte procedcttero i repubblicani di varia tinta

che nella Camera e nel Senate sedeano a Sinistra. Era appena sciolta

la Camera dei Deputati, e gia i senatori di Sinistra mandavano pub-
blicare nella LiepubliquQ Franraise il bando seguente: I senatori

sottoscritti, rappresentauti i tre gruppi della sinistra del Senato,

esprirnono il parere: 1 Che la riclezione dei 363 deputati, i quali

votarono Tordme di:l giorno del 19 giugno, contro il ministero pre-
seduto dal duca De Broglie, e un dovere cittadino e si impone al

paese come si e impcsta nel 1830 la rieiezione dei 221
;
2 Che questa

rielezione saraTcifferrnazione piu solenne che la Francia possa dare

della sua volonta di maiitenere e di consolidare le istituzioni repub-

blicane, sole atte ad assicurare Tordine all'iaterno e la pace al di

fuori. Facendo appello al patriottismo di tutti, essi calcolano che

niuna candidatura repu'oblicana sara opposta a quelle dei 363 deputati
che votarono 1' ordine del giorno di sfiducia.

3. Bandita cosi la candidatura collettwa, ed esclusiva d'ogni altra.

a favore dei piu dichiarati nemici del Governo costituito il 18 mag-

gio, non tardo questa ad essere avvalorata dal voto d'una forte schiera

di personaggi politici, che nella Union liberate dello spartiniento
della Senna ed Oise mando pubblicare il suo programma riprodotto
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'tibats del 6 luglio, contenente un atto d'accusa in regola contro

il Mac-Mahon e contro 11 suo Ministero preseduto dal De Brogiie.

Fatta HI priraa F apologia del Giulio Simon e del suoi colleghi, non

meno che della pluralita della Camera disciolta, eon avvocatesche ar-

gomentazioni vi si dimostrava incostituzionale 1' atto, con cui il

Mac-Mahon avea accomiatato il Simon, incostituzionale 1'avvenimento

del Ministero che gli succedette, ed offesa nei piu sacri suoi diritti

la sovranita nazionale. Qaindi s'invitava la nazione stessa alia riscossa.

con la rielezione dei 363 deputati della pluralita della disciolta

Camera.

Codesto bando, firmuto da otto deputati e da otto senatori, insi-

nuava che solo questo partito potesse salvare la Francia da inevitabile

guerra, ed invitava la nazione a dire: come disse il Presidente Gie'vy,

die la disciolta Camera non avea cessato un yiorno solo, nella sua

troppo breve camera, daWesstre bmemerita della Francia e della

Repubblica; ed a pensan?, come le tre schiere dei repubblicani se-

natori che si opposero al dccreto di discioglimento, che la rielezione

dei 363 deputati, i quali wtarono I' ordine del (jiorno del 19 yiuyno,

di sQducia, contro il ministero preseduto dal Duca di Broylie, e un

dovere civico da cui non pud esimersi il paese, come questo non vi

si sotlrasse nel J830 rieleyyendo i 221.

Non potea esprimersi piu chiaro ne in piu audace forma la dis-

fida, non solo contro il Ministero risponsubile, ma eziandio contro la

persona e Fautorita stessa del Presidente maresciallo Mac-Mahon.

Questo contegno degli oppositori si dovea prevedere dal De Brogiie,

e dai suoi colleghi ;
i quali non doveano impegnarsi a si arduo ci-

mento, se non erano anche risoluti ad adoperare i mezzi piu energici

per guarentire contro le arti e le violenze di tali nemici la buona

fede e la liberta degli elettori nei futuri comizii generali.

i. Ma il De Brogiie ed i suoi colleghi, anziche entrare gugliar-

damente in lotta contro codesti organizzatori di reazione, preferirono

mettere innanzi, talora in aspetto di chi minaccia, e piu spesso in

atteggiamento di chi si scolpa e scusa, lo stesso maresciallo Mac-

Mahon; senz'altro risultato che di inasprire gii avversarii, e spingere

le cose a tal punto che dove questi riuscissero vincitori nelle ele-

zioni generali, la sconfitta del Ministero colpirebbe a morte Fauto-

rita stessa del Mac-Mahon.

II messayyio del 16 giugno, da noi riprodotto in questo volume

a pagg. 109 10, esprimeva fiducia nel senno della nazione. Ma ecco

che pochi giorni dopo tal fiducia parve scossa ed illanguidita, poiche

in certo modo il Mac-Mahon fece presentire, che all' uopo si servi-

rebbe dei cannoni e delle baionette per tutelare T ordine pubblico

e gli interessi della nazione. II giorno 1 di luglio, dopo aver pas-
Serie X, vol. III,fae. 653 40 25 agosto 1877
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sato a rassegna un magnifico corpo d'esereito di circa 40 000 uomini,

che gli sfilarono innanzi nel bosco di Boulogne, il Mac-Mahon feco

leggere alle truppe e stampare nel Journal Oficiel il breve ma es-

pressivo bando seguente.

Soldati. lo sono soddisfatto della vostra tenuta e della rego-
larita delle manovre cho avete eseguite. lo conosoeva d'altronde, dai

rapporti de' vostri capi, lo zelo e lo slancio ch3 voi apportate a tutte

le particolarita del servizio. Si, voi comprendete i vostri doveri
;
voi

sentite che il paese vi ha alVidata la custjdia de' suoi piu cari in-

teressi.

In ogni occasione, io conto su voi per difenderli. Voi mi aiu-

terete, ne son certo, a mmtenere il rispetto JeH'Autorita e delle

leggi nell' esercizio della missione che mi e afiidata, e che io adem-

piro fino all' ultimo, n

Questo era un rispondere alto e chiaro alle minacce, che gia

risonavano nelle conventicole dei radicali, e soprattutto nelle riu-

nioni della feccia dei Parigini che, sul tono d;to dal loro capo e

n;ppresentante municipale Bonnet-Duverdier e dai suoi colleghi, come

narraramo in questo volume a pag. 108, senz'ambagi annunziavano

di voler ricorrere alia forza quando la pluralita elettorale non se-

condasse il trionfo del loro partito. I buoni ed onesti fecero plauso

al fermo linguaggio del Mac-Mahon; ma i repubblicani ne tolsero

argomento a nuovi e piu violent! assalti contro il Maresciallo stesso.

Di che si ha un saggio negli articoli, tanto piu velenosi quanto piu

avvolti nelle forme d'un linguaggio dignitoso e legale, con cui il

Journal des Dcbats del 3 e del 4 luglio discusse codesto ordine dd

yiorno, si in quanto .venne firmato dal Maresciallo, e si in quanto si

suppose dettato dal Minfetero. In sentenza il Debats ragiono cosi:

Voi appellate alFesercito? Ma contro chi? Contro nemici stranieri ?

Dunque meditate una guerra perisfuggire ai conflitti politici interni!

E cio annulla tutte le vostre dichiarazioni pacifiche e vale quanto

una provocazione diretta e bastevole a trarci addosso davvero una

guerra a cui non sismo pronti. Parlate contro nemici interni? Ma

dove sono questi, e qaali, mentre tutti i vostri avversarii si atten-

gono alia piu scrupolosa legalita nel combattere i vostri abusi di

potere? Non e cio un dirci: o farete a modo nostro, o faremo par-

lare i cannoni?

5. Se la mollezza del Governo e 1'audacia dei suoi nemici interni

tornassero Parigi e la Francia nelle condizioni in cui furono tratte

Tuna e 1'altra, governando il Thiers, nel 1871, non vediamo qual
altro spediente potrebbe usarsi dal Mac-Mahon fuori quello usato dal

Thiers medesimo, cioe di affidare aU'esercito la tutela delPordine

pubblico e la cura di far rispcttare la giustizia. Ma intanto non ve~
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'diamo perche il Governo del De Broglie con siasi servito di mezzi

leyali che stavano a sua disposizione, per isfatare il prestigio ed

Minientare la funesta influenza del Gambetta e di non pochi saoi

complici. Forse sarebbe bastato a tal effetto un semplice ricorso ai

tribunal!, cui fosse ailidata la cura di esigere dal Gambetta ben chiari

i conti dci 249 milioni che scomparvero durante la sua dittatura.

Con cio ii Ministero avrebbe, approfittando del tempo in cui la qua-

lita di deputato non tutda il Gambetta contro Tazione della giustizia

e della Magistratura, potuto mettere in non poco impaccio codesto

ciarlatano, che n' ando salvo finora in virlu del rifiuto dei suoi par-

tigiani nella Camera, che si mettesse 'dil'ordine dd yiorno la pro-

posta del deputato Bourgeois, il quale chiedeva: si obbligassero il

Gambetta, e compagni suoi nei cinque mesi del loro governo, a dar

ragione di codesti 249 milioni, spesi da loro, senza che verun do-

cumento ne provi 1'uso.

Piu volte la Corte dei Conti chiese schiarimenti sopra 1'impiego

di codesti 249 milioni di franchi, spesi dal Gambetta e dai suoi col-

leghi venuti fuori dalla rivoluzione del 4 settembre 1810. Ma ogni

qual volta si accenno a tal cosa, il Gambetta appello alia sua invio-

labilita perche deputato, che non puo essere astretto a dar conti

alia giustizia, senza il consenso dei suoi colleghi nella Camera, e

questi scartavano, come la proposta del Bourgeois, cosi i richiami

della Corte dei Conti. Intanto, finche il Gambetta non abbia, con

buoni documenti, provato che codesti 249 milioni furono da lui, e

dai suoi colleghi, impiegati a servizio pubblico, a niuno pu6 essere

vietato di credere e dire, che se li mangiarono essi stessi. La qual

congettura trcppo e avvalorata dalle rivelazioni dell' ex-deputato Or-

dinaire, gia complice del Gambetta ed ora suo nemico, che ne ha

pubblicato una biografla scandalosissima; i cui tratti principali sono

nferiti nel giornale parigino Le Monde, n 189 del venerdi 10 agosto.

6. Codesto belFarnese dell' Ordinaire era deputato di Lione, e

tutto cosa del Thiers e del Gambetta, del cui nome si avvaleva per

trafficare alia Borsa in societa con un banchiere, al quale egli dava

infqrmazioni attinte, diceva lui, dal sig. Thiers e dal sig. Gambetta.

II banchiere, come fu scritto all" O^inione di Roma n 191, dal suo

corrispondente parigino, il banchiere falli prese la fuga e dimen-

tico (vendetta forse premeditata) le lettere dei signer Ordinaire. II

sindaco del fallimento voile comprendere ii signor Ordinaire nelle

perdite di Borsa del banchiere; pretensione stata respinta dal tri-

bunale, perche i debiti nati dal giuoco la legge H ritrova illeciti.

Ma in uno dei considerando, che precedono la sentenza, si dichiara

che airimmoralita del giuoco si aggiungeva quella risultante da

comunicazioni abusive delle pretese informazioni che egli vantavasi
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di aver ricevuto per la sua qualita di deputato. II signer Ordinaire

giocava al ribasso: quindi le sue rumorose lagnanze relative alia

crisi deirindustria lionese. Cornunque sia, ecco un uomo morto.

Vonesto Ordinaire non e certamente un uomo morto soltanto per
le 32.000 lire che fu condannato a pagare, ma per 1'abuso che risulto

aver commesao de'suoi privilegi di deputato e d'amico del Gambetta.

a cui scriveva come si poteva far buoni a/Jari, e da cui riceveva aiuto.

Quanto piu funesto tornerebbe al marsigliese ciarlatano Gambetta ii

dover rendere conto di 249 milioni spariti tra le sue mani! L' Or-

dinaire lo ha dipinto pitoceo di suo patrirnonio, ed era straricco a

segno da poter spendere piu di fr. 100,000 annui ! Sarebbe mai

questa la rendita della sua parte- di bottino sui 249 milioni scom-

parsi? Quando la Francia vedesse chiaro a^quale specie di politics

appartiene il Gambetta. si lascerebbe ancora abbindolare da lui?

7. II Ministero preseduto dal De Broglie non ebbe coraggio di

trarre in giudizio il Gambetta, o non ebbe tempo da pensarvi, es

sendo occupatissimo in prepararsi alle elezioni future col rinnovare

i Prefetti e Sottopref'etti, che erano quasi tutti creature del Thiers

e del Gambetta e repubblicani, e, per interesse o per convinzione.

nemici del De Broglie e dei suoi colleghi. Dei quali apparecchi di-

remo altra volta, quando il Governo avra bandito il giorno in cut

dovranno farsi codeste elezioni, da cui dipendono le sorti, non solo

del Mac-Mahon e dei suoi Ministri presenti, ma di tutta Ja Francia.

Qui basti accennare che oltre ai Comitati repubblicani, che fanno

piovere sulla Francia libelli infjmissimi a carico del presente GG~

verno
;
oltre alle Comultazioni di Avvocati che impugnano come ia~

costituzionale ogni suo atto; oltre al disprezzo con cui sono reietti

.e violati gli ordini spediti dal De Broglie e dal Fourtou in piu Cir-

colari, perche sia con tutto rigore vigilata la rea stampa e siano chiuse

le bolge del socialismo stabilite nelle bettole; oltre alle sentenze di

Magistrati che danno ragione a chi si contrappone agli ordini del

Ministero: oltre a queste e piu altre cagioni del sempre piu imbal-

danzire i nemici del Governo, la condotta dei conservatori discordi fra

loro per gare ambiziose e per quistioni dinastiche fa presentire assai

tempestosa la crisi elettorale, da cui.potrebbe uscire la guerra civile.

8. II maresciallo Presidente della Repubblica, il quale sa di essere

bersaglio ai piu vigliacchi insulti dei radicali che lo ritraggono alle

plebi quale un zimbello del De Broglie e pronto ad esporre la Francia

ai piu tristi cimenti, voile da se stesso ribattere quelle calunnie e

manifestare i proprii intendimenti. La mattina del 21 luglio egli parti

da Parigi col suo corteggio militare, e si dirizzo a Bourges, dove

fu accolto dalle autorita ecclesiastiche e civili con grandi onori, e

con discorsi riferiti nel Dcbats del 29 luglio.
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Eispondendo al discorso con cui il Sfndaco (maire) di quella citt;V

avea esposto i voti del popolo per la pace e per 1' ordine, che

mo le migliori guarentige di prosperita per Fagricoltura, Findustria

id il commercio, il Mac-Mahon par 16 nei termini seguenti.

(( Signor Sindaco. Sono lieto di aver potato visitare la citta di

tourges, e mi sento prcfondamente commosso per 1'accoglienza che

d e fatta. Ns ringrazio gli abitanti e tutto lo spartimento.

Voi mi recate in suo nome attestati di fiducia, che mi sono

>ggi particolarmente preziosi. Essi nr incoraggiano a continuare la

ditica, che voi avete definite.

All'estero, conservare la pace; all'interno, marciare sul terrene

lella Costituzione, a capo degli uomini d' ordine di tutti partiti:

roteggerli, non solo contro le passioni sovversive, ma contro i loro

>roprii impulsi; esigere da essi che faccian tregua alle loro divi-

5ioni per iscartare il radicalismo che e il nostro comane pericolo.

!cco il mio scopo; non ne ho mai avato altri.

Vennero accusate le mie intenzioni e snaturati i miei atti. Fu

Iparlato di relazioni estere poste a mal ciinento, di Costituzione violata.

di liberta di coscienza minacciata. Si ando fino ad evocare lo spettro di

non so qual ritorno agli abusi dell'antico regime, di non so quale
influenza occulta che venne chiamato il Governo dei preti. Sono altret-

tante calunnie. II buon senso pubblico ne ha gia futto giustizia in

Francia e fuori. Esse non mi scoraggiano un sol momento. Esse

non mi impediranno di compiere la mia missione col concorso degli

uomini i quali sono stati nel paese gli ausiliarii devoti della mia

|
politica.

Ho fiducia, per altra parte, che la Nazione rispondera al mio

appello, e vorra, colla scelta de'suoi nuovi mandatarii, mettere fine ad

un conflitto il cui prolungamento non potrebbe che nuocere a'suoi

interessi e inceppare lo sviluppo pacifico della sua grandezza. )>

Alii 16 agosto il Mac-Mahon, che visitd varie altre citta, giunse

ad Evreux, e vi fu bene accolto, ne manco una serqua di discorsi a

lui indirizzati dall'Assessore del Sindaco, che quattro giorni prima
era stato casso d'ufTicio. dal Presidente del Consig'io Generate del-

1'Eure, e dal presidente del Tribunale di Commercio. Rispondendo
a quest" ultimo, come leggesi nel Dcbats del 16 e 11 agosto, il Mac-

"ahon disse: a lo conosceva gia i bisogni ed i desiderii di queste

popolazioni normannfc si ricche, si laboriose e si devote alia causa

dell' ordine e si rispettose verso Fautorita. Cio che vogliono le po-

polazioni e la stabilita
; ed, appunto a fine di assicurar questa per

F avvenire, ho preferito uua crisi inevitabile ma passeggera piuttosto

che Fabbassamento del potere innanzi a pretensioni eccessiv7e di una

delle due Camere. Si la buona politica fa i buoni aflari; e percio gli
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aftari prenderanno sviluppo durevole quando il mio Governo, invec

d'aver ognora a difendersi contro incessanti assalti, potra consacrar

tutte le sue cure e tutti i suoi sibrzi ai veri interessi del paese.

Questo e un dire: Se volete che siavi Governo stabile, il qual

possa promovere la prosperita del paese, spacciatelo dalle pastoi

che ognora gli serrano attorno quei tanti intrigant! ed ambmosi,

quali, dell' inviolabilita del deputato si avvalgono, non gia per g
interessi del popolo, ma pel loro intcresse e per le loro ambizion

La Francia e in grade di capire la giustezza di questo consiglio?

capace di secondare desiderio si onesto
;
o preferisce essere vittira

del suoi ciarlatani politici ?

IV.

COSE D'ORIEISTE 1. Provved'menli del Governo inglese a lutela de'suoi it

teressi in Oriente; invio dell'armata navale a Besika; disegni sopra GulUpo
2. Viziosa disposizione degli esercili russi in Bulgaria 3. Energia dei Turc

nella difesa
; prima sconfltta dei Russi solto Plcwna 4. Midlial Pascia rient

in grazia del Sullano 5. Alleanza e concorso della Rumenia lle operazio

militari della Russia G. Inrimobilita del Zimmermann nclla Dobrulscha

1. Splendida vittoria di Osman-Paseia e seconda sconfilta dei Russi a Pk'wna

8. Spedienti dello Czar e dello Stato Maggiore russo per riparare a codes

disastro 9. La Bulgaria meridionals e sgomberata dai Russi; eccidii e ra

presaglie 10. Suleyman-Pascia giunge ad Uain-Boghas e valica i Bi

cani 11. Situazioni e disegni guerresrhi degli esercili helligeranli.

1. L'inopinata facilita e prestezza con cui i Russi, guid;ti dl g
nerale Gurko, pel valico di Hain-boghas, erano calati oltre i Balcani

nella Bulgaria meridionale. come desto non poco sgomento a Costan-

tinopoli, cosi die al Governo inglese buona ngione di provvedrre
alle conseguenze di quel fatto militare si felice, e che pareva decisivo

a favore dello Czar contro il Sultano. Le scorrerie dei Cosacchi e

dei legionarii bulgari fin nei pressi di Filippopoli e di Hermanlii; la

distruzione dei pcnti ed il taglio della ferrovia tra Hermanlii e Jan>

boli; la prontezza con cui un intero corpo d'esercito russo, rad-

doppiate le difese del ptsso di Schipka, ed occupata Rnsanlik, si

distese nelle pianure; 1' orrendo macello che i Bulgari fccero dei

Musulmani la dove essi sentironsi tutelati dai Russi; 1'incendio e la

distruzione di centinaia di villa ggi e case campestri dei Turchi, pa-

revano annunziare irreparabili disastri per questi ed imminentc la

caduta di Adrianopoli, ed in gran pericolo la stessa capitale del-

1'Impero ottomano. Percio il sabato 21 luglio si tenne a Londra Con-

siglio dei Ministri; dopo il quale si spedirono ordini pressanti a

Plymouth, dove qualche giorno appresso itnbarcaronsi circa 3 000

uomini destinati a rinforzare le guarnigioni di Gibilterra e di Malta.
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App^ni i Russi aveano passato il Danubio, il Governo inglese
erasi creduto in dovere di prendere qualche precauzione pei suoi

interessi in Onente, ed avea fatto tornar da Atene a Besika, cioe al-

1'imboccatura dell'Ellesponto, la sut armata navale composta di sette

navi corazzate e d'una fregata. Quando poi ebbesi notizia a Londra

che gia i Russi avevano valicato i Balcani, il Consiglio del Ministri

della Rp<gina sent! la necessita di qualche espressiva manifestazione,

m-mdo ordine che altri cinque vascelli corazzati si recassero pron-
Disnte a Besika; ed inoltre pare accertato che si chiedesse ufficio-

samente alia Sublime Porta di contentarsi che codesta armata navale

si raccogliesse nel porto di Gallipoli; dove truppe di sbarco guaren-
tirebbero quella piazza da ogni sorpresa dei Russi. Per quanto si

dice, la Sublime Porta cortesemente ricusd codeste proflerte, rispon-
dendo con garbo : che a tenore dei trattati doveano i Dardanelli restar

chiusi a qualsiasi nave da guerra; che la piazza di Gallipoli sarebbe

validamente difesa da truppe ottomane, mentre ingegneri di vaglia

gia attendevano a ristorarne ed armarne le fortificazioni ; che Fin-

ghilterra faceva benissimo a tutelare i suoi interessi, ma che la Turchia

altresi dovea guarentire i proprii ;
e che ad ogni modo 1* armata inglese

non entrerebbe nell'Ellesponto se non quando il Governo inglese

avesse dichiarato di mandarvela come forza alleata della Turchia.

2. Per buona ventura dei Turchi, la fortuna delle armi non tardo

ad alternare i suoi favori tra i guerreggianti. I successi cosi prospcri

iel Gurko ispirarono al Granduca Nicola, generalissimo degli eserciti

Russi, un disegno piu ardito che conforme alle buone regole della

strategia e della prudenza. Lasciando che due corpi d' esercito, sotto

1 comando del Granduca ereditario si accingessero a cominciare

'assedio di Rustchuk, toglieado a questa piazza le coraunicazioni

dirette con Schumla, egli con un intero corpo d' armata si trasferi

Tirnowa e vi pose il suo quartier generale, e calo giu fino a Rasanlik

ed Eski-Saghra; conamettendo al generale KruJner di provvedere
ilia sicurezza della linea dell'Osma, e d'impadronirsi di Plewna e Lof-

stcha o Lowatz che debba dirsi. Cosl T esercito russo, con la stretta

base di operazioni che e il breve tratto da Sistowa a Nikopoli, allun-

gavasi a guisa di serpe fin presso ad Hermmlii nella Bulgaria me-

ridionale. Lo scopo era manifesto. Si voleva con cio provocare e

sostenere un sollevamento dei Bulgari nel vilayet di A Irianopoli, e

>rofittare dello sgomento del Governo turco per costringerlo a darsi

rinto ed accettare le leggi del vincitore, ovvero porsi a cimento d'una

)iena disfatta. Ma il disegno ando fallito, e di li appunto ebbero

origine i prosper! successi dei Turchi, come diremo a suo luogo.

3 A Costantinopoli intanto prendeansi le piu eilicaci misure di

difesa a tutta oltranz \. II ministro della marina Reouf-Pascia si recava
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ad Adrianopoli'e vi concentrava le truppe sparse nei vicini luoghi,
e con esse marciava verso Eski-Saghra e Yeni-Saghra per tener testa

fti Russi. Suleyman-Pasoia sopravveniva poco dopo e prendeva il co-

mando di quell' esercito di circa 30,000 uomini rinforzandolo coi

25 bravi battaglioni che sotto lui aveano fatto con tanto valore la

campagna del Montenegro. Mchemed All, arrivato a Schumla, dava

forte impulse ai provvedimenti per trasformare Rusgrad in campo
trincerato che dovesse minacciare e tenere a freno, non solo il corpo
d" esercito dello Czarevitc o Granduca ereditario, ma eziandio pro-
fittare d'una propizia occasione per tagliare a mez/:o la lun^a e percid
debole linea russa da Sistowa a Tirnowa. Ma pare che lo Stato Mag-
giore del Granduca Nicola, fatto baldanzoso dalle insperate fortune

avute sin qui, credesse di poter fare a fidanza coi Turchi, ne valutasse

bene le loro forze. Infatti mentre si credeva a Tirnowa ed a Biela,

che Osmnn-Pascia, preoccupato della sicurezza di Widdin, imitasse

la inerzia d'Abdul Kerim, quello, con circa 40
:
000 uomini, e dissi-

mulando la sua marcia, giunse a Plewna, sui Wid, e sui colli cir-

costanti prepare opere di difesa con mirabile arte disposte.

Per quanto sembra il Quartier Generale russo n'ebbe qualche

sentore; ma, male inforraato circa le forze di Osman-Pascia, cre-

dette di poter con una divisione impadronirsi di quella imporknte

postura. I Russi pertanto vi si accostarono il 20 luglio e con piu

impeto che avvedimento militare si precipitarono all'assalto della

trincee turche. II combattimento, ripigliato piu volte, duro dieci ore;

ma alia perline i Russi, che erano divisi in tre coloiine, avendo pa-

tito perdite enormi, specialmente d'ufficiali morti e fcriti, dovettero

battere in ritirata,

4. Questo prospero successo rafFermo i generali turchi nel pro-

posito di continuare a tenersi sulle difese, senza cimentarsi a bat-

taglia campale od a farsi assalitori. Intanto il Sultano, assediato,

daH'ambasciadore inglese Layard, che insisteva perche si ripigliasse

una politica conciliativa, quale aveala iniziata e praticata Midhat-

Pascia, s'accorgeva del danno che avea fatto a se ed alFImpero ce-

dendo agli intrighi del proprio cognato Mahmoud Damat, cacciando

in esilio quel valente uomo di Stato. Laonde si risolvette a ripigliarlo

in grazia, e con dispaccio telegrafico gii significo che accettava di

nuovo i suoi servigi, e gli commetteva, dicono, uiissioni a Vienna

ed a Londra. Infatti Midhat-Pascia giunse il 27 luglio a Vienna, dove

rimase piu settimane, conducendo pratiche le quali dimostrano essere

lui tomato in piena grazia e fiducia del Sultano
,
ma non si avvero

quello che sulle prime erasi divulgato, cioe che il Sultano Io,ri-

-chiamasse a Costantinopoli per ripigliarvi la carica di Gran Vizir,
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nella quale Edhem Pascia sembra non aver adeguate le spcranze
in lui riposte, quando Midhat- Fascia fu bandito dairimpero.

5. II primo futto d'armi infelice pei Russi a Plewna ebbe per
risultato di decidere lo Czar ad accettar conte alleata la Kumenia,
ed a consentire che questa partecipasse col suo esercito alle ope-

razioni militari al di la del Danubio. Onde una divisione ruinena,

sotto il comando del generale Mmu valico il fmme ed occupo Ni-

copoli; ma, per quanto pare, non erano ancora dileguate le ombre
e le apprensioni che fin allora aveano irapedito il pieno accordo tra

lo Czar ed il principe Carlo. Lifatti lo Stato Maggiore russo avendo

richiesto il Manu di marciare coi suoi Rumeni verso Piewaa, questi si

rifiuto dicendo che non poteva muoversi fuorche per un ordine del

suo Sovrano. Questo scrczio fa poi composto, dando al Manu, che

fa richiamato in Rumenia. un successore; ed una seconda divisione

di truppe moldo-valacche venue a rinforzare 1'ala destra dei Russi.

6. Non troppo prosperamente procedeano le cose della guerra

pei Russi nella Dobrutscha. II Quartiere Generale del Ximmerman
stava e sta tuttavia a Ceraavoda, senza pur aver tentato di accostarsi

a Silistria
;
mentre il principe Hassan, figliuolo del Kedive. con due

t'orti divisioni egiziane da Varna accennava ad assalire Kustendje
minacciata altresi dalla armata navale turca. Di che le truppe russe,

decimate dal clima funesto della Dobrutscha ivi null' altro operarono,

che tenere in iscacco gli Egiziani e una parte delle truppe di Me-

hemed AH destinate a m intener aperte le comunicazioni tra Schumla

e Silistria. Anzi, dopo la secon Ja disfatta dei Russi a Plewna, di che

diremo qui appresso, alcune divisioni russe della Dobrutscha ripas-

sarono sulla sinistra dol Danubio, d'onde pel ponte di Simnitza fu-

rono dirette a rinforzare ii corpo d' esercito accampato tra 1'Osma

ed il Wid.

1. II prestigio militare della Russia non potea sottostare allo

si'regio patito il 20 luglio nell'assalto a Plewna: e la prudenza ren-

Jeva necessario ogni sforzo per discacciarne i Turchi. Pertanto alii

30 luglio il generale Rrudne-r con circa sei divisioni, tre delle quali

doveano restare in riserva ma poi andarono al fuoco, si mosse all' as -

salto. Egli in persona comandava il centre diretto contro il villaggio

di Grivitza; ed aveva ai suoi ordini tutto intero il 9 corpo d' armata,

con circa 140 pezzi di cannone ;
alia sua sinistra il principe Schakotsky

con una divisione rinforzata da una brigata di fanteria e da tre bri-

gate di cavalleria si dirizzo contro Radisowo; ed alia destra il generale

SkobelefT con buon nerbo di fanteria ed una brigata di Cosacchi

dovea tenere in iscacco Festrema sinistra dei Turchi.

'L'assalto al centre, benche condotto con tutta energia e soste-
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nuto da fuoco violento di artiglieria, non riusci a rorapere le linee

turche. A sera il Krudner dovette ritirarsi lasciando ii caropo di

battaglia coperto di morti e di feriti.

L'assalto della sintetra russa, sotto F impulse del principe Scha-

kotsky, benche a prezzo di molto sangue, fu piu fortunate. I Russi

presero due delle posture occupate dai Turchi, di cui fecero strage :

anzi riuscirono a tar entrare un battaglione nella stessa Pkwna:

ma poco stante, fulminati da piu batterie incrociate dei Turchi, quei

valorosi dovettero uscirne, e ben pochi scamparono all' inseguimento
del nemico, che verso sera, con movimento contemporaneo su tutta

la linea, si scaglio alia riscossa, ritolse ai Russi tutte le posture

occupate, e li pose in pieno sbaraglio. II combattimento verso sera

gia era decis^mente vittorioso pei Turchi, a cui i Russi dovettero ab-

bandonare sul campo di battaglia circa 8.000 morti e gran numero

di feriti, dei quali ben pochi ottennero misericordia dai bachibouzouli.

che sono i Garibaldini turchi, i quali si sparsero a bottinare e tru-

cidare.

I Cosacchi dello Schobeleff, vedendo la ritirata delle truppe del

centro, si diedero a fuga precipitosa verso Nicopoli e Sistowa, e vi

gettarono tale spavento e scompiglio col gridare che i Turchi vit-

toriosi stavano per sopravvenire, che la popolazione di Sistcwa si

affbll6 sul ponte per passare il Danubio; non pochi s' annegurono nel

fiume, e molti non si ristettero dai fuggire finche non si videro in

salvo a Bukarest.

8. Che la giornata del 30 luglio riuscisse a piena disfatta dei

Russi apparisce manifesto, mf glio che dalle corrispondenze partite

dallo stesso Cc.mpo russo, dalFu/tdse con cui lo Czar ordino subito

la levata di 180.000 uomini della riserva, chi^m6 in Bulgaria una

divisione di ciascuno dei Corpi d'esercito che restavano in Russia,

mando a Pietroburgo Tordine di far subito partire tutta la Guardia

imperiale per treni celerissimi, e dispose che circa 150,000 uomini -

venissero a rinforzare le diradate file degli eserciti del Danubio e

della Bulgaria.

Oltre di che il Granduca Nicola riporto subito il Quartier Ge-

nerale da Tirnowa a Biela. I corpi d'esercito, che sotto il coroando

del Granduca ereditario si erano accostati a Rustchuk oltre il Lorn,

si ritrassero verso la Jantra.

9. Intanto Suleyman-Pascia cooipiva F opera cominciata da Reout'-

Pascia, battendo i Russi ad Eski-Saghra ed a Rasanlik; dove i Turchi

fecero, dicesi, crudeli rappres^glie deile orribili atrocitn perpetrate

dai Bulgari, che aveano trucidato in parte, ed in parte arsi vivi quasi

tutti i Musulmani di quei luoghi senza riguardo ad eta e sei&o.

Suleyman Pascia, inteso a ricacciare i Russi al di la dei Balcaai, non
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sparpagliare le sue truppe regolari per difend?re nci villiggi

i Bulg.iri ribelli, a cui sono attribuite dal Governo ottomano stragi

ed iuoendii da selvaggi. Di che alleghiamo un branod'un dispaccio
uih'ri;.le da Custantinopoli, che mette a carico del Russi, e del la

protozione da essi accordata ai Bulgari ribelli, il seguente elenco di

Hi miserandi, cioe di case arse e di persoae trucidate.

A Batdk, villaggio esclusivamente musalraano, del distretto di

SistuHM., 100 case, 200 uomiai, 300 donne. Dicesi che solo sette sono

i suporstiti.

A Balovan, villaggio rausuhnano del distretto di Tirnova, 250

cas 5. 100 uornini, 1200 d mne. Credesi che' sola una persona sia sfug-

gita aU'eccidio.

A Karabunar 100 case, 200 uomini e 300 doane. Dae soli i

supcrstiti.

A Kestanbil 150 c-ise, 300 uomini, 600 femmine.

K A Cherns, villaggio misto, case musulmane bruciate 60, vittimo

120 uomini, 200 f<immine. Un solo in iividao scarnpato.

A Tun Ija, villaggio misto, 100 case, 250 uomiai e 400 feminine.

Tre suporstiti.

Ecco ora il numero delle case incenJiate nei villaggi abbando-

ti diti loro abitanti prima dell' arrive del nemico:

Tranich-Homrl40,Baran 150
: MalSO, Amudluk80,liomuch 100,

iljiaa 70, Ok'ijiler 200. Totale dollc case incendiate 820.

Narrasi inoltre che gli abitanti musulmani di 40 o 50 villaggi

rnisti, contenenti ciascuno circa 100 case, hanno fatto la loro sotto-

jmissione ai Russi, e ignorasi la loro sorte.

D;ve pure soltanto una parte di cosifFatte atrocit;\ si fosse avve-

rata, noi era da presumere che i Turchi, vincitori alia loro volta.

potessero o volessero perdonarie senza trarne vendetta. Ed in questi

casi, tra popoli che si ojiano istintivamente per motivo di religione

esasperati dai rigori della guerra, e stoltezza il presumere che

si osservino proprio a puntino i doveri della giustizia cum mode-

famine inculpatae tutelae. Onde non esitiamo a credere che le rap-

presaglie turchesche abbiano adeguato le atrocita bulgare.

10. Suleyman-Pascia, spazzato che ebbe le pendici meridionali dei

1) Icani, non si ciment6 ad assalire i Russi al passo di Schipka da

essi fortiQcato in guisa formidabile; ma cautamente si inoltro verso

il passo di Hciin-Boghas pel quyle era calato il Gurko; lo trovo

sgombro di nemici, e per esso e per due altri abbastanza praticabili

procedettc verso Osman Bazar ed Iliana, minacciando Tirnova, ed al

tempo stesso cercando di pigliare tali posture da poter comuni

>eoiresercito di Mehemed All verso Risgrad. e porgere aiuto ad

rricin- Fascia ove ne bisognasse. Lo Stato Maggiore russo scmbra
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aver risoluto di difendere ad ogni costo il passo di Schipka; onde

i Russj lasciarono truppe a vigilare Sehvi, e tentarono il 6 agosto

di impadronirsi di Lofstcha o Lowatz
;
ma gli assalitori vi trovarono

Turchi in buone forze e furono ributtati con perdite rilevanti.

11. Sarebbe temerita il conchiudere che per queste vicende siano

notabilmerite attenuate le probabilita di vittoria pei Russi. Gia circa

50,000 uomini di rinforzo passarono il Danubio. Le scompigliate

divisioni sono riorganate e rifornite d' uomini e d'ufficiali. II nuovo

loro disegno di guerra pare limitarsi, per ora, a conquistare le for-

tezze di Rustschuk e Silistria, e disfare o costringere alia ritirata

gli eserciti di Osman-Pascia e di Mehemed Ali. Ma bastera il tempo
a tanto, prima che le dirotte piogge d'autunno rendano impossible
ai Russi, in paese dove appena sono strade praticabili, il mettere

in moto i loro parchi d'assedio, e 1'approvvigionare di munizioni e

di viveri tante migliaia d'armati? I Turchi stanno sulle difese, e

fanno assegnamento sul poderoso soccorso che loro sara dato dalle

intemperie. Ma dal lato della Dobrutsch si fanno assalitori. Una

squadra di navi corazzate si dirizzo con truppe da sbarco verso la

Bessarabia, accennando ad una scorreria diretta a tagliare la fer-

rovia per la quale i Russi si forniscono in gran parte del necessario

E le truppe egiziane di Varna stanno in procinto di muoversi a

ripigliare il Vallo di Trajano.

V.

IXGHILTERRA (Noslra corrispondenza). La qucslione orientate. Conflilto d'opi-

nioni a questo riguardo in Inghilterra.

Lo stato presente deir Inghilterra non e punto soJdisfacente;

potrebbe essere altrimenti con un Gabinetto diviso, con una Camera

dei Comuni priva di sicura guida, e con una mancanza assoluta d;

scopi determinati, per cio che concerne la "presente crisi europea

in ogni regione si pubblica come privata, si ulTiciale come ulficiosa.

11 Gabinetto non e concorde
; perocche si dice che Lord Salisbury

Lord Carnarvon, segretario delle colonie, e Lord John 31anners,

domiriati senza dubbio dalle loro tendenze anglicane, prendono cou

piu o meno convincim'ento le parti della Russia, in opposizione a Lore

Beaconsfield, che e 1'anima del Ministcro. Lord Derby, ministro degli

esteri, non e, a senso delle persone intelligent!, elemento degno di

alcuna considerazione. Quanto a Sir Stasford Northcote, cancelliere

dello Scacchiere e capo di partito (Leader) nella Camera dei Comuni,

4
^e per altri rispetti egli si mostra persona abilissima e gentiluomo

commendevole per nobili e generosi sentimenti, ii suo assunto pero

di guidare la Camera si riguarda come interamente fallito. In ogni
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ease, i lavori di quest' ultima sono rimasti quasi del tutto incagliatf,

in grazia della tattica adottata durante la sessione da due o tre mem-
bri del partito irlandese dell' Home Rule (amministrazione autonoma).

Questa tattica e stata di trar profitto da ogni ostacolo frapposto ai

corso degli affdri dalle formalita della Camera, per imporre al Go-

verno e alia Legislatura la necessita di concedere migliori oppor-

tunita per la discussione delle questioni irlandesi, che non siano

quelle ordinariamente accordate dalla gran maggioranza inglese nella

Camera dei Comuni. Quei membri forse diranno che il fine cui mi-

ravano col loro contegno era quello di convincere la Camera e il

paese, esser tale I'ciflluenza degli affari che non v'era probabilita

per le questioni irlandesi di ottenere un facile e ragionevole ascolto;

che 1'unico modo di riparare siffcitta ingiustizia era quello di ac-

cordare Fllorne Rule, fmo al punto almeno di dar facolta al popolo

irlandese, di far leggi per i bisogni del proprio paese in conformit;\

dei principii irlandesi, vale a dire secondo le opinion! e i desiderii

degr Irlandesi medesimi. L'opposizione che a questa specie di tattica

ha fatto il grosso della Camera e stata delle piu vive, e la lotta ha

avuto per risultato di porre a grave cimento le istituzioni parlamen-
tari in generale. Per ultimo sono state approvate certe regole precise

ailine di restringere Hndebita ampiezza della discussione; ma la

lotta dura tuttora, ne promette di giungere cosi presto al suo termine.

Anche adesso, mentre si stanno scrivendo queste poche linee, la

<contesa ferve piu violenta che mai. Lu Camera dei Comuni ha seduto

senza interruzione dalle quattro di ieri fmo alle dieci d'oggi, 1 agosto;

durante il quale spazio di tempo i membri irlandesi persistevano

nell* osteg^iare con emendamenti senza fine la legge relativa alia

confederuzione delle colonie deirAifrica meridionale. La Camera e

mantenuta in numero col darsi i membri di essa scambievolmente

la muta: il che estate imitato dalla parte opponente; cosicche nes-

sun altro motive, tranne 4! fisico spossamento della sezione piu

debole, sembra poter porre un termine al combattimento. Dicendo

adunque, che il governo parlamentare 6 esposto a grave cimento,

non si dice di troppo; e un articolo assai degno di considerazione

inserito in uno dei periodici mensili a proposito ,del cattivo successo

del partito governativo, articolo scritto dal sig. Ooldwin Smith, una

de" iiberali piu cospicui. puo esser riguardato come una .prova dello

vStesso fatto.

Quanto alia mancanza di scopi determinati nelle menti degli

tiomini. politici, questa precede semplicernente dalla mancanza di

cognizioni precise. Si dice essere in giuoco gl'interessi dejl'lnghil-

terra; ma non v'e accordo nello stabilire di qual natura sieno questi

interessi. Taluni dicono che gl'interessi dell'Inghilterra si troveraimo
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esposli a grave pericolo, quulora la Russia occupi Costantimpoli :

mentre dall'altro lato il sig. Bright, il quasi estinto tribuno del

popolo d'altri tempi, insegna che con la Russia in Stamboul e col

libero corso dei bastiinenti da guerra attraverso i Dardanclli, gii

interessi dell'Inghilterra fioriranno non altrimenti che rose. Altri

prendono ua tuono assai piu alto, e gridano a squarciagola per le

pubbliche vie: Vadano in malora gl'interessi dell'Inghilterra, pur-

che giustizia sia fatta. Fiat iustitia; niat coelum. Ma, in questo caso, le

loro nozioni di giustizia sembrano assai confuse; perocche dall'espres-

sione, coraunque nobile, e sublime, de'loro sentimenti, non scaturisce il

menomo raggio di luce atto a ricondurre i traviati sul retto cammino.

E anche adesso che piu si fa sentire il bisogno di una voce che

serva di guida, i profeti han cessato le loro vaticinazioni. II sig. Free-

man non tuona piu; il canonico Liddow non ha piu visioni. Persino

il sig. Gladstone non ha, a q mnto si sappia, scritto o detto da tre

giorni cosa alcuna, e si crede siasi ritirato tra 1 ombre delta sua cast*

di campagna in Hnrirden, a meditare, senza dubbio, con adattati

sentimenti sul modo cristiano onde la Russia precede sul suo sen-

tiero di progresso e d'iricivilimento.

Permetteterni di dirvi una p irola a proposito del discorso del

signor Bright, ultirmmente pronunziato a Bradford, e nel quale egli

prese occasione a parlare della questione d'Oriente. II signor Bright

e membro della Societa degli amici della pace, e quindi impegnato

a sostenere la pace sotto tutte le condizioni possibiii. Egli, per con-

seguenza, lamenta 1'eccessivo aumento degli armamenti di questi

tempi, e prescrive il libero cornmercio come il solo mezzo di sce-

raarli e guarentire la pace universale. Gli argomenti, per6, da lui ad~

dotti in favore della Russia presentano uaa stran i coatradizione coi

principii da lui professati. Egli opina che la sostiiuzione del dominio

russo al turco sul Bosforo ridonderebbe a singolar vantaggio del

mondo tutto; eppure il Governo turco, qpuali ch'esser possano i suoi

difetti, e favorevole al libero commercio, mentre il Governo russo

Tosteggia. Egli inoltre sembra amnettere che il natural desiderio

dei Russi di vedere i D irdanelli aperti a tutti i bastimenti da guerra,

cosicche le acque del Mediterraneo potessero ondeggiare con orgoglio

intorno alle loro superbe navi corazzate, sambra ammettere,io dico,

che questo natural desi ierio dei Rassi sia di per se sulliciente a giu-

stilicare la guerra aggressiva in cui la Russia si e impegnata: im-

perocche non hanno i Russi sulie acqiie dol Mediterraneo Jo stesso

diritto chesulle altre acque scaturite dalla gran mano del Creatore?

Sarebbe,-invero, ben poco concludente l'argomento messo innanzi

dall
r Amico della pace, se 1'unico risultato della vittoria russa dovesse

esser quello di convertire il mar Nero in una darsena per i basti-
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menti dello Czar, e di aggiungere un nuovo elemento di contesa e

di guerra a quelli che gia galleggiano sul mare Mediterraneo. Questo

soltanto sarebbe il resultato del successo dei Russi, perocche i Dar-

danelli ed il Bosforo sono gia aperti alia pacifica marina mercantile

della Russia, del pari che a quella di tutte le nitre nazioni. II si-

gner Bright mette poi in ridicolo gli obblighi imposti dai trattati;

contegno alqutnto fctrano per un uomo come lui, che nella perora-

zione del suo discorso ardisce procltinjarsi ccme il sostenitore dei

principii di giustizia e di pace. II discorso del signer Bright rivela

troppo chiaramente F influenza dei pregiudizii di partito, ed e si ri-

boccante d'incoerenze e di contradizioni, che non pud aver prodotto
un cfleUo reale sul paese. Ora, quando deduzioni come quelle del

signor Bright, non solo contra dittorie fra loro, ma ripiene di sofismi

e principii sovvei sivi di ogni legge e di ogni diritto, escono di bocca

ai capi del popolo, qual maraviglia che df mini la eonfusione e Foscu-

rita nelle menti di coloro, e sono i piu, che non sanno pensare da se

medesimi? Ad onta di tutto cio, non tmdrebbe lungi dal vero chi

asserisse che la reazione centre la Russia va sempre piu guadagnando

terrene, e che, qualora divtnisse necessaria un'azione decisiva. il

Governo sarebbe sorretto dal buon senso e dalla coscienza deirin-

ghilterra, i cui abitanti non si rassegnerebbero cosi facilmente a

vedere la Turchia europea convertita in una provincia russa e il mare

di Marmara in un lago russo. Un operaio, scrivendo da Sheilleld

ad uno dei giornali piu accreditati, descrive assai bene qual sia a

questo riguardo il mode di vedere delle persone ben pensanti. Egli

(Jichiara che, qualunque cesa possan dire i signori Bright e Gladstone,

le classi operaie di Sheilield stanno col loro antico rappresentante

signer Roebuck. Noi crediamo. egli dice, nella necessita di un buon

Governo per la Turchia; ma non amiamo di vedere una nazione come

la Turchia, che e tollerante. indolente se volete, ma tuttavia liberale

nel suo governo, non amiamo, come operai, di vedere un nobile

popolo continuamente tai tassato da quella violenta invaditrice delle

nazioni, che e la Russia. lo non mi aspetto da voi la pubblicazione

di queste mie parole; le scrivo soltanto per significare onestamente

ia mia opinione, e per ringraziarvi di bel nuovo di avere cosi co-

raggiosamente patrocintta la causa del diritto contro la forza, la

causa delFonesta, della tolleranza, della lealta contro Toppressione,

il dispotismo, il ladrocinio e Fassassinio. Gli Anglicani sostengono

la Russia per una specie d'idea vaga di recar vaDtaggio al cristia-

nesimo col prorouovere Festensione e Fiufiuenza della Chiesa russa,

e perche hanno qualche speranza che, prima o poi. il san^p Sinodo

di Pietroburgo sia per istender loro la mano sinistra d'unione, e

cosi toglierli al loro isolamento dal resto della cri&tianita. Essi pero
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chiudono gli occhi sulla vera natura del cristianesiino russo, quale

si fa manifesto nelle citta e nei villaggi deirinsanguinata Polonia,

o sulla debolezza e corruzione delle altre sette separate dal c>'-

d'unita.Il loro orgoglio non lascia scorgere ad essi dove sta realmente

la soluzione della questione orientale
;
la qual soluzione e da cercarsi

non nei compromessi anglicani, non nella tirannide russa, ma nei

graduate innalzamento dei cristiani d'Oriente, inrialzamento che po-

trebbe solo esscre il frutto delle salutari influenze, che, si nei morale

comenello spirituale, deriverebbero inevitabilnrmte dall'unione cri-

stiana nella Chiesa cattolica. Questo, e non altro, darebbe modo alia

('Mesa di compiere a'nostri giorni fra i seguaci dell'Islamismo, cio

che in tempi piu remoti compie fra i barbari del Settentr.ione. La

Forte e al tempo stesso dolcemente persuasiva potenza dello Spirito

<lt Dio, operante secondo le vie d.t Lui stesso prestabilite, attirerebbe

adesso i Musulmani, come un giorno i Teutoni. nei seno dell'unico

Ovile. Ma qaesta e una questione troppo ampia, ne potrebbe qui esser

trattata acconciamente.

Frattanto la sessione sta per fmire senz'altra dichiarazione da

parte del Governo quanto aH'avvenire, tranne la speranza in cui e

che non sara necessario chiedere alcun credito straordinario per

sopperire alle spese delle truppe, che sono state gia o saranno ancora

per essere spedite nei Mediterraneo. Resta a vedere quanto una tale

espettativa rimarrii giustificata dal corso degli avvenimenti.

Nei nostro prossimo numero daremo alcuni particolari intorno ai

recenti movimenti nei Corpo anglicano.
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questo il titolo di un articolo deli' Opinions, inteso a risve-

giiare lo zelo del liberalismo, contro una nuova macchina di guerra,

che dice apparecchiarsi dai cattolici a danno suo. Qualche gior-

nale italiano (cosi comincia 1' articolo) ha gettato il grido d'allarme,

annunziando la costituzione d'una Societa cattolica, vasta, potente,

che si appunta nel Vaticano e intende ad allacciare nelie sue spire

il mondo. Questo e lo scopo. Quanto ai mezzi, essa combattera la

civilta moderna (Intendipaganizzata) colle armi della civilta aatica

ftntendi cristiana) ; e malgrado i dubbii sparsi sulla forma di queste

associazioni, spera il trionfo. II pericolo e grave.
1

Questa fiaba d'una lega universale de' cattolici, sotto la dire-

zione de'Vescovi, e massimamente del Papa, fu lanciata nel pub-

blico dalla Flandre liberate, ed accolta avidamente dai giornali del

partito, segnatamente italiani, per trarne occasione ad aizzare i

Governi a nuove persecuzioni contro la Chiesa
2

. Nessun giornale

peraltro mostrd di spaventarsene tanto, quanto la nostra giudaica

Opinione ; e per6 di essa soltanto ci occupiamo. Cominciando adun-

que dalle citate parole, non s'accorgeva ella che col suo repentina

spavento per la sognata associazione, si esponeva al riso del pub-

blico ? Per poco che avesse avuto senno, dovea capire che 1' asso-

ciazione, qual veniva descritta, non poteva essere un nuovo ritra-

vato, ma cosa moltb antica, costituita gia e fiorente da diciannove

1

L'Opinione, n. 227. Lunedi, 20 agosto 1877.

2 L'evidenza della calunnia costrinse poscia raolli dei giornali liberaleschi &
smentirla da lore stessi. Ma per ribn apparir raenzogneri o creduloni, dissero che-

la lega veramente eras! proposta dagli ex-zaavi pontificii, ma che la Sanla Sede

Favea rigettata. Fandonia anche questa. Vedi 1' Unita, Cattolica nel suo nu~

mero 196, pagina terza.

Sf.rie J, icZ. IH.fafC G54 4! 1 setttnlrf. 175
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secoli, vale a dire la Chiesa cattolica, fondata da Cristo, propagata

dagli Apostoli sopra tutta la terra, e duratura fino alia consuma-

zione de' secoli, merce della divina assistenza: Ecce ego vobiseum

sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi
1
. Si, la

Chiesa cattolica e questa societa vasta, perche universale
; potente,

perche informata della virtu divina
;
che si appunta nel Vaticano,

perche ha per capo supremo il Papa ;
e che intende ad allaa

nelle sue spire il mondo, perche Cristo, suo fondatore, le ha imposto,

di procurare la conversione, di tutto il genere umano: Euntes in

mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae
2

. Non

ci e bisogno adunque di nuova istituzione da parte de'cattolici,

per avere una tal societa
;

essi la scorgono gia costituita in loro

stessi, per cio appunto che sono cattolici, cioe membri della Ghiesa

universale; e YOpinione prende un qui pro quo, quando crede

invenzione, a cui era si pensa, quello, che avea gia sotto gli ocelli

fin da che li aperse alia luce, e di cui per icesplicabile sbadatag-

gine noh si era accorta fin qui.

Cio che diciamo della istiluzione, si dica ancora dei mezzi.

L 7

Opinione non si era forse mai abbattuta a leggere nella seconda

epistola di saa Paolo ai Corintii : Arma militiae nostrae non car-

nalia sunt, sed potentia Deo ad destructions munitionum, consilia

desiruentes, et omnem altitudinem extollentem se adversus scientiam

Dei 3
. Qui e espresso chiaramente che questa societa divina, la

Chiesa, per compiere il suo mandato d'illuminare tutte le genti e

aggregarle a se, mediante il santo battesimo (docete omnes gentes,

baptizantes eos in nomine. Patris et Filii et Spiritus Sandi), com-

battera colle armi della vera civilta la bastarda civilta moderca.

Qual e la vera civilta? Quella, che fu recata da Cristo. La sua dot-

trina, la sua legge, i suoi consigli. E queste sono le armi, con cui

Ja Chiesa conibatte : arma miliiiae nostrae. Qual e la civilta mo-

derna? L'apostasia da Cristo; il ritorno alia scienza pagana, ai

costumi pagani. Contro questa civilta combatte la Chiesa. E Y

nione dice giustissimo, che spera di trionfarne.

1

MATTIIAEI, XXVIII, 20.
*

MARCI, XVI, 15.

3
2* AD Con. X, i, 5.
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Anzi non pure spera, ma ne ha certezza. Perocche, come nelle

sopraccitate parole c'insegna FApostolo, le armi di cui fa uso

questa santa milizia di Cristo, non son fragili come le carnaii, ma

potent! in Dio ad espugnare qualunque fortezza, a sventare qua-

lunque trama, e ad atterrare qualunque .altitudine che si elevi

contro la scienza divina: Poten-tia Deo ad destructionem munitionum,

consilia destruentes et omnem altitudinem, elevantem se adversus

scientiam Dei.

La pretesa civilta moderna si assomma nella indipendenza della

ragione, emancipata dal domma, e padrona di se, e legislatrice su-

prema dell'operare umano. fi un'orgogliosa altezza, che si eleva

contro la scienza di Dio, vale a dire contro la divina rivelazione,

partecipata all'uomo nella Ghiesa e per la Ghiesa. Cotesta altezza

superba si e nello Stato cinta di munizioni, impadronendosi di tutti

i poteri sociali. Ma la Ghiesa, benche umanamente debole, e non-

dimeno avvalorata da Dio e forte in Dio. Arma militiae nostrae non

carnalia sunt, sed potentia Deo. E poiche alia virtu divina non ci

e forza creata, che possa resistere
;

e indubitabile che la Chiesa

trionfera nella lotta.

II.

Di do come per istinto, par che YOpinione s'accorga; e per6,

mal fidando della possa, chiama in aiuto Fastuzia. Essa volgesi a

pervertire il giudizio de'popoli, amanti di liberta, sugl'intendi-

menti della Ghiesa, immaginata da lei come nuova associazione,

che ora si cerca di stabilire. Essa ne trova gl'inizii nel Belgio e nella

Francia
;
e con giudaica perfidia ne rappresenta Fopera come tutta

intesa ad ingannare le moltitudini, per ridurle in servaggio. cr VI

sono due paesi, ella dice, ove quella societa prospera, mette ra-

dici e getta sempre nuovi rami : il Belgio e la Francia. II disegno

della Curia romana e di propagare questi buoni esempii, di farli

fruttificare dappertutto. Nel Belgio la Guria ha una vasta rete

d'istituzioni proprie: scolastiche, politiche, sociali. Dalla scuola

elementare al cimitero, dalla bottega alia banca, dall'asilo alia

societa di mutuo soccorso, essa chiude i fedeli in un ambiente se-
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parato; getta le reti nel mare delle torbide societa e pesca le

anime. L'effetto utile e stato maraviglioso. I clerical! si sono in-

sediati al potere dal 1870, e non accennano a volerlo lasciare.

Fin qui 1' Opinions non mostra che dabbenaggine ; giacche si stu-

pisce che la Chiesa, la.quale ha per compito di dirigere tutta la

vita morale dell'uomo, lo assista in tutti i passi, in cui ha me-

stieri della sua assistenza. Piii curioso e lo stupirsi che la Chiesa

getti le reti nel mare della torbida societa per pescarvi le anirne !

E non e questo appunto cio che le impose Cristo? Venite post me, ei

faciam vos fieri piscatores hominum 1

. Furono queste queste le pa-

role, colle quali Gristo invit6 gli Apostoli a seguitarlo. Curioso e

altresi lo stupirsi del buon effetto di queste cure della Chiesa,

quando Cristo stesso lo avea promesso con quelle parole : Nolite

timere pusillus grex, quia complacuit Patri vestro dare vobis re-

gnum 2
. Ma che volete che un giornale diretto da Ebrei creda alle

parole di Cristo? Curiosissimo e infine lo stupirsi che in una na-

zione, quasi totalmente cattolica. qual e il Belgio. seggano al potere

i cattolici. Maraviglia piuttosto sarebbe, se fosse il contrario. Che

poi i cattolici non accennino ad abbandonar il potere, e cosa na-

turalissima; nonpotendo essere che somma balordaggine il lasciarlo

cadere nelle mani della minoranza liberalesca.

Questi stupori, come dicemmo, son dabbenagginideU'Ommone;

ma tosto vien la malizia. Insino a che sia necessario, essa dice,

1 a Curia (sotto un tal nome intende la' Chiesa cattolica) accetta le

forme parlamentari ;
ma il signor Perrin, professore di diritto pub-

..blico airUniversita cattolica di Lovanio, ha significato chiaramente,

clie la Chiesa non puo ammettere la liberta del male. Se i cattolici

saranno in grandissima maggioranza, chiuderanno il Parlamento e

muteranno lo Statute. II re d'accordo coll'Arcivescovo di Malines

b asterebbe a governare lo Stato. La liberta si accetta come uno

spediente temporaneo, ma non 6 un sistema definitive. II sistema

definitivo e il vero assoluto, doe 3a politica subordinata alia re-

1 igione. Con queste parole il giudaico giornale vuole insinuare

1 MATTII. IV, 19.

2 Luc. XII, 32.
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he la Chiesa e nemica della liberta, e i cattolici belgi nemici

della loro costituzione. Ma a smentire 1'impudente calunnia, basta

riflettere che la Costituzione belga e appunto opera de' cattolici, e

contro di essa non gridano che i soli liberal!. Quanto alia liberta

generalmente, se intendesi quella che e velo di malizia, quale e

appunto la liberalesca (libertatem promittentes, cum ipsi servi sint

corruptionis)
l

;
essa non pu6 non riprovarsi dalla Chiesa, come ap-

punto la riprovava san Pietro esortando i fedeli ad esser vera-

mente liberi et non quasi velamen habentes malitiae libertatem'
2

.

Ma quanto alia verace liberta, essa non solo non & avversata dalla

Chiesa. ma solo dalla Chiesa pi;6 conseguirsi. La ragione si e perche

ssa non puo essere effetto, se non dello Spirito del Signore: Ubiau-

tem Spiritus Domini, ibi libertas*; e lo Spirito del Signore non puo

aversi che nella CMesa. La Chiesa non avversa le forme parlamen-

tari per loro stesse; siccome non avversa nessuna forma di governo

legittimo e giusto. Le repubbliche italiane si formarono nel medio

evo all'ombra della Chiesa, e da lei vennero sostenute e protette.

Quello, che avversa la Chiesa, si e 1'iniquita de'principii che si

vogliono innestare nei reggimenti politici, qualunque sieno. po-

polari o monarchic!
;

e 1'empieta di coloro che si servono di

tale o tal altra forma governativa per corrompere i popoli ed

opprimere la religione. L'Opinione, senza volerlo, manifesta se

stessa, quando fa un carico alia Chiesa, perche alia religione vuol

subordinata la politica. Se Fuomo e dipendente da Dio. la politica,

che riguarda 1' uomo non pu6 non essere dipendente dalla religione.

che riguarda Dio. L' Opinions per contrario vorrebbe una politica

indipendente ;
e do perche suppone 1'uomo indipendente, I'uomo

senza Dio, I'uomo, sorto dal perfezionamento d'una scimmia e pero

senz' altra legge che quella, la quale sorge dai suoi istinti bestiali.

Quindi coerentemente a siffatta sapienza rimprovera il Perrin

perche vuol esclusa la liberta del male. E per fermo, in virtu di

qual legge potrebbe all' uomo vietarsi il male? Se I'uomo e legge

a se stesso, la sua liberta non puo venir coartata, se non forse

1 2a PETRI, JI, 19.
-
la PETRI, II, 16.

3 2a COR. Ill, 17.
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sotto 1'unico aspetto e tra quei soli limit! che son richksti per la

convivenza cogli altri. Tutto il resto rimane libero. Per escludere

la liberta del male, bisognerehbe ammettere con san Paolo che il

governante eziandio civile e costituito da Dio qual suo ministro per

dirigere al bene i governati : minister Dei est till in bonum
, e che

a tal ministro e afSdata la spada accioeche se ne valga a puni-

zione di chi opera il male: vindex in iram ei qui malum ogit
l

.

Ma do suppone Dio, suppone 1'uomo e la societa soggetti a Dio,

e pero soggetti alia divina legge, di cui custode e interprete e la

Chiesa.

Di qui apparisce altresi quanto scioccamente 1' Opinione pone

in bocca ai cattolici belgi: II Re d' accordo coirArcivescovo di Ma-

lines basterebbe a governare lo Sfato. Con cio vuol dare ad inten-

dere che la Chiesa e fautrice dell' assolutismo. Noi gia dicemmo

che la Chiesa e indifferente per qualunque forma di Governo,

purche sia legittima e giusta. Legittima e giusta pu6 essere non

solo la semplice monarcbia, ma I'aristocrazia altresi e la demo-

crazia ed ogni specie diversa di reggimento misto. Anzi, se YOpi-

nione non ignorasse del tutto la dottrina de' Dottori cattolici sopra

cotesto punto, saprebbe cne questi insegnarono geceralmente che

attesa la debolezza umana, la forma di Governo misto nella societa

politica e piu acconcia al bene della cosa pubblica. Nos, B. Thomam

aliosque catholieos theologos sequuti, ex tribm simplicibus formis

gubernationis Monarchiam ceteris anteponimus; quamquam proptcr

naturae humanae corruptionem utiliorem esse censemus hominibus

hoc tempore Monarchiam temperatam ex Aristocratia et Democratia.

Cosi il Bellarmino
2

. Quello che pretende la Chiesa, si e che qua-

lunque sia la forma di Governo, le leggi e rammmistrazione civile

procedano sotto 1'indirizzo della legge divina, e talmente procurino

la felicita temporale de' sudditi, che non nocciano alia loro felicita

sempiterna. Cio importa F accordo e 1' unione dellc due autorita,

stabilite da Dio a reggere il mondo: Tecclesiastica e la civile. E

pero giustamente il S. Padre ccndanno quella proposizione : Che lo

Stato debba separarsi dalla Chiesa, e la Chiesa dallo Stato.

1 AD ROJI., XIII, 4.

2
ContiGversiariwi, \. I, De Rom. Poniiflce, lib. I, cap. I.
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III.

I/ Opinion e per aizzare i Govern! e insospettire i popoli contro

la Chiesa, cerca di rappresentarla come alleata del Socialismo.

Lo ha imparato dal Bismark. Perch& col sulFragio esteso, essa

dice, il numero governa, il Clero in Belgio aspira a impossessarsi

delle masse, che aiuta, adula, liscia in ogni maniera. II defuntd

Vescovo Ketteler, il grande avversario di Bismark, nei suoi libri

non ha osato dimostrare i rapporti del Cattolicismo col sociali-

smo? Purch'6 vengano alia Chiesa gli operai, si faccia ad essi

qualunque concessione. La Francia colla istituzione dei famosi

circoZi cattolici si e messa per la stessa via del Belgio, ed anche

in Francia il clero amoreggia coi lavoratori. Nessuna meraviglia

ci coglie che si voglia diffondere la propaganda, sapientemente

iniziata; in Italia il Clero troverebbe un terreno squisitamente

acconcio. Non giova dissimularlo: inostri partiti politici dirigenti,

occupati dei milk nienti che cornpongono la vita politica italiana,

non hanno il tempo ne il desiderio di pensare alia povera gente.

Se il Clero e il partito clericale vi penseranno seriamente, si

propizieranno 1'animo de'miseri. Ora le simpatie della miseria

e una grande forza. S'immagini per esempio che dal Vaticano

muova un accento di pieta per le dure condizioni dei contadini;

che non potendo ne abolire la tassa del macinato, n6 diminuire

quella del sale, ecciti i parroci a tentare dappertutto 1'istituzione

di societa cooperative fra i contadini, somiglianti a quelle che un

pio sacerdote ha costituito con grande successo a Ternate sul

Ticino. I sacerdoti si rivolgerebbero per aiuto ai clerical!
;
le plebi

a poco a poco sarebbero prese col vischio della riconoscenza; e

poiche tempererebbero la loro fame e mangerebbero meglio, pre-

gherebbero Iddio e chi 3o rappresenta con animo piu sereno. Si

moltiplichino questi esempii per un numero infinito di casi e si

vedra la gravezza del pericolo.

Mettendo da partc la malignita dell' interpretazione dei fini, pro-

pria della perfidia giudaica, in questo lungo tratto ci ha una magni-

fica confessione. Essa e che i liberali italiani (lo stesso piu o meno
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ha luogo nei liberal! degli altri paesi) non si prendono nessun pen-

siero della gente povera; e che a questa gente povera si volge il

Clero per soccorrerla e consolarla. Verissima Tuna cosa e 1'altra.

Ma qual meraviglia? In cosi fare amendue le parti operano in

conformita delle proprie tendenze. II liberalismo e di natura sua

egoistico. Sine affectione, absque foedere, sine misericordia ; come

degli antichi gentili scriveva S. Paolo
T

. Non riconoscendo altro

fine per Fuomo che la felicita presente, ha in abhominio i poveri;

i quali, non fosse aitro, lo conturbano colla vista delle loro raise-

rie. II sistema liberalesco e tatto inteso a beatificare gli abbienti,

i ricchi
; quanto ai poveri, esso tende ad accrescerne sempre piu

r indigenza. Lo spirito del liberalismo e lo stesso che quello del

paganesimo ;
e nel paganesimo la poverta era in conto di turpitu-

dine: turpis egestas. Per contrario il Clero, informato dello spirito

di Cristo, ha per obbietto precipuo delle sue cure e de' suoi amori

i poveri, i tribolati, gli oppressi. Gristo Gesu, come si legge in

san Luca, applico a se quella profezia d'Isaia: Evangelizare pan-

peribus misit me Dominus, sanare contritos corde
'

2
. Ed ai messi del

Battista die tra gli altri come segno dell' esser egli il Salvatore

proniesso, 1' evangelizzarsi dei poveri: Pauperes evangelizantur*.

Ecco il segreto di questo fatto, che YOpinione perfidamente travisa.

La Ghiesa coltiva con grande studio i poveri e gli alflitti, i conta-

dini, gli operai, perche cosi richiede lo spirito di Cristo di cul ella

continua la missione sulla terra. Essa lo ha sempre fatto
;
e se in

ci6 cresce ora le sue sollecitudini, si e perche ora ne e cresciuto

il bisogno. Ne e cresciuto, diciamo, il bisogno, non solo per Tab-

bandono, in che, come la stessa Opinione confessa, e dal libera-

lismo lasciata la gente povera ;
ma molto piu per un'altra ragione

di sommo peso, che cercheremo brevemente di esporre.

IV.

La societa si trova oggidi in uno dei piu tremendi pericoli, da

parte appunto della gente povera, dei lavoratori, dei contadini,

1 AD ROHAKOS, I, 31.

2
LUCAE, IV, 21.

3
MATTHAEI, XI, 4.
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<dei diseredati dalla fortuna, di quelli insomnia, che vengono desi -

gnati col nome di quarto stato. Fra costoro si cerca di far proseliti

dai porvertitori d'ogni ordine; e gia molti ne son riuniti in vasta

associazione col nome d' Internazionale ; che aumenta ogni di piu

per numero e per audacia. Lo scopo che cotesta associazione si

prefigge, si e il rovesciamento dell' ordine sociale, 1'abolizione

deile proprieta, del matrimonio, d'ogni autorita religiosa e civile.

Per innaturale ed assurdo che sia siffatto scopo, ed impossibile

ad attuarsi stabilmente; esso puo nondimeno sortire un eiFetto

temporaneo, come se ne vide un saggio nella Gomune di Parigi.

con soqquadro irreparabile deH'umano consorzio. Cio che fa la

forza di cotesta associazione e serve mirabilmente ad attirarvi le

moltitudini, si e ii pervertimento avvenuto nell'idea stessa di so-

cieta
;
la quale per opera del liberalismo si e convertita da aiuto

per gl'individui associati in tirannica oppressione de'medesimi.

Due cose ha fatto il liberalismo: ha ristabilito lo Stato pagano,

e si e sforzato di strappare ogni sentimento religioso dal cuore

dei popoli. L'individuo in faccia allo Stato e tomato ad essere

non piu persona, ma cosa. Se egli lavora, lavora per lo Stato, che

se ne appropria i guadagni con Fenormita de'balzelli. Se vive,

viveper lo Stato, che lo addice al servizio militare fino all' eta di

quarant'anni, vale a dire il piu ed il meglio della sua vita. Se si ma-

rita, si marita per lo Stato; il quale s'impadronisce de'suoi figliuoli,

da prima col monopolio della istruzione e poscia colla leva, estesa

a tutti generalmente. La sua stessa coscienza e resa serva dello

Stato, merce la superiorita che questo si arroga, rispetto alia

Chiesa. Mentre poi lo Stato liberalesco cosi opprime i cittadiai,

quanto alia vita presente, si studia di toglier loro ogni speranza

quanto alia vita avvenire. Gi6 fa dando libero corso ad ogni im-

moralita e bestemmia, fino a permettere la pubblicazione di gior-

nali, intesi a diffondere 1'ateismo nel popolo
1

. Qual meraviglia che

le moltitudini, cosi trattate ed educate, vadano ad ingrossare le

1 In quesli giorni, coll'autorizzazione del Govorno, e cominciato a pubblicarsi

in Livorno un giornale popolare, inlitolalo I'A/eo, in cui s'insegna che nnn c'e

Dio, ne anima distinta dal corpo, e si prende per duce Satana, qual genio del-

T umano risorgimenlo.
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file folYInternationale, e si apparecchino, per desiderio di viver

felici quaggiu, secondo 1'idea liberalesca, a sconvolgere da capo a

fondo la societapresente?

Ed ecco la cagione, per cui la Chiesa, accorrendo qual provvida

madre, dove e maggiore il pericolo de'suoi figliuoli, volge piu stu-

diose oggidi le sue cure alle masse popolari, per ritrarle, se fia

possibiie, dal laccio si abilmente teso, e ritenerle nei sentimenti

di moralita, di ordine, di religione. Non 1' alleanza col Socialismo

(idea balorda e degna della testa delTOpifttpne) raa la brama di

preservare dal Socialismo i piu esposti ad esserne accalappiati,

tira oggidi in modo piu speciale il Glero verso le classi misere e

lavoratrici. I liberali gliene dovrebbero dar lode, e favorirne

1'azione, se avessero intendimento almeno dclla propria salvezza.

In quella vece essi ne lo rimproverano, e gli pongono ostacoli

colle loro caluanie. Sta bene. fi forse questa una disposizione di

Dio; il quale, avendo nella giusta ira sua stabilito cbe 1'apostata

societa moderna riceva il condegno gastigo del suo peccato, per-

mette cbe essa s.tessa impedisca 1' opera di coloro, che soli

avrebbero potuto preservarla dalla rovina. ISInternazionale pre-

varra, per insipienza degli stessi liberali
;
e la Ghiesa, che e opera

non umana, come lo Stato, ma divina, ed ha promesse eterne;

sopranotera, come F area al diluvio, al gran cataciismo, e sapra

trarre un nuovo ordine di cose dalla confusione quinci prodotta.

V.

L' Opinione da ultimo, per iscongiurare il pericolo die la Ghiesa

s'insignorisca delle masse popolari, suggerisce ai liberali la bat-

taglia, come essa dice, delle opere buone in pro delle moltitudini.

Non si conosce (son sue parole) cbe un solo rimedio : scuotere

Tinerzia, disciplinarsi, operare il bene col fascio delle forze libe-

rali; dare la battaglia delle opere buone e guadagnarsi 1'affetto

delle moltitudini. Nell' ordine economico e nell'igienico si po-

trebbe tracciare un programma di opere buone al partito liberale

e rinfervorarlo a compierle. Poiche non e il sa/pere ma il volere, cbe

fa difetto; e se i grandi pericoli, come quelli che oggi si annun-
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ziano, non riescono a svegliarci dai nostri sonni, quale cosa mai

avra la virtu di spigrirci?

Questa fu 1' idea eziandio di Giuliano apostata per fare che il

paganesimo, da lui risuscitato, trionfasse della Chiesa di Cristo.

Egli scrivendo ad Arsacio, stabilito da lui pontefice de'Numi nclla

Galazia, usa parole, che sembrano quasi copiate dalla Opinione.

Perche non pensiamo noi (cosi egli) ad adoperare gli stessi mezzi,

pei quali 1'ateismo (con questo nome designava il Gristianesimo)

si e accreditato nel mondo, val quanto dire 1'ospitalita, Tonore ai

defunti, una vita virtuosa e benefica
1
? E di nuovo: Gli empii

Galilei (cosi chiamava i cristiani) avendo osservato che i nostri

sacerdoti trascurano i poveri, si sono applicati a prenderne la cura.

E come quei, che volendo rapire i fanciulli per venderli, li allot -

tano col dar loro delle foeacce, cosi essi hanno tirato i fedeli al-

1'ateismo, mediante 1'escrcizio della carita, dell' ospitalitk e del

ministero delle mense; poiche hanno molti nomi per signiQcare

tutte coteste cose, che essi praticano abbondantemente. Quindi

gFimpone: a Stabilite in ciascuna citta ospedali per esercitarvi

la beneficenza non solamente verso i nostri ma ancora verso gli

estranei, 'e verso tutti generalmonte, tanto solo che siano poveri.

Egli e vituperoso per noi che nessun giudeo mendichi, e gli empii

Galilei pascano, oltre ai loro, anche i nostri poveri, che noi la-

sciamo languire nella miseria
2

.

Anche Giuliano, come 1' Opinione, suggeriva la battaglia delle

buone opere, per affezionare al paganesimo le moltitudini
3

. Ma

per quanto si alfaticasse ed esortasse, non riusci a nulla. E a nulla

1
SOZOHEXO, 1. V, c. 15.

8 SOZOMENO, luogo citato.

3
I nostri libcrali modemi hanno una grande sorniglianza con Giuliano Apo-

slata. Anch' egli, come loro, era im nemico non venuto di fuori, ma sorlo da

enlro nella Chiesa. Anch' egli confidava, contro la fede, nella potenza della ra-

gione e della scienza, cui dava il nome di ellenismo. Anch' egli professava liberta

di coscienza, dicendo di non volerc perseguitare nessuno per molivo di religione,

e poi opprimeva la Chiesa colle leggi, e abbandonava 5 cristiani al furore delle

plebi. Anch' egli adoperava, come raszzo principale, per abbattere la Chiesa, il

monopolio dell'istruzione, vietando ai crisliani 1'insegnamento delle letlere e delle

scienze. Anch' egli spogliava il Clero dd'proprii beni, ricordandogli la poverta

predicata da Cristo ne'suoi ministri.
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riusciranno altresi i nostri liberali. La ragione si e, perche ad essis>

come a Giuliano, manca la divina carita, 1'amor verso Dio. Per

amare il prossimo debitamente, bisogna arnar Dio: Qui diligit

Deum, diligat et fratrem swum 1
. Onde Cristo, per indurci a bene-

ficare il prossimo, ci dichiara che egli avra in conto di fatto a se

tutto cio cbe noi faremo ancbe aH'infimo tra i bisognosi. Quandiu

fe&istis uni ex his fratribus meis minimis (cosi chiama i poveri),,

mihi fecistis*. Gome dunque puo verificarsi nei liberali il vero

ed efficace amor del prossimo? E come potranno verificarsi in loro

le opere benefiche, che dall'amore traggono origine? Potranno essi,

come gia faceva Giuliano, tentare la pruova, non per principio

espansivo di carita, ma per motive egoistico di affezionarsi le mol-

titudini, secondo che suggerisce YOpinione; ma non sara cosa du-

revole, e quelle opere vi staraano in sembianza non di corpo vivente

ma di cadavere galvanizzato. L'amor del prossimo e stabilito da

Cristo come tessera per distinguere i suoi veri seguaci: In hoe

cognoscent omnes quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis

ad invicem
3

. Gome dunque cotesta tessera puo aver luogo in coloro

che odiano Gristo, e perseguitano a morte la Sposa di lui, la

Ghiesa? II liberalismo, dopo se stesso, sommo bene per lui, ha

per oggetto de'suoi amori, Satana. Lo udimmo dalla bocca d'uno

de'piu focosi suoi aderenti, ii compilatore deli'Atfeo; il quale ci

disse spiegatamente: fi Satana il nostro duce, il genio deH'umano

risorgimento, la forza vindice delia ragione. Or Satana non puo

ispirare che odio agli uomini; perche scorge in essi rimmagine di

Dio, da lui odiato supremamente.

f
l
a

IO.ONIS, IV, 21.

s MATTH. XXV, 40.
3
IOAMIS, XIII, 35.



LA STORIA BELLA CITTA DI ROMA NEL MEDIO EVO

DI

FERDINANDO GREGOROVIUS

Golla questione del Poter temporale de' Papi. di cui ragionammo

nel precedente articolo, va strettamente connessa quella deil'Im-

pero e de' suoi pretesi diritti alia Sovranita di Roma; che e il

secondo del tre capi che ci siam proposto di esaminare nel eampo
civile della Storia Romana del Gregorovius. E gia dalle sentenze

ehe abbiam udito professarsi dall'Autore intorno alia prima que-

stione, e agevole divinare quali siano intorno alia seconda i suoi

pensaraenti.

II Gregorovius, siccome e avversario dichiarato della Sovranita

de' Papi, cosi e difensore obbligato dell' Impero e di tutte le pre-

tensioni che, a detrimento della Sovranita pontificia, gl'Imperatori

e gl'imperialisti in varii tempi accamparono. Secondo lui, i Papi,

dopo essersi con astuta e ardita usurpazione e con aperta ribellione

ai Gesari bizantini appropriate il dominio sovrano di Roma e delle

vicine province; non ne goderono tuttavia a lungo; anzi di li a

pochi anni volontariamente se ne spogliarono, cedendolo di buon

grado (essi che pur erano, al dire del nostro Autore, si ambiziosi

eti ingordi e tenaci del potere) al nuovo Patrizio de' Romani, indi

al nuovo Imperatore, 1'uno e 1'altro da essi medesimi creato, a

difesa della Santa Sede. Carlomagno, col titolo di Patrizio dal-

1'anno 774 all' 8 00, ed a ragion piu forte col titolo augusto d'lm-

peratore dal Natale dell' 800 in poi, fu il Signore supremo, il

Soprassovrano, il vero padrone di Roma e di tutto lo Stato di

san Pietro: il Pontefice ivi non rimase che qual Signore territo-

riale, dipendente, vassallo, feudatario deH'Impero. E tale duro sotto

la dinastia de' Garolingi ;
tale ritorno ad essere, quando 1' Impero

riUori sotto gli Ottoni; e tale continue sotto le seguenti dinastie,

salica e sveva; fino alia gran disfatta del Barbarossa e al Trattato

1 Vedi vol. presente, quad. 652, pagg. 442-421.



6ai IA STORIA DELIA CITTA DI ROMA IfEL MEDrO EVO

di Venezia del 1177, in cui quel potentissimo degl'Imperatori fu

costretto a riconoscere il Papa Alessandro III come Signore indd-

pendente di Roma ed a rinunciare sopra questa i diritti dell'antica

potesta imperatoria. I seguenti Cesari, Enrico VI, Ottone IV, Fe-

derico II, fecero bensi nuovi e gagliardi sforzi a ricuperare quei

diritti; ma con infelice riuscita: e nel nuovo Irapero, iniziatosi

con Rodolfo di Habsburg, cotesti diritti rimasero sepolti e dimen-

tichi, per oltre a cinque secoli; finche non furono ai di nostri ri-

chiamati a un fantasma effimero di vita da Napoleone I, il quale,

chiamaudosi successore di Garlomagno, pretese anch'egli alia pa-

dronanza di Roma, e voile trasmetterla al fijjlio, a cui perci6 fin

dalle fasce diede il titolo di Re di Roma.

Tal e* nel presente argomento la dottrina storica del Cregorovius.

Essa per altro non e" gia propria di lui solo; anzi e dottrina co-

mune presso gli Storici regalisti, singolarmente se protestanti c

aleraanni, tutti fautori dichiarati del predominio dello Stato sopra

la Chiesa. Presso costoro passa per assioraa indubitato, che gl'Im-

peratori del medio evo furono, al pan degli antichi Cesari, i veri

e legittimi Sovrani di Roma, e cbe i Papi in Roma non governas-

sero se non con dipendenza di vassallaggio dall'Impero. Del qual

principio ognun vede quali siano e di quanto rilievo le conse-

guenze. Se esso e vero, tutti i Papi che contrastarono in Roma la

signoria degllmperatori non furono chevassalli ribelli; e la vittoria

finale, con cui assicurarono a se medesimi la signoria indipendente

di Roma, non fu che un'usurpazione, un latrocinio fortunato, un

trionfo dell' iniquita calpestatrice del diritto. Ma se quel principio

e falso, F aspetto iatiero della storia si cangia; il torto, nella gran

lite per la signoria di Roma tra i Papi e gllmperatori, vien tutto

a rovesciarsi sopra i secondi
;
e la Santa Sede, nel difendere che

fece la propria Sovranita e indipendenza in Roma, non fece che

tutelare il proprio diritto; onde la vittoria che ottenne, fu conquista

non men legittima e santa che fortunata. Qui adunque sta la chiave.

per dir cosi, della storia di Roma del medio evo
; qui sta il criterio

fondamentale per giudicarne rettamente i fatti; doade si scorge

quanto import! per lo storico di Roma il non togliere in tal materia

abbaglio.
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Or bene, il Gregorovius ha preso qui abbaglio gravissimo; pe-

rocche il principle della padronanza sovrana degFIrnparatori in

Roma, da lui ammesso e piantato come fondamento alia sua Storia,

altro non e che un solennissimo errore. E a dimostrarlo tale, senza

entrare in altre piu minute disquisizioni che richiederebbono troppo

lungo discorso, ci basteranno qui alcune osservazioni generali.

In primo luogo, 6 indubitato che, stando all' autorita de' Papi e

alia tradizione perpetua della Santa Sede, la Sovranita di Roma,

dal secolo VIII in qua, sempre appartenne al solo Poatefice, senza

niuna soggezione all'Impero. Pio VII, nella sua memoranda Let-

tera, del 21 marzo 1806, a Napoleone, rigettando le prctensioni

che questi allegava, come Imperatore e come successore di Carlo-

magno, alia signoria di Roma, lo dichiarava con mirabile precisione

e franchezza nei seguenti termini: II Papa, divenuto Sovrano di

Roma da sono gia tanti secoli che niun'altra Sovranita della terra

puo vantarsi di risalir piu lontano nella Storia, non riconosce

punto e non ha mai riconosciuto ne'suoi dominii altra potesta su-

periore. Niun Imperatore non ebbe mai il menomo diritto sopra

Roma. Garlomagno trovo Roma in mano dei Papi. Egli riconobbe

bensi e coiiferm6 senza restrizione i loro dominii e li accrebbe di

nuove donazioni
;
ma non pretese mai esercitare veruna supremazia

sovra i Papi, considerati anche solo corne principi temporal! ;
mai

nonpretese da essi alcuna dipendenza o soggezione... Vostra Maesta

e Imperatore dei Francesi, non gia di Roma. Non esiste un Impe-

ratore di Roma e non puo esistere, senza che ii Sommo Pontefice

venga spogliato dell' autorita sovrana che in Roma egli esercita.

Sappiam bena che v'e un Impwatore dei Romani; ma e un titolo

elettivo, di puro onore, riconosciuto da tutta Europa e dalla stessa

Maesta Vostra, come proprio dell'Imperatore di Germania, e che

non puo essere portato da due Sovrani a un tempo
T

. Questi

principii, proclamati con si coraggiosa sicurta da Pio VII in faccia

al piu terribile dei despoti, sono i medesimi che la Santa Sede

sempre professo. Tutti i suci atti, tutti i documenti, tutte le lettere

pontificie, dal secoio di Carlomagno a quel di Napoleone, parlano
1 D' lUussoflviLLE, L'Eglise Romaim el le premier Empire, 1800-1814, arcc

Notes etc. Paris, 1810. Vol. II, pagg. 137-148.
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lo stesso linguaggio; ne pu6 citarsi un fatto, una frase sola che

dica il contrario. I Papi si consideraron sempre corae Signori di

Roma al tutto indipendenti ;
e nell'Impero, da essi medesimi creato,

mai non aniraisero una potesta ad essi superiore; nell' Imperatore
dei Romani, la cui elezione, consacrazione e coronazione da essi

dipendeva, mai non riconobbero un Soprassovrano, da cui potesse

la loro signoria in Roma essere inceppata.

Ora questo consenso unanime e perpetuo di tutti i Romani Pon-

tefici in inateria cosi rilevante, non puo negarsi che presso ogni

savio non debba avere gran peso. I Papi dovean pur sapere meglio

d'ogni altro, quali fossero i diritti dell'Impero da essi costituito,

quali le attribuzioni dell' Imperatore da essi eletto ed incoronato,

e quali le relazioni che stringevanlo a Roma ed alia Santa Sede :

onde non e punto credibile che, negando all'Imperatore la padro-

nanza di Roma, eglino peccassero d' ignoranza e fosser tratti in

involontario errore. Ne tampoco e da credere che peccassero di

error volontario, contrastando all'Imperatore un diritto che eglino

conoscessero legittimamente appartenergli, e calpestando ad occhi

aperti le ragioni della verita e della giustizia, Ben possono certi

storici, come il Gregorovius, gridare all'ambizione, all' ingordigia,

alia prepotenza de' Papi, e dipingerli come uomini senza coscienza,

usurpatori dell' altrui e violatori sfacciati di quella giustizia, di cui

si professavano tutori e vindici supremi nsl mondo cristiano
;
ma

essi non riusciranno mai a persuadere a niun uomo di senno, che

i Papi, e tutti i Papi, fra i quaii, a confession degli avversarii me-

desimi, molti v' ebbero insigni per eccellente virtu e santita di vita,

fossero quei ribaldi che essi ci rappresentano. Se dunque i Papi

negaron sempre ai Gesari il diritto di comandare in Roma, forza e

dire che questo diritto nei Gesari veramente non esistesse, e che

i Gesari nell' arrogarselo esorbitassero.

Ne giova punto 1'opporre che i Papi, siccome interessati in

causa propria, non fossero buoni giudici in tal materia. Iraperoc-

ch6 si risponde in primo luogo, che lo stesso argomento si ritorce

contro i Gesari, essendo anch'essi neH'aggiudicarsi il dominio di

Roma, giudici interessati, e perci6 sospetti almeno altrettanto che

i Papi. Ora, posta come eguale per questo rispetto la condizione
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del Papi e dei Cesari, ne potendosi d'altra parte trovare un giudice

od arbitro ad entrambi superiore che ne risolva la, lite; a quale

delle due parti dovra concedersi in tal causa il vantaggio? a quale

prestarsi autorita e fede maggiore, siccome a giudice men sospetto,

men facile a lasciarsi accecare o corrompere da passione, eppero

piu equo e piu sieuro? Ai Cesari o ai Papi? Chiunque per poco

rifletta e ponga quinci e quindi in bilancia le qualita morali dei

personaggi che sonq in causa, non esitera punto a dichiararsi in

favor dei secondi. In faccia ad un Enrico IV, mostro di vizii e di

vilta, chi non preferira come piu intemerata la sentenza di un

san Gregorio VII? In faccia ad un Barbarossa. ad un Ottone IV, ad

un Federico II, notissimi al mondo per la lor ambizione e prepo-

tenza, chi non anteporra il giudicio di un Alessandro III, d'un

Innocenzo III, di un Gregorio IX, che nella serie de' Papi, cioe

nella dinastia piu veneranda per sapienza e virtu che sia mai esi

stita al mondo, brillano tra i piu degni?

Ma v' e di piu. Noi fin qui parlando della contesa fra i Papi e i

Cesari pel dominio di Roma, abbiamo tacitamente supposto cogii

avversarii, che i contendenti formassero quasi due campi nettamente

opposti; cioe che, come dall'ua lato i Papi furon tutti concordi

nel negare ai Cesari quel dominio, cosi dall'altro tutti i Cesari

fossero unanimi nel pretenderlo, come diritto proprio dell'Impero.

Ora il fatto va tutto altrimenti. Imperocche dei Cesari non furon

che pochissimi quelli che si arrogarono cotal dominio e vollero far

del Papa un lor vassallo
;
e ancor di questi pochissimi, i piu si

ripentirono e fecero solenne ritrattazione delle lor pretese ede' loro

attentati contro la Sovranita dei Papi. La massima parte dei Cesari,

al contrario, mai non turbo di fatto, ne tampoco minaccio, con pre-

tensioni qualsiansi, di turbare in Roma o nello Stato il dominio

sovrano della Santa Ssde; ed a questa porsero bensi aiuto, prote-

zione, difesa, come Patroni ed Avvocati della Chiesa, ma non mai

presunsero di farle in casa da padroni. Essi pertanto furono, quanto

alia Sovranita di Roma, non in contesa, ma d'accordo coi Papi ;
e

quindi la lite che sopra dicevamo, non che pender dubbia come

fra due parti eguili, viene anzi spontaneamente a risolversi tutta

in favor dei Papi, coi quali sta la maggioranza stessa dei Cesari.

Serie Xf vol. Ill, fasc. fi54 42 1 settemlre 1877
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La cosa a molti parra strana e avra quasi scmbiaate di paradosso;

eppure basta jiandar di volo i fasti dell'Impero, doe degli oltre a

cinquaata Cesari che, da Garlomagno nell'800 fino a Francesco II

d'Austria nel 1806, portarono il nome d'Imperatore dei Romani,

per chiarirsene ad evidenza. -Carloniagao, come udiinrao teste da

Pio YJI, non pretese mai niuna sovranita in Roma
;
e come attestano

i suoi atti, mai ncn vi esercito altra autorita fuor di quella che ai

Papi stessi piacque concedergH, a difesa ed esaltazione della

Santa Sede, della qualo egli sempre, da prima come Patrizio e

indi come Imperatore, si prcfesso non altro che devotus defensor e

humilis adiutor in omnibus. Altrettaiito dee dirsi dei Carolingi,

suoi successori, Ludovico Pio, Lotario I, Ludovico II, Carlo il

Calvo, Carlo il Grosso, e dei loro epigoni, Guido e Lamberto di

Spoleto, Arnolfo il tedesco, Ludovico di Provenza, Berengario del

Friu 1!
;

i quali si riguardarono anch' essi, come semplici Difensori

e Avvocati della Chiesa romana; e benche venissero talora in

qualche screzio col Papa, mai per6 non si arrogarono di farsene un

vassallo e di ccmandare a suo dispetto in Roma.

Trasferitosi poi, per mano di Papa Giovanni XII, I'lmparo in

Gerinania, donde piu non usci
;
anche i Cesari tedeschi, rinnovando,

nel prendere dal Pontefice la corona imperiale, il Patto fondaman-

tale di Carlomagno, coi loro celebri diplomi De regalibus B. Petri,

riconoscevano il Papa come Sovrano indipendente di Roma e giu
-

ravano di difenderio e mantenerlo illeso ne'suoi diritti regii, pro-

fessandosi non gia Signori, Domini, del suo Stato temporale, ma

solo Difensori > siccome Advocati della Chiesa. Regalia E. Petri,

sicut devotus et specialis Advocatus Sanctae Romanae Ecclesiae, con-

sercabit et defendet. Cosi il giuramento di Federico I Barbarossa

nel 1152 '. Ed a cotesto giuramento furono fedeli gl'Imperatori

della dinastia sassone, cioe i tre primi Ottoni e S. Enrico II; fe-

deli i due primi Cesari della dinastia salica, Corrado II ed En-

rico III; fedele Lotario II di Supplinburgo ;
fedele Corrado III,

da cui s'inizi6 la dinastia sveva ossia degli Hohenstaufen: pognamo

pure che in alcun di questi Cesari, come Ottoae I ed Enrico III, al

sincero zelo di protegger la Chiesa e il suo Stato non sempre corri-

!

THEINER, Codex diplomaticus dominii temporal-is S. Sedis, T. I, num. XIX.
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spondesse la temperanza e saggezza dci modi a tal uopo adoperati.

I soli che, spergiurando al Patto imperiale e snaturando la prote-

zione in padronanza, apertamente pretendessero alia signoria so-

vrana in Roma e nelle province papali, e perci6Tompessero guerra

al Papa, quasi a vassallo ribelle dell'Impero, furono i due Ewri-

chi, IV e 7, della dinastia salica, i tre ultimi Cesari di casa sveva

Federico I, Enrico VI e Federico II, ed Ottone IV di Brunswick.

Colla morte poi di Federico II, avvenuta nel 1250, si termin6

la gran lotta dell'Impero colla Chiesa; e i Papi, da iridi in qua,

furono lasciati tranquilli e liberi padrcni del loro Stato. Infatti,

nel nuovo ordine di Cesari che, dopo il grande interregno del

secolo XIII, cominciando nel 1273 da Rodolfo di Habsburg, si

continue non piu interrotto fino ai principii del secolo XIX, niuno

v'ebbe che si arrogasse la sovranita in Roma e presumesse di

dar legge al Papa come a Principe vassallo. Gome Rodolfo, nel suo

amplissimo diploma del 1275, modellato del resto su quei di

Pipino, di Carlomagno, di Ludovico Pio, di Ottone I e di S. En-

rico II, riconobbe la piena indipendenza della Sovranita pontificia

e ne rispetto lealmente i diritti; cosi la riconobbero e rispettarono

i suoi ventisette successori fino a Francesco II; giacche niun caso

e da fare delle sacrileghe farse, commesse in Roma nel 1328 dal

pseudo Gesare Ludovico il Bavaro; e non debbon riguardarsi come

opposizion sistematica ai diritti sovrani del Papa, la moraentanea

rottura di Enrico VII di Lussemburgo contro Glemente V nel 1312,

ne il Sacco di Roma, consumato nel 1527 dall'esercito di Carlo V,

ne altre minori contese di temporalita, avvenute nei cinque ultimi

secoli tra 1'Impero e la Santa Sede.

A stringere adunque esatti i conti, sopra i cinquantatre Impe-

ratori dei Romani che regnarono da Carlomagno a Francesco II,

sei solamente (e li abbiamo qui sopra segnati) furon quelli che

combatterono di fatto e negarono in diritto 1* indipendenza della

Sovranita pontificia, pretendendo che ilPapa fosse suddito all'Im-

pero: gli altri quarantasette, rimasti fedeli al patto imperiale che

riconosceva espressamente la piena e libera signoria del Papa in

Roma e nello Stato di san Pietro, non le fecero mai niuna guerra.

Anzi di quei medesimi seif che sono gia parte cosi esigua della
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serie intiera del Gesari, e formano cosi debol eccezione alia regola

generale dell'Impero; di quei medesirni, non men di quattro,

vale a dir la maggioranza, ritrattarono come ingiuste le loro pre-

tsnsioni e ostilita contro la Santa Sede, e condannaronle. Impe-

rocche Enrico V, col concordats di Worms del 1122, terminando

la gran lite delle Investiture, riconciliossi a stabile pace con

Gallisto II, e die fine alia feroce guerra che egli ed Enrico IV

suo padre aveano per 50 anni tenuta accesa contro la regia auto-

rita del Pontificato. II Barbarossa, colla pace di Anagni del 1176,

confermata a Venezia nel 1177, rinuncio alia podesta imperatoria

e ai piu vitali diritti dell'Imparo su Roma come lamenta il Gre-

gorovius medesimo
'

; ossia, come si esprimono gli Atti di quella

Pace, registrati presso il Pagi
2

,
restUul lealmente al Papa Ales-

sandro III i diritti regali che confessava avergli malamente usur-

pati. Enrico VI, imitatore del padre nell' empia guerra contro il

Pontefice, imitollo altresi nel pentimento; e sui letto di morte,

col testamento che Iasci6 nelle mani del suo siniscalco Marquardo,

ordino che si restituissero al Papa, come vero ed unico lor signore,

le terre della Chiesa gia da se invase. E pentito parimente mori

Ottone IV, detestando la sua ribellione contro la Chiesa, e con

segni di straordinaria contrizioae implorandone ii perdono dai

sacerdoti.

I due soli che non parvero pentirsi, furono Enrico IV e Fade-

rico II; il primo e 1' ultimo dei Gesari che fecer guerra al Papa Re,

ed i piu feroci e ostinati nel combatterla. Benche, anco d' Enrico IV

si narrano i ripetuti pentimenti, 6on cui nelle sventure degli ultimi

suoi anni imploro piu volte il perdono del Papa, giurando di sot-

tomettersi ad ogni suo volere: se non che 1'incostanza e perfidia

sua incorreggibile, dirnostrandolo ai fatti insino all' ultimo menti-

tore insanabile, poco o nulla lascian credere alia sincerita del suo

pentimeato. Goncedasi pur dunque ai propugnatori del Gesarismo

che Enrico non si ricredesse mai di huon senno: egli, e dopo lui,

Federico II, doe fuor d'ogni dubbio, i due piu iniqui e violenti

despoti che abbiano contaminato il trono del Sacro Romano Impero,

1 Vol. IV, pag. 682.
~
2

Nelle Annotazioni al BAROXIO, anno 117G, nn. VI, ViJ.
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rimangono, a conti fatti, i soli Gesari che abbiaa preteso e sian

rimasti fermi nella pretensione di dominare in Roma e nello Stato

papale al di sopra del Papa. Tutti gli altri Gesari, o mai non ac-

camparono cotal pretensione, o espressamente la disdissero come

iniqua: e tutti poi assolutamente, compresovi lo stesso Federico II,

che nei primordii del suo regno abbondo piu che altri in dimo-

strazioni d'ossequio e devozione alia Santa Sede, quella preten-

sione formalmsnte esclusero nell'atto stesso di pigliar I'lmpero,

merce la formola del Patto imperiale, con cui giuravano non sol

di rispettare, ma di difendere eziandio a ogni lor possa le Regalie

di san Pietro, quali i Papi le intendevano, vale a dire, la signoria

suprema del Papa in Roma e in tutto lo Stato di san Pietro.

Abbiamo dunque ragion di ripetere: questa signoria ha per s&

non solo il voto di tutti i Papi, concordissimi nel proclamarla come

diritto indubitato della Santa Sede; ma il voto altresi della mas-

sima parte, anzi di poco men che I'intiero, dei Cesari. II che posto,

e ovvio 1' inferire, che adunque il credere che tal signoria appar-

tenesse non al Papa, ma all'Imperatore come Soprassovrano del

Papa, e un solennissimo errore, definito per tale dalle due piu

auguste ed irrefragabili autorita che in tal questione potessero

dare sentenza.

Ma donde mai, chiedera qui taluno, donde mai trasse origine

siffatto errore? e come pote pigliare si ampia voga presso gli

storici e gli avvocati cesarei, sicche passasse appo di loro quasi

per assioma indubitato? Rispondiamo. Esso nacque da un altro

errore fondamentale, riguardante la natura stessa del Sacro Ro-

mano Impero. Codesti storici, e dietro ad essi il Gregorovius, as-

sumono per cosa certa, che il nuovo Impero, iniziatosi in Carlo -

magno, ereditasse ipso facto tutti i diritti e poteri dell'antico Im-

pero Romano; e come da Roma pigliava anch'esso il titolo, cosi

sopra Roma avesse la medesima padronanza che 1'antico. Questa e

ia tesi che i legulei del medio evo, i cortigiani del Barbarossa, di

Ottone IV, di Federico II, sostenevano a spada tratta : questa la

base, stpra cui cotesti Imperatori fondavano le lor pretensioni

alia supremazia civile in Roma: e questo e il principio, da cui i

moderni deducono ed estendono a tutti i Gesari del medio evo
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cotal supremazia. Siccome poi, a propagare e corroborare tal opi-

nione, insieme coll'adulazione verso il poter cesareo, cospirarono

d'ogni tempo tutte le passion! ostili alia Chiesa; non e meraviglia

ch'ella sia salita presso una certa generazion di scrittori in tanto

credito.

Or bene, questa opinione e una delle piu grandi falsitk storiche.

II nuovo Impero, siccome ebbe tutt'altra origine e ragion d'essere,

cosi ebbe pure uno scopo, una missione, un ufficio, un coraplesso

di attribuzioni e doveri, diversissimo dall'antico. Esso fu istituito

dai Papi a difesa e servigio della Chiesa: in defensionem etpro-

vectum sanctae universaMs Ecclesiae, come scrisse Leone III in

una Bolla, data il giorno medesimo della coronazione di Carloma-

gno
T

;
e coma s'esprimeva Niccolo I, ad salutem ac defensionem

populi Christiani, et ad sanctae Romanae Ecclesiae libertatem et

sublvnvitatem*. Esso non fu che la continuazione del Patriziato dei

Piomani, gia conferito a Pipino ed allo stesso Carlomagno; il quale

col ricevere il titolo piu augusto d'Imperatore e col cinger la

corona impostagli da Leone III, non per6 fece acquisto di nuovi

poteri e diritti, ne" accrebbe d'un sol palmo di terra i suoi dominii

in Italia o altrove; ma bensi ottenne una primazia d'onore sopra

tutti i Principi cristiani, in virtu della quale fu resa piu riverita

ed efficace agli occbi di tutta la Cristianita 1'autorita e 1' ufficio di

Difensore della Chiesa, diAdvocatiissanctiPetri, che gia esercitava

sotto il seraplice titolo di Patrizio. Come adunque il Patrizio, cosi

poi rimperatore, in virtu di tal titolo, altri diritti non avea se

non quelli che conferivagli il suo dove-re medesimo di Difensore

della Chiesa, e il Patto sacrosanto che percio legavalo alia Santa

Sede, e la libera volonta del Pontefice, Capo supremo della Ghiesa,

il quale avealo in servigio e pro della Ghiesa a tal dignita elevato.

Egli era il protettore armato, lo scudo e la lancia della Chiesa; il

fedele campione, il cavaliere di san Pietro, fidelis B. Petri, miles

B. Petri; era il ministro, il devotus e humilis adiutor (come si

sottoscrivea Carlo Magno), e quasi il braccio secolare del Pontefice,

sia per la difesa temporale di Roma e dello Stato di san tietro,

1

Bolla di Leone Hi pel Monastero Gentulense, del 25 dicembre 800.

-

NICOIAI, I. Episi. LXXV11L
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di cui il Pontefice era Sovrano, sia per tutelare e promuovere per

tutta la Cristianita, di dentro e di fuori, contro gli eretici e contro

gl'infedeli, gl'interessi della Ghiesa universale, di cui il Papa era

il Pastore supremo.

L'Imperatore pertanto avea bensi ?era potesta e giurisdizione in

Roma, e nelle province papali ;
ma non era potesta assoluta di

Sovrano, pan al Papa, e molto meno al Papa superiore, come so-

gnano gli avversarii; sibbene ella era potesta delegata, ministe-

dale, di mero Difensore, eppercio subordinata al Pontefice che ne

era la fonte, ed al quale spettava il conferirla a cui gli piacesse

ed allargarla o restringerla entro quei limit! che gli paressero al

servigio della Ghiesa convenient!. Cosi, per concessione o anche a

domanda del Pontefice, Garlomagno, Lotario I, e altri Gesari tennero

in Roma tribunale, non solo coiitro i faziosi o ribelli al Papa, ma

in ogni sorta di cause e litigi; ed esercitarono ampio potere ne'piu

rilevanti affari, come fu per alcun tempo quello di sopravvegliare

all'elezione dei Papi; e ad cssi, come ad Avvocati della Chiesa e

quasi associati alia potesta papale nelle cose civili, i Romani pre-

stavan giuramento di fedelta
; pero colla consueta clausola, Salvo,

fidelitate Domno Papae ', per indicare appunto che la potesta im-

periale era subordinata anche civilmente alia papale, a cui sola

giuravasi fedelta ed ubbidienza in modo assoluto. Laddove pertanto

agli antichi Gesari, da Augusto in poi, la dignita imperiale confe-

riva il dominio supremo di Roma e di tutte le province a Roma

soggette; per contraric, ai Casari del nuovo Impero, creato dalia

Ghiesa, cotesta dignita, egual di nome, ma essenzialmente diversa

di origine, di scopo, di natura, non conferiva che un potere secon-

dario e ausiliare del Papa, epper6 dalla potesta sovrana del Papa

dipendente. In questa dipendenza sta la capitale differenza tra

1'antico e il nuovo Irapero, quanto alia sua giurisdizione in Roma;

in questa, la vera chiave delle relazioni tra 1' Impero e .la Santa

Sede nel medio evo: con essa, la storia di queste relazioni divien

facile e piana, ed ogni enimma e spiegato ;
laddove senza tal chiave

eotesta istoria riesce un mistero indecifrabile, un labirinto, un

1 Cos! nella formola del giuramento, prestato dai Romani ad Arnolfo il tedesco,

nell'S96. Vedi gli Annales fuldenses a quell' anno.
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caos, in cui il malcapitato Storico s' avvolge e s' intrica continua-

mente, senza poterne trovare uscita.

E tale appunto e la sorte che incontra al nostro Gregorovius,

Seguitando la turba degli scrittori regalisti, egli presuppone che il

nuovo Impero, siccome erede nato dell'antico, ne possedesse tutta

la potesta, e che il Barbarossa, per esempio, a buoa dritto si ar-

rogasse la medesima autocrazia, esercitata gia da Costantino e da

Giustiniano. E pianta quindi per indubitabile il principio, che in

Roma e in tutte le terre di san Pietro la suprema signoria giuri-

dicamente spettasse all'Imperatore; anzi, prima ahcor dell'Impero

ei gia la concede a Carlomagno, come semplice Patrizio de'Romani.

Ma nello svolgere tal dottrioa, egli urta ad ogni passo in tali dif

ficolta che a schermirsene non gli basta tutta la sua destrezza e

audacia nell'arte di dissimulare e mentire e travisare i fatti e con-

traddirsi, nella quale gia abbiam veduto ad assai prove quanto

egli sia valente.

Strano, in primo luogo, e il bisticcio ch' egli fa a proposito del

Patriziato, conferito dai Papi al Re Pipino e poi a Carlomagno ;

mentre or vuole che fosse un mero titolo d'onoranza, ed ora un

vero ufficio di avvocazia armata. Infatti, dall'ima parte egli afFerma

essere cos?, maravigliosa che le Lettere pontiftcie a cotesto nome

di Patrizio non associno mai il concetto di Difensore ;
e soggiunge

che avvisatamente i Papi sembra che intendesssro ad escludere

la vera significazione del Patriziato, poiche volevano che questo

fosse, riguardato, non gia come un dritto politico, ma come un

titolo onorifico
1

. E poi dall'altro lato ci assicura, che Pipino

ebbe il titolo di Patrizio da Papa Stefano II, quando questi lo

eleggeva a difensore della Chiesa e delle sue proprieta tempo
-

rali
;
e che di fatto allora il Re Franco assunse la defensio et

exaltatio Eccksiae nel senso spirituale e in quello temporale ;
e

che cio si pare da passi innumerevoli delle Lettere di Paolo I 2

successors di Stefano II: ci assicura che nel Godice Garolino, che

e appunto la raccolta autentica delle Lettere pontificie di quel

tempo, Pipino e denotato col predicate di Defensor o Protector...*

sempre Defensor !
3

: e finalmente, allegato il Borgia che nel

1 Vol. II, png. 316. -
Ivi. png. 315. 3

Ivi, pag. 31G in :
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Patriziato vede Yavvocazia della Ghiesa
,
ci assicura che cio

per il tempo di Pipino e esatto
T

. Ora, come si accordant) tutte

queste aJFermazioni del nostro Autore, coll'altra, che il Patriziato

rion fosse, nel pensiero de'Papi, che un titolo meramente onorifico,

e che nelle loro Lettere al Re dei Franchi mai non associassero a

questo titolo il concetto di Defensor ?

Ma piu strana e la trasformazione che indi a poco egli ci^narra

essere aH'improvviso avvenuta nella natura stessa del Patriziato.

II Patriziato (die' egli) de'Principi Franchi, da uriavvocazia

armata che era, si elev6 ad una podesta di giurisdizione suprema.

Peraltro soltanto dopo lunghi indugi i Papi condiscesero ad accor-

darla
'

2
. Questi indugi tuttavia non furono gran fatto lunghi ; pe-

rocche la rnetamorfosi accadde, a creder suo, nel 774, quando

Carlomagno recatosi a Roma conferm6 ad Adriano I la donazione

di Pipino. Allora nell'anno 774 il diritto onorifico di Defensor

ottenne un valore piu ampio; al Patrizio de'Romani fu data la

giurisdizione suprema su Roma, sui Ducato (romano) e sulle pro-

vince dell'Esarcato. II Pontefice che in quei paesi non aveva che

1' amministrazione del governo, divento suddito al Re dei Fran-

chi
3

. E suddito rimase da indi in poi, secondo il Dostro Storico;

suddito si professb Leone III, succedendo nel 796 ad Adriano e

rinnovando con Carlomagno il patto patriziale; e piu che mai sud-

dito gli si fece, ribadendo le proprie catene, nell'800, quando il

creo Imperatore ;
e sudditi si riconohbero ai seguenti Imperatori

tutti i Papi seguenti, che ad ogni nuova coronazione imperial e

rinnovavano il proprio vassallaggio sotto la podesta deH'Im-

pero
4

. II qual costume duro, fino a tanto che la gran rivoluzione

del fanatico Ildebrando non ebbe cominciato a svineolare nel se-

colo XI il Papato, come da altri ceppi, cosi da quello del Patri-

ziato regio
5

;
e poi la disfatta del Barbarossa a Legnano non ebbe

costretto 1' Imperatore medesimo a rinunciare ai piu vitali diritti

dell'Impero
G ed a riconoscere il Pontefice come Principe in-

dipendente di Roma 7
.

In verita, questa sudditanza spontanea de' Papi ai Re Franchi,

1 Vol. II, pag. 311, in nola.
2

Ivi, pag. 318. 3
Ivi, pag. 403.

4 Vol. IV, pag. 191. 5
Ivi.

6
Ivi, pag. 682. 7

Ivi, pag. 683.
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questo cangiare di lor moto proprio il difecsore in Padrone, questo

prostrarsi de' Pontefici, divenuti poc'anzi, per mirabile concorso

di event! provvidenziali, sovrani indipendenti di Roma, a vassal-

laggio volontario verso tin Principe straniero, il quale, benche oggi

amico e devotissimo, potea domani cangiarsi in nernico od almeno iu

imperioso ed incomodo esattore; tutto questo, diciamo, troppo male

si accorda coi veri interessi del Papato, e soprattutto con quelia

liberta e indipendenza, di cui tutti i Papi furon sempre gelosissimi

custodi, siccome importantissima al buon reggirnento della Chiesa

universale. E peggio ancora ci6 s' accorda coll'indole de'Papi, quale

ii Gregorovius ce la suole dipingere. Gcme mai essi, cosi furbi e

scaltri politici, avrebbero commesso un cosi enorme sproposito?

Essi, cosi ambiziosi di dominio, cosi avidi di potere, cosi orgogliosi

verso i Re, come mai si sarebbero aH'improvviso tramutati in modo

da imporsi sul collo essi medesimi il giogo, facendosi sudditi e

vassalli altrui ed accordando ad altri quelia giurisdizione suprema
di cui essi erano in possesso? Che se do e incredibile di verun

Papa, molto piu e assurdo a credersi di un Adriano I, quel cosi

astuto e ingordo cacciator di dominii, che il Gregoro?ius ci rap-

presenta; il quale nondimeno sarebbe stato il primo a fare quel

gran passo nel 774 e a dar Tesempio, seguitato poi cecamente

dagli altri Papi fino a Gregorio VII. Ne vale il dire, cbe a cio

s'inducessero i Papi per necessita di difendere la Chiesa e il suo

Stato temporale; perocche a tal difesa era bastevolissima Yavvo-

cazia armata, data ai Re Franchi sotto il titolo, prima di Patrizio

e poi d'Imperatore, con esso i diritti e poteri ministeriali che le

andavano naturalmente congiunti; senza che fosse d'uopo accon-

discendere, anzi discendere ed abbassarsi fino ad accordar loro la

potesta sovrana dello Stato.

A dare adunque per vero e storicamente certo, come fa il nostro

Autore, un fatto di tanto rilievo, e al tempo stesso cosi incrsdi

bile, convien dire che egli abbia alle mani un nerbo di prove e

document! inconcussi che lo dimostrino ad evidenza. Niente affatto.

Unica prova, unico documento, & la parola stessa del Gregorovius;

e voi cercate indarno in tutta la sua Storia un testo di antico cro-

nista, non che un diploma, un atto, una memoria autentica qual-
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siasi, di cotesta concessione, ossia cessiom, fatta dai Papi nel 774

ai Re.Franchi, delFautorita sovrana in Roma e nelle sue province:

fatto capitalissimo, per tutta la storia seguente del medio evo. II

Gregorovius 1'aJFerma, e basta: egli 1' assume per cosa indiibitata, e

sopra tal assunto innalza e spiega a piene vele per tutto il medio

evo la sua teoria dell'Impero e della sovranita imperiale sopra i

Papi vassalli; ma senza mai brigarsi di provar nulla; onde il let-

tore, che vorrebbe pur trovare una volta il fondamento sodo di

cotal teoria, e spera che gli si faccia quandocbessia almeno intra-

vedere, e condannato a vedersi perpetuamente deluso.

Ma non e marariglia, cbe il Gregorovius Don recbi qui niun do-

cumento; egli nol reca, ne pu5 recarlo, perche al mondo non c'e.

Bensi gran maraviglia dee fare la sicumera e baldanza, con cui

egli lancia per assioma storico un fatto, di cui non esiste niun

vestigio autentico; e maggior maraviglia ancora la sfrontatezza,

colla quale dissimula o nega e rigetta le prove e i document! au-

tentici che quel fatto dimostrano storicamente falso.

Primo argomento di tal falsita, ed argomento fortissimo, comeche

negative, e il silenzio perpetuo de'Papi. Se i Papi veramente fe-

cero nel 774 quella spontanea cessione di sovranita che il Grego-

rovius afferma
;
e se in virtu d' essa si riconobbero da indi in poi,

almeno per alcuni secoli, vassalli del Patrizio e dell'Imperatore;

egli sarebbe pur cosa strana che in tutte le memorie del Papato

non se ne trovasse niuna traccia. Eppure tant'e. Percorransi tutti

i Regesti de' Papi, le loro Epistole, le Bolle o Atti qualsiansi ;
non

vi si trovera mai una sillaba che accenni a quel fatto, non un motto

che indichi avere i Papi quandochessia professato vassallaggio al

Patriziato o all'Impero da essi creato. Al contrario, tutti i Regesti

papali da Adriano I in qua son pieni di testimonianze positive che

escludono formalmente cotal vassallaggio, ed attribuiscono unica-

raente alia Santa Sede la potesta sovrana in Roma, e dimostrano

come i Papi nel Patrizio e indi nelF Imperatore perpetuamente

riconoscessero, non gia un Signore a cui eglino fosser sudditi, ma

solo un Difensore, obbligatosi con patto giurato a proteggere, man-

tenere e difendere le giustizie di san Pietro, ed a promuovere nello

spirituale e nel temporale 1'esaltazione di Santa Ghiesa, siccome



668 14 STORIA DELIA CITTA DI ROMA NEL MEDIO EYO

figlio devoto o leal campione della medesiraa, epperci6 soggetto,

nell'esercizio di tal ministero, al Capo della Chiesa, da cui ne avea

ricevuto coll' incarico i poteri. Ma il Gregorovius, come di quel

silenzio non fa niun caso, cosi di tutte queste testimonianze papali,

il cui tenore non gli e pun to ignoto e della cui autenticita non puo

accampar dubbio, non si briga punto piu che se al mondo non fos-

sefo; o se pur talvolta vi ferma sopra lo sguardo, egli e sol per

gridare all'usurpazione, alia prepotenza de'Papi, chiamandoli tutti

in un fascio pretendenti temerarii e violatori sfacciati dei diritti

imperial!
r

.

ColJa medesima disinvoltura poi e franchezza, colla quale egli

afferraa la sua tesi senza mai provarla, e si mette sotto i piedi

1'autorita contraria de'Papi; colla medesima ei si ride altresi dei

documenti imperial]' e di tutti gli altri inonumenti storici che a

quella tesi contraddicono. II Frammento Fantuzziano 2
,

cosi ben

illustrate dal dottissimo Troya
3

,
e il piu antico e autorevole testo;

bencbe mutilo, del patto e della donazione di Pipino; e in esso la

piena sovranitk del Papa nelle terre della donazione e espressa a

chiarissime note: Sub omni integritate aeternaliter concedimus,

nullam nobis nostrisque successoribus infra ipsas termination's po-

testatem reservatam etc. cio che s' accorda interamente colle parole

d'Anastasio Bibliotecario, il quale nella vita di Stefano II narra

che Pipino quelle terre consegno al Papa perenniter possidendas

atque disponendas; non solo possidendas, che importerebbe mera-

mente il dominio utile, ma disponendas, che significa dominio

sovrano ed assoluto. Ora cio basta al Gregorovius. perche senz'altra

prova ei rigetti il Frammento come documento apocrifo, di cui

non v' ha bisogno oggidi di fare pur parola
4

. Parimente, il Liber

Pontificalfs che va sotto il nome dell'Anastasio Bibliotecario or

ora mentovato, e riverito da tutti come un de'piu autentici e pre-

ziosi monumenti di quella eta, e dal Gregorovius medesimo vien

citato di continuo come autorita gravissima. Ma quest' autorita di-

1

Vedi, per esempio, vol. V, pagg. 209, 211.
-

FAKTUZZI, Monumenti Ravennati, torn. VI, pagg. 264-267.
3
TROYA, Codice diplomatico IwigobardiQO, num. DCLXXXl.

4
Vol. II, pag. 332 in nola.
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venta agli ocelli suoi tutto ad un tratto bugiarda, quando Anastasio,

all' anno 774, narrando della cosi detta donazione di Carlomagno,

confermazione di quella di Pipino si fa a noverare e definir le

terre della donazione, per designationem confinium, sicut in cad-em

donatione continere monstratw, colla celehre formola : A Lunis cum

insula Corsica ecc.
;
e sono appunto quelle della Donazione di Pi-

pino nei Frammento Fantuzziano. II Gregorovius ammette tutte le

altre particolarita
1

della narrazione di Anastasio; ma qui s'inca-

glia all'improvviso, e rimanda il racconto fra le storielle da

fiaba 2 e crede il narratore ingannato da carte false, se pur non

fu un falsario egli medesimo. II Gregorovius concede che una do-

nazione vi fu; concede che Carlo confermo quelia medesima di

Pipino; ma quanto al contenuto di essa, quanto al novero e ai li-

miti delle terre donate, quanto all'ampiezza dell'autorita ricono-

sciuta nel Papa, insomnia nella sua vera essenza cotesta dona-

zione, die' egli, ci e ignota
3

: e un buio impenetrable, in cui

dopo tanti secoli e omai indarno sperare che altri faccia luce.

In quest o buio nondimeno egli vede chiaro che Carlomagno pur

sempre serb6 a se il supremo dominio delle province donate,

quantunque di tal riserva non si abbia la menoma traccia; vede

chiaro che a Carlomagno, come Patrizio, allora fu data la giuris*

dizione suprema su Roma, sul Ducato e sulle province dell'Esar-

cato benche di do niun documento parli; vede chiaro che da

quel di il Pontefice divento suddito al Re dei Franchi
4

e sud-

dito volontario, essendo egli medesimo condisceso ad accordare al

Re la giurisddzione suprema
5

, quantunque a tal cessione e a tal

sudditanza contraddicano tutti gli atti de'Papi. Per tal guisa, ri-

gettando come falsa la narrazione di Anastasio e foggiandosece

1 A proposito di una di queste particolarila, slrano e 1'errore in cui cade il

traduttore del Gregorovius. Dove 1'Autore scrive, sulle tracce di Anaslasio, che

Carlomagno, in san Pielro di Roma, liess die Pipinische Schenkungsurkunde
von Carisiacus verlesen, cioe, fece leggere il diploma della Donazione di Pipino,

di Carisiaco; il Manzato traduce: faccva leggere a CARISTACO la scritta della

Donazione di Pipino (Vol. II, pag. 401); trasformando cosi, con metamorfosi

inudita, in un letlore il regio castello di Carisiaco (Quiersy in Francia), da cui

Pipino avea segnalo il suo diploma.
- Vol. II, pag. 402. - 3

Ivi, pag. 403. - 4
Ivi.

5
Ivi, pag. 318.
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un'altra tutta di suo capo, il Gregorovius perviene a capovolgere

interamente la storia di quel grand' atto : la donazione di Carlo -

magno al Papa si cangia in una donazione del Papa a Garlomagno :

questi ebbe dal Papa la sovranita in Roma e nel Ducato, dove ne

egli ne Pipino avean finora avuto mai signoria ;
e il Papa fece il

bel guadagno di scendere dal grado di Sovrano a quel di suddito.

Ne apersuadere il Gregorovius dell'autenlicita della narrazione

di Anastasio gioverebbe punto il ricordargli che il testo della do-

nazione da lui rifiutato come apocrifo, si trova in tutti assoluta-

mente i codici di Anastasio
;
e che il medesimo e ripetuto e con-

fermato da Leone Marsicaao, Cardinale Ostiense, nel suo Chronicon

Casinense, dal Cardinal Deusdedit nella sua Collectio Canonum;

dai Gesta Albini, dal Chronicon Farfeme; da Pietro Manlio, ca-

nonico della basilica Vaticana, neH'opuscolo da lui dedicato ad

Alessandro III; da Cencio Camerario nel Liber Censuum; e da altre

autorita gravissime. Egli persiste a crederla una storiella da

fiaba o piuttosto una fiaba da storiella
;
e ci assicura die fuor

d'Anastasio, nou v' ha alcun croaista che sappia di questa dona-

zione
J
.

A nulla parimente approderebbe il rammentargli, che la dona-

zione, narrata da Anastasio, si trova confermata col medesimo com-

preso di tcrre, e con termini esprimenti la pienissima e libera

sovranita del Papa
2

,
nei varii Diplomi o PrMlegi De, Regalibus

B. Petri, che, da Ludovico Pio in poi, gl'Imperatori solevano,

prima d'incoronarsi, giurare; la serie autentica dei quali puo leg-

gersi nel Codsx diplomaticus domrnii temporalis S. Sedis, pub-

blicato, son pochi anni, dal Theiner. Di cotesti diplomi ii Grego-

rovius si sbriga con facilita meravigliosa, dichiarandoli d' un sol

1 Vol. II, pag. 402 in nola.

2 In vestro permaneant iure,, principatu alque dicione... ad utendum et

fruendam atque dispomndum. Cosl Ludovico Pio, parlando delle terre di S. Pie-

iro; delle quali promelte bensi al Papa la protezione e difesa, ma in modo che

nee a nobis quacumque parle minuatur vestra potesfas... ; e soggiunge : Nul-

lamque in eis (lerritoris) nobis pariem aut potestatem disponendbi vvl iudicandi.

subtrahendive aut minorandi vendicamus, nisi quatenus ab illo, qui eo tern-

pore huius sanctae Ecclesiae regimen tenuerit, rogati faerimus. THEINER, Codex

diplom, etc. torn. I, num. III.
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fiato bugiardi ;
doe falsificati Q interpolati in quei tratti che a lui

non garbano ;
senza tuttavia pigliarsi mai il fastidio di accennare

di cotali interpolazioni o falsificazioni niuna prova. Cosi, il celebre

diploma di Ludovico Pio, dell' anno 817, che comincia: Ego Lu-

dovicus, fu, a parere del nostro Storico, falsificato con addizioni,

ai giorni di Gregorio VII, affine di dare un fondamento antico e

largo alle pretensioni di Roma l
. Parimente falsato e destinato

a servire di fondamento alle intemperariti pretensioni di Roma 2

e, agli oechi suoi, il diploma di Ottone I, del 962 ; benche se ne

conservi tuttora nell'Archivio Vaticano 1'autografo in membrana

caerulea originaU literis aureis conscripta, donde il Theiner trasse

la ristampa che ne ha ultimamente fatta
3

. La stessa macchia

di falso pesa sul diploma di sant' Enrico II del 1020; perocche

esso a somiglia per tutto a quello di Ottone, so si faccia eccezione

di alcune addizioni concernenti Fulda e Bamberga
4

. E siccome

scpra quello di Enrico II, di Ottone I, di Ludovico Pio (esemplati

essi medesimi sopra le donazioni di Pipino e di Garlomagno de-

scritte da Anastasio e dal Frammento Fantuzziano) si esemplarono

perpetuamente i diplomi dei seguenti Gesari; cosi dovrebbe dirsi

anche di tutti questi, essere merce bugiarda e adultarina.

Se non che il Gregorovius, avvedendosi dell'abisso in cui tal

sistema di critica diplomatica i! trascinava, s'arresta ad un tratto,

e con un'ardita e lesta evoluzione si Irae, ossia crede trarsi, fuor

d'impaccio. Giunto ad Ottone IV, non glibasta 1'animo di spacciare

per falso il diploma, riconosduto da tutti per indubitatamente auten-

tico, con cui questo Principe, chiamato da Innocenzo III all'Impero,

il di 8 giugno del 1201, giuro, secondo ii costume dei novelli Im-

peratori, fedelta e ubbidienza al Papa, promettendo leal difesa

allo Stato di san Pietro e riconoscendo in questo la piena signoria

del Pontefice, cum cmni iurisdictione, districtu et honors suo
5

. II

Gregorovius adunque accetta per autentico il diploma di Ottone IV,

e indi quel di Federico II del 1213, e quel di Rodolfo di Habsburg
del 1275 che rimase poscia legge irrefragabilc dell'Impero; ma

1 VoL III, pag. 41. - 2
Ivi, pug. 412.

3 Codex diplomat, torn. I, num. IV. 4 Vol. IV, pj
5

TIISTSRR, Codex diplomat, torn, I, num. XLIV.
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ei non s'avvede che con tale accettazione viene a rovesciare di

propria mano la tesi che fmora egli avea sostenuta, della Sovra-

nita imperiale in Roma e nello Stato romano. E come gli accada

queslo rovescio, eccoci a spiegarlo in pociri tratti.

Notisi primamente, che Ottone IV nel suo diploma, riconoscendo

ia piena Sovranita. del Papa nelle terre ivi enumerate (A Radico-

fano usque Ceperanum, Exarchatus Ravennae, Pemtapolis, Marchia,

Ducatus Spoletanus, Terra Comitissae Mathildis, Comitaius finite-

norii cum aliis adiacentibw terris, expressis in multis privilegiis

Imperatorum a tempore Lodoyci), professa di non far altro che

una restituzione, rilasciando al Papa liberi i diritti che Enrico VI,

11 Barbarossa ed altri Imperatori aveangli per 1' innanzi usurpati :

Has omnes terras RESTITTJAM ET DIMITTAM cum omni iurisdictione,

districtu et honore suo. II Gregorovius rimpiange a calde lagrirae

che Ottone con quest'atto, confermando la Sovranita del nuovo Stato

ecclesiastico, rinunciasse all'antica autorita che I'lmperatore aveva

esercitato sulla maggior parte d' Italia
1

;
e questi rimpianti,

come gia li avea fatti a proposito del Barbarossa, lamentando che

colla Pace di Anagni e di Venezia egli immolasse i diritti piu

vitali dell'Impero e la potesta imperatoria su Roma
;
cosi li rin-

nova, quando viene a parlare del diploma
*

di Federico II ove son

ripetute le formole di Ottone IV; e con maggior amarezza poi,

quando narra di Rodolfo, che col suo diploma del 1275 confermo

lo Stato ecclesiastico, rinuncio agli antichi diritti imperatorii, ad

ogni dignita ed a qualsiasi potere sulle terre di san Pietro e su

Roma 3

;
e infine, quando racconta dei Principi di Alemagna, che

confermando nel 1279 ad una voce con atto solecne il diploma di

Rodolfo, e prestando reverenza alle dottrine d'Innocenzo III,

senza piu starsi in forse, protestavano che I'lmperatore ricevwa

Finvestitura della sua podesta dal Papa, al cui servigio ei doveva

porre la sua spada temporale
4

. Bla si consoli il nostro Storieo

e cessi omai il suo piagnisteo. Come il Barbarossa, ripentito a Ve-

nezia, cosi Ottone IV e Federico II e Rodolfo nell'assumere Tim-

pero, non rinunciarono a niun antico diritto, a niuna legittiraa

1 Vol. V, pog. 82. 2
lyi, pag. 115. 3

Ivi,pag. 532. - <
Ivi, pag. 535.
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pretensione dell'Impero, ma bensi alle usurpazioni che, a danao

dell.a Sovranita papale, alcuni Imperatori, da Enrico IV in qua,

aveano fatte
;
essi non fecero al Papa nuove concession!, ma sem-

pliceraente restituirono e professarono di restituirgli quel ch'era

gia suo dai tempi di Pipino, di Carlomagno e di Ludovico Pio, i

cui atti confermano. E i Principi dell'Impero nel 1279, ricono-

scendo nell'Imperatore non altro che 1'Avvocato della Ghiesa, il

quale riceveva dal Papa la sua podesta, e in servigio del Papa, e

percio con dipendenza dal Papa medesimo, doveva esercitarla, se-

guivano in cio non pur le dottrine dlnnocenzo III, ma la dottrina

perpetua di tutti i Papi, anzi di tutti gl' Imperatori, che con Carlo-

magno e con Rodolfo (salvo i pochi ribelli che sopra noverammo,

e dei quali eziandio i piu si ricrederono) altra dottrina mai non

professarono intorno alia natura, allo scopo, ai doveri e ai diritti

del Sacro Romano Impero.

Cio posto, e falso il dire col Gregorovius che, pel diploma di Ot-

tone IV, K per la prima volta si fissarono i limiti dello Stato della

Chiesa
T

;
che esso diploma fu il primo fondamento autentico

della signoria pratica (doe della libera e piena Sovranita) del Papa

nello Stato della Chiesa
,
e che in virtu d'esso le primitive

donazioni da Pipino in poi, delle quali non si poteva dar prova, si

tramutarono in undocumento di valore genuino edincontestabile
2

;

quasi che prima di quel diploma, prima del 1201, la Sovranita

papale non avesse niun fondamento autentico; e con quel diploma

venissero d'un tratto a cangiarsi le fortune temporali della Santa

Sede, a cangiarsi la natura politica dell'Impero, a cangiarsi il com-

plesso delle relazioni tra 1'Impero ela Santa Sede. L'Atto mede-

simo di Ottone IV, ammesso per autentico dal Gregorovius e ri-

conosciuto per valido da tutti gl' Imperatori che vennero dopo
3

,

dimostra tutto 1'opposto. Infatti, dall'una parte in esso a si pren-

deva a fondamento il Diploma di Ludovico I
4

,
doe si riconosceva

1'estensione dello Stato pontificio e il diritto sovrano del Papa,

quale si legge nel diploma di Ludovico Pio. D' altra parte, ivi Ot-

tone professava di non far altro che una restituzione.

1 Vol. V, pag. 82. - 2
Ivi, pag. 83. 3

Ivi.
4

Ivi.

Serie X, vol. Ill, fac. 654 43 5 settemlre 187"S
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Dunque Ottone non fissava per la prima volta i limit! dello Stato

della Chiesa; ma rinnovava quei di Ludovico, che son quei mede-

siini di Carlomagno, espressi da Anastasio nella Donazione del 774,

dal Gregorovius rifiutata. Dunque Ottone non poneva il primo fon-

damento autentico della Sovranita papale; ma riconosceva per

autentico e valido quei che leggevasi nel diploma di Ludovico Pio,

di Ottone I, di Enrico II e di altri Imperatori, in multis privilegiis

Imperatorum a tempore Lodoyci. Dunque le primitive donazioni da

Pipino in poi non si tramutarono allora, in un documento di

valore genuine ed incontestabile ; ma furono riconosciute come

aventi anch' esse gia ab antico siffatto valore
;
del quale se elle

fossero mancate, il diploma medesimo di Ottone, benche genuino

di fatto, sarebbe riuscito, non pur contestdbile, ma nullo e falso in

diritto, siccome fondato su document! falsi o dubbii. Dunque le

falsificazioni che il Gregorovius immagina essersi fatte, ai tempi

di Gregorio VII, negli antichi diplomi di Ludovico, di Ottone I, di

Enrico II, a per servire alls intemperanti pretensioni di Roma
,

sono meri sogni dell'Autore: tanto piu, che la ragione, per cui egli

s' induce a tener quei diplomi per falsificati, cioe la soverchia esten-

sione delle terre di 3an Pietro e la piena Sovranita ivi attribuita

al Papa; questa ragione, diciamo, non ha piu niun valore; dopoche

nel documento incontestable di Ottone IV questa medesima esten-

sione e Sovranita vien riconosciuta come diritto antico de'Papi,

dai tempi di Pipino e Carlomagno e Ludovico. Che se fin da quei

tempi piena era la Sovranita de'Papi nelle terre di san Pietro;

dunque la dottrina del Gregorovius, che il Papa divenisse nel 774

suddito del Patrizio, e poi dell'Imperatore; che Carlomagno e i

suoi successor! avessero, in Roma e in tutto lo Stato papale, la

giurisdizione sivprema, la potesta sovrana, sicche il Papa non fosse

die un loro vassallo; e dottrina al tutto falsa, e dimostrata per tale

a quei medesimi document! che egli e costretto ad accettare, come

di valore incontestaMle. Dunque la sua teoria favorita, della So-

vranita imperiale in Roma e nello Stato romano, viene a sfasciarsi

da s6 medesima nelle sue mani. Dunque infine, tutto il suo sistema

storico, quanto ai diritti dell'Impero in Roma e alle relazioni poli-
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tiche degl'Imperatori co'Papi
- -

questions capitalissima nella

Storm di Roma del medio evo, e un sisteraa radicalmente falso e

antistorico.

Di quanti errori poi questo errore radicale sia perpetuamente
fecondo presso il nostro Storico, ogni savio lettore pu6 di leggieri

presumerlo ;
e se a noi nol vietassero le angustie dello spazio, ci

sarebbe agevole trarre in mezzo una gran turba di cotesti errori

secondarii, plebe minuta di cui son popolate le pagine della sua

Opera ;
e con cio, oltre al porre in maggior evidenza la falsita della

sua tesi, ci verrebbe fatto di mostrare altresi le infelici sue ma-

niere nel difenderla, cioe i sofismi, i cavilli, le reticenze, le dissi-

mulazioni, le audaci menzogne a cui, per sostenerla, e costretto

ricorrere; degno corteggio e indispensabile a siffatte cause. Ma
basti in tal materia quel che ne abbiamo finqui ragionato per le

general!.

Rimane ora one veniamo all' ultima delle tre questioni, che ab-

biam promesso di esaminare nella parte civile della Storia del

Gregorovius, cioe alia Lotta dell'Impero col Papato. Ed ella sara

argomento d'un altro articolo, con cui porrem fine alia nostra re-

censione critica.



TL RAZIONALISMO
E LA LIBERTA DEL PENSIERO

I.

Non vogliamo negare che, se le parole si prendono nella lore

ordinaria e letterale significazione, il secolo presente non debbasi

chiamare secolo della luce. Infatti, dai fiammiferi alia fulgidissima

luce elettrica, mille modi si sono escogitati di trarre la illumi-

nazione dalle materia infiammabili, e dove, un secol fa, si girava

per le citta, nottetempo, a tentoni, ora nelle vie secondarie, nonche

aelle primarie, la notte e tramutata in giorno, tanto sono spesse

e tanto rifulgenti le fiammelle che rischiarano da per tutto le te-

nebre notturne. Ma qualora dal senso letterale passiamo al figurato,

nulla v' e piu di falso di quella frase, poiche, a tutto rigore e in

verita, questo e il secolo delle tenebre intellettuali. I principii falsi

si sono tramutati in altri falsissimi; neirordine speculative e nel

pratico niente v'e di stabile e fisso; il vantarsi seguace della verita

si ha quale onta; e perche i periodici abbiano grandissima diffu-

sione e le opere stampate grande smercio, bisogna che sia noto

che gli scrittori non sono pedissequi della verita, ma liberi d'ogni

freno, si mostrino inchinevoli a trascorrere la dove le private pas-

sioni o i pubblici tumulti gli sospingono. Ben sappiamo che nella

Chiesa del vero Dio vi ha cuori sinceri e menti rette, che formano

1'eletta schiera dei seguaci del vero anche nelle scienze umane;

ma se si ragguaglia questa schiera al numero tragrande degli

:altri, la si pu6 dire piccol gregge, pusillus grex. E questo e un

fatto che da molto a pensare e dovrebbe dar molto a pregare e ad

operare, perche il danno diventa, ad occhi veggenti, ogni giorno

piu grande e piglia 1' aspetto di irreparabile.

II.

Quando ai tempi di Leone X, tutte le furie d' inferno scatena-

jonsi contro Dio e la sua Chiesa, a guisa di un sistema tutto
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acconcio a scindere la unita cattolica e recare lo scetticismo ne!

campo della filosofia, s'inaugur6 il razionalismo. Allora intende-

vasi per razionalismo, che ogni uomo particolare dev'essere il

supremo giudice nella interpretazione della Bibbia e che Turn ana

ragione individual^ dev' essere il supremo criterio di ogni verita

filosofica, speculativa e pratica. II razionalismo, cosi inteso, si di-

mostrava a primo aspetto figlio della superbia e inconciliabile

coll' esistenza della vera religione e col sincero progresso filoso-

fico. Imperocche, se di quella parliamo, il senso privato nella

interpretazione della Bibbia e direttamente opposto a quel prin-

cipio di unita di magisterio che e il cardine essenziale della Chiesa

cattolica, e senza il quale ipso facto cesserebbe dali' essere quella

ch'e, cio6 Chiesa di Gesu Gristo, colonna e fondamento della ?e

rita. Inoltre, la fiacchezza deH'umana mente, considerata nell' es-

sere suo assoluto, la discrepanza degli umani intendimenti, la forza,

la voltabilita delle passioni, nell'impeto delle quali a mala pena la

ragione discerne il vero e lo segue, la incapacita della massima

parte degli uomini a cogliere il netto nella spiegazione di oscuri

detti
;
dovevano naturalmente recare una infinita varieta nella in

terpretazione anco dei punti fondamentali della religione, e quindi

scindere quell' unita della Chiesa chel'e essenziale e sostituire

alia medesima innumerabili sette, o religioni diversissime. E questo

accadde dai tempi di Lutero fino a noi, ed e un luculentissimo fatto

che il razionalismo applicato alia religione la distrusse e creo

in sua vece- la superstizione; che altro non e il protestantesimo

proteiforme, preso nel suo aspetto meno empio, meno pazzo e meno

assurdo.

III.

Egli e ben vero che considerate il razionalismo alia maniera che

dicevamo, di prima fronte, non parrebbe inimico della filosofia,

anzi sembrerebbe che da questa fosse assolutamente richiesto,

Imperciocch^ ii criterio de' veri fiiosofici e la ragione e non punto

1'autorita; ne si debbe accettare come parte integrants della filo-

sofia altro che i principii che riftilgono nella loro evidenza e cer-

tezza alia mente umana, e le illazioni che deduconsi logicamente
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dai principii medesimi. Tulto cio Che a que' principii non appar-

tiene, ne e parte di coteste illazioni, non ispetta alia vita della

filosofia, ed e fuora della suanatura. Egregiamente! Ma introdotto

una volta nello studio della filoscfia quel razionalismo con tutta

la sua super bia, la quale n'e, diremmo quasi, la forma essenziale,

ognuno si arroghcra il diritto di creare una novella filosofia, e

sopra le essenze e le facolta di tutta le cose si metteran fuori

dottrine sempre mai nuove e coatrarie a quelle che ci lascio la

sapienza dei nostri maggiori. Cosi, dove si dovrebbe avere una

sola filosofia, perche una sola e natura, di cui essa e intcrprete,

vi saranno tante filosofie, quanti potranno essere quelli ch-e stu-

diauo la natura, e per manco di acume, e per leggerezza di rnente,

o per disio di rinomanza, la vogliono vedere in maniera alFatto di-

versa da quelle ond'altri la videro. Ne altramente accadde di fatto,

e all' unica scuola di filosofia sostituironsi cento, mille e mille

scuole
;
ne vi ha povero filosofetto il quale, appena capace di anna-

spare malamente un qualche discorso, non voglia dare il proprio

sisteraa e la propria filosofia. Anzi gli stessi scolari, in virtu di

quel principio, si adergono a giudici dei proprii maestri, e alia

filosofia che si da dalla cattedr a si oppongono novelle filosofie che

gl' imberbi giovinetti improvvisano dalle panche. Per la qual cosa,

come il razionalismo fu il dislruttore della religione cosi fu il cor-

rompitore della filosofia, e dove egli domina altro non abbiamo che

ruine, errcri, leggerezze, confusione ed orgoglio.

IV.

Tuttavia il razionalismo, fin che resta con questa forma, si pufr

combattere coi medesimi principii. Infatti se discorriamo nel campo
della religione, la ragione stessa, bene adoperata ci ammaestra

ch' ella non e ne puo essere 1' unico e supremo criterio di verita

speculativa e pratica, e coll'irrefragabile forza del raziocinio noi

possiamo provare da passi luculentissimi della Bibbia che il primo

ed infallibile maestro della Chiesa cristiana, in cui s'incentra tutto

il magistero cristiano, e il successore di Pietro e Vicario di Gesu

Cristo, e che in esso risiede la pienezza dell'auft)rita e del potere

necessario, sufficiente cd opportune per reggerc, in tutte le circo-
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stanze, la Ghiesa di Dio e condurre gli uomini alia salute. Uom che

sappia discorrere pu6 ben dare di che filare a'protestanti, i quali

millantansi razionalisti al raodo teste
4

indicate, e puo coi loro stessi

principii strignerli e superarli.

Egualmente diciamo nel campo della filosofia : dove in forza del

principii di quel medesimo razionalismo, possiamo dimostrare

quanto egli sia nocivo il dispregiare 1'autorita altrui, e il volere

farla da maestro prima di essere stato paziente e studioso discepolo,

quanto sia vantaggioso alia filosofia il ragguagliare le sue verita

dedotte scientificamente da' principii e dai fatti, con la divina rive-

lazione, la quale non puo essere macchiata d'errore; sebbene il

metodo filosofico non ammetta 1'autorita di questa medesima rive-

lazione come intrinseco e naturale criterio della scienza.

Per la qual cosa il razionalismo preso alia maniera indicata,

secondo la quale la ragione individuale dovrebbe essere 1' ultimo

criterio di verita, e certamente un'arma molto nocevole alia fede ed

alia scienza, ma pur un'arma che si pu6 strappare di mano a chi

d'essa si fa forte, e adoperarla gagliardamente contro lui stesso. E di

questo si avvidero que' razionalisti, che oggimai possiamo chiamare

vetusti. Ond'e che non tardarono gran fatto a dare al razionalismo

una novella forma, non punto badando se questa forma sia o non

sia contraria alia essenza stessa del razionalismo.

V.

Adunque col nome di razionalismo vollero intendere un sistema

filosofico, in virtu del quale 1'uomo non deve accettare verita alcuna,

sia speculativa sia pratica, la quale non possa essere scientifica-

mente dimostrata coi principii dell'umana ragione e da essi evi-

dentemente dedotta. In questa seconda forma del razionalismo la

guerra al soprannaturale e direttamente ed apertamente dichiarata.

Ma in essa vi furono due gradi, dal primo de' quali si discese al

secondo con facile progresso. Nel primo grado si affermava di non

accettare s'emplicemente il soprannaturale, essendo cosa ripugnante

(il che e falsissimo) all'indole razionale deU'uomo, credere do

che alia ragione e incomprensibile, n6 potendo la bontk di Dio e

la sua saggezza obbligarlo ad un atto, cui riluttano le sue facolta
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natural!. Nel secondo grado poi si afFermava, con potere non essere

assurdo tutto do che nel campo della speculativa e della pratica,

non e virtualmente contenuto nei primi principii della umana

ragione, ne da essi puo venire con umano discorso evidentemente

dedotto. fi manifesto che nel primo grado si ricusa di sottomettersi

al soprannaturale, ne si vuol credere; nel secondo si nega la pos-

sibilita del soprannaturale medesimo e della fede. La contradizione

che esiste tra razionalista, considerate il razionalismo a questo

modo, e cristiano e manifestissirna; e perci6 segue che a mano a

mano che cotesto razionalismo si dilata, debba la religione cristiana

allontanarsi e cedergli il posto. Imperocche il soprannaturale ap-

partiene alia essenza del cristianesimo, ne di cio dubitarono i

patriarchi dello stesso protestantesimo ; sebbene, nel determinare

i punti del medesimo soprannaturale, si dividessero in isvariate

sentenze, a cagione del razionalismo raffazzonato alia prima forma,

da loro ammesso e caldamente promosso.

VI.

II protestantesimo, in virtu del suo principio razionalistico,

scisso in innumerabili sette, al prendere che fece piede la novella

forma del razionalismo, lascio per poco di suddividersi e frazionarsi

all' infinite e incominci6 a trasformarsi, toglieudo da se il sopran-

naturale. L'ermeneutica biblica e 1' esegesi protestantica, ridotta

oggimai ad uno studio arido e pedantesco di sintassi grammaticale

e di etimologia linguistica, si prese il c6mpito di trasferire a forza

di metafore e di analogic e di miti, a significazione naturale e

filosofica tutto quello che nella Bibbia accenna al soprannaturale.

In ben pochi luoghi ritiene il protestantesimo le sue antiche fat-

tezze, ed esso va da pertutto trasformandosi con grande celerita

in un sistema filosofico pieno di stravaganze, di assurdita e di pueri-

lita mitologiche.

La Chiesa cattolica per contrario, perche e la vera Ghiesa di

Gesu Cristo, fondata sopra la sua onnipotente virtu, fu, e e sara

sempre immutabile nella sua essenza e indefettibile nella verita

della sua dottrina. II perche, come il razionalismo nella prima

forma non pote viziare il suo insegnamento, cosi quello della se-
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oonda forma non pote alterare menomamente la sua dottrina. II

deposito della rivelazione fu conservato iatatto dalla Ghiesa catto-

lica e tutto ci6 che di soprannaturale credevasi, o esplicitamente

o implicitamente, da' cattolici nel primo secolo, si crede a'di nostri.

La Sede Apostolica e i Vescovi cattolici uniti al Vicario di Gesu

Cristo nel Concilio Vaticano, riconoscendo i naturali diritti della

ragione, ne determinarono i limiti e ne chiarirono le obbligazioni,

opponendosi in maniera precisa e distinta al razionalismo della

seconda forma, il quale, rigettando la soprannaturale rivelazione,

rigetta ]a fede e la religione cristiana.

Ma sebbene nella Cbiesa cattolica docente e nel suo supremo

magistero non sia potuta entrare ombra di quello spirito raziona-

listico, che tutto corruppe il protestantesimo; tuttavia da quello

spirito stesso furono guasti cattolici in gran numero, particolar-

mente da un mezzo secolo in qua, a cagione specialmente del manco

di soda istruzione filosofica in alcuni paesi cattolici, e di dottrine

scientifiche affatto erronee onde, in altri paesi pur cattolici, ve-

niva traviata la gioventu ne'licei e nelle universita. La gioventu

poco addottrinata nelle scuole, non uscendo nel campo aperto di un

secolo impervertito e seduttore, bene agguerrita per sodi e certi

principii filosofici, dopo avere appreso nelle scuole che nella filosofia,

fuora di una qualche rara verita tutto e problem atico, tutto incerto,

tutto voltabile secondo la voltabilita di sempre nuovi sistemi, fu

fatta giuoco dei tristi che trascinaronla alia incredulita, e delle

sette che la inchiodarono nella apostasia. Dall'altra parte quella

gioventu che avea dalle scuole non solo attinta la leggerezza, ma

come latte avea succhiate le dottrine del razionalismo e cangia-

tesele in sangue e in naturale nutrimento, reco tra le famiglie

cattoliche, e in tutti gli ordini sociali quello spirito anticristiano

e pagano, che e la piaga de' nostri giorni ed eziandio della povera

nostra patria. E il male e ito tant' oltre, che sebbene la Ghiesa di

Dio abbia il suo gregge fedele da per tutto, e fiorisca esso per

elette virtu, e stia fermo nella vera fede, nondimeno il razionalismo

della seconda forma e "di gia entrato nella vita sociale e politica

di tutte le nazioni, le quali tutte in quanto tali hanno apostatato

dalla religione rivelata e dalla Ghiesa di Cristo, ritenendo soltanto
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qualcuna di esse qualche principio religioso speculative e pratico

dipwo ordine naturale: e questo ancora piu secondo apparenza che

secondo realta.

Nelle scienze poi la vittoria di cotesto razionalismo e quasi

quasi compiuta, perche eccettuato un piccolissimo numero di scuole

cattoliche, nelle quali, per grazia di Dio, si lia risguardo alia

dottrina rivelata ed all' ordine soprannaturale, e la filosofia e ve-

ramente ancilla theologiae in que'limiti sapientissimamente trac-

ciati dal Goncilio Vaticano, il divorzio e universale e totale della

ragione dalla fede. Quindi la filosofia teoretica e pratica forma da

per tutto quella gioventu, la quale, secondo le speranze del tristi,

dovra recarea compiraento 1'apostasia dei popoli e 1'ateisrno delle

nazioni.

VIT.

Maquando 1'uomo batteil sentiero dell'errorenon per abbaglio

incolpevole dell'intelletto, ma per prava volonta, noa v'e speranza,

naturalmente parlando, di ravvedimento, perche la verita e impu-

gnata quale verita. fi un precipitare con velocita ognora piu ere-

scente e con impeto vie maggiore fino al fondo dell'abisso. Nel

secondo grado del razionalismo, la rivelazione e reietta, il sopran-

naturale escluso affatto dalla religione; pur tuttavia non si disco-

nosce nella ragione la naturale sua dipendenza dal vero oggettivo,

c ai suoi raziocinii viene concessa una forza morale assoluta, cui

1'uomo sia tenuto obbedire. Gorrendo cosi la bisogna, ci rimane an-

cora una via aperta a combattere la ragione traviata con quel poco

della ragione retta, che e pur dagli increduli riconosciuto. Per la

qual cosa possono questi essere tratti in contradizione, potendosi a

rigore di logica lor dimostrare che la ragione stessa richiede la

possibilita e il fatto della rivelazione, e che la medesima ragione

dimostra la esistenza di un Dio infinite nella sua essenza e nelle

sue perfezioni, onnipotente, e ravvolto negli inaccessi spleridori

del sopraintelligibile e del raistero. L' uomo, in forza del raziona

lismo della seconda forma si e fatto a Dio ribelle, ma non ha ancora

eretto in sistema una totale indipendenza, ne si & sostituito al

medesimo Dio.
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A cotesto stremo si venue a'di nostri con la proclanmione della

formula della liberta delpensiero, formula che affranca 1'uomo da

ogni legge e dichiara la assoluta sua indipendenza da Dio e toglie

ogni discrepanza tra la virtu ed il vizio, tra 1' errore e la verita.

Infatti, intanto la volonta pu6 considerarsi soggetta alia legge, in

quanto essa e subordinata alia norma della ragione, la quale per

leie rimmediata regola dell' operare, e il prossimo principio della

coscienza. La ragione fornita di un iraperio morale assoluto intima

alia libera volontk le divine ordinazioni, e la parola della ragione

Q parola di Dio. Dio, quale legislatore naturale e quale autore di

leggi positive e soprannaturali, non lega 1'umana volontk immedia-

tamente, non la costringe a battere quel sentiero cui egli vuole,

spiegando sopra essa sola la sua virtu, ma la muove mediante la

ragione; quantunque, cosi pur movendola, operi sopra essa in ar-

cana maniera immediatamente, rendendola piu disposta e prepa-

rata a secondare 1'indirizzo della raedesima ragione illuminata

dalla fede.

Ora il moderno principio della liberta del pemiero, toglie ogni

ordine e soggezione. A ben intendere do conviene distinguere

liberta elicita da liberta imperata, liberta fisica da liberta morale.

La liberta elicita e la facolta di operare o di non operare, di operare

in uno o in- un altro modo, poste tutte quelle condizioni, le quali

sono sufficient ad operare. Questa liberta. appartiene solo alia

volonta, la quale dal bene contingente (ch'e qui il suo oggetto)

non viene punto necessitata ad operare. Le altre facolta tutte

quante, compreso 1'intelletto, non hanno questa elicita liberta,

perche dagli oggetti convenientemente loro presentati, sono al-

1'operazione propria determinate, ossia fisicamente necessitate. Come

Tocchio sano ed aperto, in presenza dell'oggetto illuminato, non

pu6 non vederlo, cosi 1'intelletto cui immediatamente rifulga, nella

sua oggettiva evidenza, il vero, non pu6 non concepirlo, formandone

il verbo mentale, in cui lo dice e lo afferma. Per altro, quantunque

queste potenze non abbiano liberta elicita, 1' hanno imperata perche,

la volonta elicitamente libera, pu6 impedire i loro atti o puo spi-

gnerle ad operare. Cosi la volonta pu6 chiuder Tocchio si che non

vegga, e puo stornare 1'intelletto dalla considerazione di una cosa,
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impedendo cosi ch'egli sopra la medesima pronuncii un qualche

giudizio. Anzi quando I'intelletto non e mosso dalla evidenza del

vero, od ha ragioni probabili che lo teDgono come in bilancia, in-

determinate od incerto, la volonta puo determinarlo a concepire

un verbo mentale, nel quale afFermi esser vero, quello che come

tale non e evidentemente conosciuto. In questo caso il giudizio

dell'intelletto sara libero in virtu della liberta della volonta onde

viene determinate alia sua operazione.

Fisicamente poi dicesi libera la volonta, perche ella (quando la

ragione non e olfuscata) pu6 in tutte le sue elezioni attenersi ad

una parte o ad un'altra, prescindendo da qualsisia legge od obbli-

gazione di scegliere piuttosto quella che questa. Moralmente poi

direbbesi libera affatto la volonta, se fosse franca da ogni legge od

obbligazione, cosi che ella non fosse soggetta giammai a disordine

morale o colpa operando in un modo piuttostoche in un altro.

Ci6 posto che significa la novella formula della liberta di pen-

siero ? Significa che la volonta piu non debbe essere misurata dal

pensiero, ossia dalla ragione, cotalche questa imponga col sua

imperio a quella la norma di operare; ma bensi che la libera

rolonta determini a suo piacere I'intelletto in tutti i suoi pensieri,

di guisa che questi debbansi dire liberi, non per intrinseca ed

elicita liberta (la quale 6 impossibile nel caso presente) ma per

liberta imperata, ossia derivata dalla liberta della medesima vo-

lonta. II pensiero determinate dall'oggettiva verita e reietto, secondo

la predetta formula
;
od almeno quantunque siffatto pensiero possa

e debba naturalmente sorgere nell' intelletto, tuttavia la volonta

ha il diritto di correggerlo e tramutarlo in un pensiero contrario,

secondo il suo piacimento.

E poiche 1' obbligazione morale discende dalla legge, la quale e

intimata alia volonta per mezzo della ragione, egli e chiaro che

nel sistema della liberta del pensiero, cessa ogni obbligazione mo-

rale; perch6 si ascrive alia volonta il potere morale assoluto di

creare liberamente a se medesima quella norma di operare che

piu le talenta. Per la qual cosa, siccome la colpa consiste nel

trasgredire che fa la volonta una norma di operare cui e soggetta ?

posta la liberta del pensiero e posto che alia volonta stessa appar-
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tenga determinate il pensiero ch' e norma del suo operare, la colpa

e impossibile, essendo la volonta (in questa assurda supposizione)

causa a se medesima della sua rettitudiae.

In questo sistema della liberta del pensiero la ribellione del-

i'uorao a Dio e compiuta, ogni vincolo e spezzato, ogni freno e

tolto, e proclamata la assoluta indipendenza della liberta indivi-

duale, 1'uomo e sostituito a Dio.

VIII.

Che cosi a'di nostri s'intenda la liberta di pensiero la e cosa

indubitatissima, e per convincersene basta leggere quelli scritti

dei liberali increduli ch'escono alia luce, sia riguardo alia religione,

sia riguardo alia politica ed alia filosofia. In questi tre rispetti

ciascuno vuole aver diritto di pensare comeglivuole, e quantunque

ie sue dottrine religiose, polttiche, filosofiche sieno contrarie ai

fatti, alia verita e dai saggi si dimostrino a tutta evidenza falsis-

sime ed assurde; nondimanco si vuole che sieno rispettate non

solo, ma i contradittori si hanno in conto di uomini che attentano

alia liberta individuale, di uomini intolleranti, degni di essere

messi al bando dalla societa.

Da questa liberta di pensiero consegue logicamente la liberta di

coscienza, la liberta della religione e dei culti, in quanto cbe si

vuole che ciascuno abbia il diritto di operare come gli talenta, di

professare quella religione che piu gli aggrada, se pur gli aggrada.

Ne viene la liberta della parola, della stampa ;
ne di queste liberta

altri limiti si riconoscono, tranne quel di non recare danno altrui

nell'esercizio delle medesime. Delia intrinseca bonta o pravita degli

atti, della moralita vera o della vera disoaesta nel sistema moderno

della liberta del pensiero, non piu si parla : al diritto e sostituita 1 a

forza ed al dovere la convenienza e la utilita. Ognuno vede che in

cotesto sistema e sottratto alia societa il suo fondamento, ed ella

deve necessariamente tendere alia dissoluzione ed alia ruina .

A vero dire, di primo aspetto, parrebbe impossibile che fosse

generalmente accettata quella formula della liberta del pensiero

nel senso che dicevamo, tant'essa e assurda. Mercecche e naturale

alia ragione conformarsi ne' suoi giudicii alia verita delle cose, ed



686 II RAZIONALISJIO

e pur naturale alia volonta che, come dicesi, e di per se potenza

cieca, seguire qual duce la ragione medesima. Ma chi non sa che

in tutte cose, a'di nostri, alia pravita ed all'assurdita piu non si

pensa? Dite a' legislator! che la legge che vogliono fare e ingiusta

e per6 assurda: rideranno eglino della vostra semplicita, oppo-

nendovi il numero de'votanti in virtu del quale stat pro ratione

voluntas. Non sono evidentissimamente assurde le dottrine della

massima parte dei seguaci della scienza moderna, i quali affermano

che 1'anima sono gli atomi cerebrali, e il pensiero e il moto loro

meccanico
;
che la raemoria altro non e che moto immagazzinato

negii atomi stessi, che gli atomi sono eterni, increati, infmiti, che

operano a distanza, che colle loro posizioni danno successivamente

le specie di tutte le cose dal monero all'uomo? Queste e mille

altre dottrine sono evidentissimamente assurde, e sono sostenute

dagli scienziati con quella forza di logica, che desta la compassione

o il riso nei discreti lettori
;
ma tant

1

e, si propugnano, si diffon-

dono, si tengono in luogo della quinta essenza della scienza mo-

derna, e si grida 1' anatema alia Chiesa di Dio perche non accetta

quelle dottrine, ne" fa loro buon viso. Oggimai alia assurdita della

dottrina, alia incoerenza, alia contradizione non si vuole avere

riguardo di sorta alcuna
;
e questo si vuole avere in conto di pro-

gresso, il quale (a delta de' liberali increduli moderni) non puo

assolutamente acconciarsi colla immobilita dei principii speculativi

e pratici, e richiede in tutto quella voltabilita e quella arhitraria

diversita che dehbe naturalmente originare dallaliberta di pensiero.

IX.

Che il razionalismo siasi a'di nostri trasformato nella liberta di

pensiero egli e un fatto, sebbene non affermiamo che tale trasfor-

mazione sia avvenuta da per tutto; per la qual cosa dove non e

fatta cotesta trasformazione, di leggieri vi troviamo il razionalismo

della seconda od anche della prima forma. Ma il guasto si diflbnde

con incredibile rapidita, ne vi vediamo mezzo da arrestarlo, senza

una straordinaria intervenzione della provvidenza divina. Diciamo

quesfo per due ragioni. La prima e, perche il potere politico ai
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nostri giorni tutto ha in se concentrate ed e divenuto socialmente

onnipossente. Per la qual cosa avendo esso quasi da per tutto apo-

statato non solo dalla Chiesa cattolica ma da Dio, in maniera effi-

cacissima, specialmente colla istruzione, e colla educazione cui

egli vuole ordinare e reggere; puo direttaraente o indirettamente

promuovere non solo il razionalismo, ma quella liberta di pen-

siero, ch'e il principio careggiato dai legislator! ammodernati.

Quel potere poi pu6 di leggieri inceppare 1'azione del sacerdozio

cattolico e de'saggi e pii cattolici, i quali vorrebbono sostenere

Fantica e vera fede e con essa quelle dottrine speculative e pra-

ticbe che sono il fondo dell'umana ragione, e la sorgente del vero

bene della famiglia e della patria.

La seconda ragione e che nella massima parte de' collegi od

altri luoghi d' istruzione retti ancora da
1

cattolici, di ottime inten-

zioni e di fermissima fede, un po'perche la leggerezza del secolo

e una specie di epidemia che si apprende inavvedutamente eziandio

ai gagliardi, e molto piu per la dura necessita in cui si ritrovano

i reggitori de'medesimi collegi di uniformarsi, per quanto pos-

sono, alle leggi universal! intorno alia istruzione della gioventu,

quasi tutto il tempo e consecrafco allo studio delle lingue, alia

cosi detta filologia, alia storia, alia geografia, alle discipline na-

turali o scienze fisiche, alle matematiche, e della filosofia altro non

si da che una superficialissima incipriata, della. quale non rimane

vestigio nei giovani, poco tempo dopo che lasciarono il tirocinio

della loro educazione. Laonde noi veggiarao co* nostri occhi un fatto

lagrimevolissimo ;
ed &, che una gran parte dei giovani educati ed

istrutti in collegi eziandio cattolici, non regge alia prova del secolo

reo e traligna miseramente, lasciandosi travolgere dalla corrente

che tutto allaga ed invade. Que' giovani sono pianterelle che non

hanno messe profonde radici, comeche* appaiono coperte di frondi

verdeggianti e di fiori : il loro intelletto non e, quanto -a' di nostri

sarebbe necessario, illuminato e convinto delle fondamentali dot-

trine speculative e pratiche della sincera filosofia. E poiche ora

la lotta contro la fede e mossa dalla filosofia e dalla scienza, la

loro fede e la pieta loro non bastano assai spesso a reggersi saldi

alia prova, ed irretiti dai sofismi si danno per vinti.



688 IL KA7.2n.\U i-'l') E 1.A J.IBKTA DEL 1>O>IRO

Sebbene adunque siamo certissirai che la Chiesa di Gesu Gristo

non potrk perire giammai, tuttavia non siaino punto rassicurati

che da essa molti non si toglieranno per gittarsi nei vortici del

secolo perverso. E qui tra noi non so se vi sia.piu da sperare che

da temere, discorrendo, come teste dicevarao, secondo le vie ordi-

narie della divina provvidenza. Ma chi regge la mistica navicella

e Gesu Cristo, il quale con un cenno, con una sola parola pu6 ap-

pianare i marosi, e sedar la procella. II perche adoperiamoci, per

quanto le nostre forze il comportano, per opporci alia diffusione

del principii rei, illuminando le menti con quel poco d' istruzione

che ancora possiamo dare alia gioventu, con la stampa di periodic!

di sana dottrina, e di libri, in cui non solo la religions venga sos-

tenuta, ma specialmente vengano diradate quelle tenebre, ondc

da una scienza fallace la medesima religioae si vuole ottenebrare;

e insieme mettiamo tutta la nostra fiducia in Dio: quoniam ipsi

cura est de noUs. I tempi per certo corrono tristi, ma forse non

piu tristi di quelli di Nerone, quaado tutto il mondo era pagano ed

attaccato ferocemente alle sozze superstizioni idolatriche. Allu-

dendo a que' tempi procellosi, ne'quali sarebbonsi trascinati i ere

denti al carcere ed al martirio, diceva Gristo: Messis quidem multa,

operarii autem pauci. Ma ancora pochi operai, animati dallo spi-

rito di Dio, dimostrando nella purita e nella santita della loro vita

vive e vere quelle virtu che predicavano con la parola, assistiti

dalla grazia divina poterono condurre i popoli al grembo della

cristiana religione, e dalla ferocia trarli alia mitezza de'costumi,

dalla disonesta alia puritk, dalla superbia alia piu schietta umilta.

E forse anche adesso possiam dire: messis multa: e se bene ri-

spetto al numero si possa dire: operarii pauci; nondimeno qualora

tutti uniti con una sola mente e con un solo cuore al Vicario di

Gesu Gristo idem sapiant et dicant, la loro operazione, confortata

dal divino aiuto, sara efficace e potra, almeno in parte, riparare

quella immensa iattura che ha patito la Chiesa in questi ultimi

tempi, nei quali la diffusione delle perverse dottrine e tra queste

specialmente quelle del razionalismo e della liberta del pensiero,

han guasto la fede d' innumerabili suoi figliuoii.
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RACCONTO CONTEMPORANEO

LXXIII.

SAMBA YORO, E IL MESSAGGIO MISTERIOSO

Senza molto farsi stracciare i panni Samba Yoro consegno la let-

tera a Guido. Mentre costui la legge insieme con Gastone, la gusta,

1'assapora, evi si perde in un'estasi prolungata di gioia ineffabile,

diciamo come Samba Yoro si trovasse in possesso di essa. da

sapere cbe Olombo, F infaticabile, F accortissimo Olombo, era

giunto felicemente a Tomboctu, con le sue signore sempre sane, e

sempre cresciute in pregio presso quelF animalaccio da bosco che

era il loro padrone; e persisteva tuttavia nella persuasione, per-

venutagli dalle ultime lettere avute da Lagos, che i due fratelli,

Riccardo e Guido Vernet, fossero navigati ad Algeri. e di la, cogli

avvisi del loro cugino il capitano Gastone Yernet, si fossero gittati

per le vie del Deserto verso Tomboctu. Pochi giorni dopo 1'arrivo

delle Gemelle e di Olombo in questa citta, si dava il caso che una

caravana ne partiva alia volta del Marocco. Di che il fido servo,

non mai lento a cogliere le buone fortune al volo, avea fatto di-

segno di spedire per questo mezzo notizie ai Vernet delle loro si-

gnore, e sollecitare il soccorso. Per cotesto egli pose gli occhi in

Samba Yoro,. negro senegalese, gia soldato in quella colonia e

parlante il francese
;

e col lecco di un ricco guiderdone lo aveva

indotto a cambiare F ufficio di soldato, ch'egli avea come scorta

d'un mercatante suo paesano, in quello di messaggere al paese dei

bianchi.

Samba Yoro tolse sopra di se tale incarico tanto piu volentieri,

quanto che i dieci anni di vita civile goduti al Senegal gli rende-

vano insopportabile la vita bestiale de'suoi compatriotti, ed ane-

#H* Z, vol. Ill, fane. 654 44 5 settembre t*Tl
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lava a ritornare in terra di costumi umani. Non si era adunque

ingannato Olombo nello scegliere lui per procaccio. Che anzi il

valoroso soldato intese benissimo quanto grave e gelosa ambasciata

gli fosse commessa. Pero a vie meglio occultarla mise insieme,

coll'aiuto di Olombo, un piccolo carico di minuterie da spacciare

nel Deserto, e una cassa di penne di struzzo, sulla quale faceva

assegnamento di buon guadagno nel paese de'bianchi. Ma tutta

Farte sua non gli valse contro la violenza: perocche la carovana

che convogliavalo n'ando miseramente a cadere nelle mani de'la-

droni Ahaggar, i quali tutto misero a bottino, uomini, animali,

robe.

Fugli tuttavia di tanto arnica la fortuna, che nel comime disastro

non solo ebbe salva la vita, ma ancora dal sceicco degli Aliaggar

fu riconosciuto per capace e destro nel guidare i cammelli
;

e

questi furongli alfidati, con promessa di renderlo alia liberta dopo

un anno di fedele servizio. Perdendo le merci non avea pero per-

duta la lettera di Olombo. Perocch& costui nel consegnargliela

avealo assicurato, che oltre al profuraato pagamento che ne risco-

terebbe da un capitano francese, al quale era indirizzata, essa gli

otterrebbe favore a farlo novamente arrolare in un reggimento di

spatu, e ricuperare poi il grado di sergente, in che egli poneva il

sommo della felicita terrena.

La lettera che tante speranze brillar faceva al portatore, e tante

delizie aveva infuso nel cuore di Guido, era uno scaccolo di carta,

e diceva: Tomboctu, 21 marzo ecc. II signor Governatore di

Algeri, o il Comandante delle forze francesi, o qualunque altro

uomo dabbene, a cui arrivi questa carla, e pregato in nome della

umanita, di farla pervenire alle mani del signor Gastone Vernet,

capitano ingegaere nell'esercito francese, e dimorante in Algeri.

Le signorine Alice e Linda Clary, rapite dai negri nelle vicinanze

di Lagos, sono giunte sane e salve a Tomboctu sul fare del verno.

II loro padrone Mohammed Sidi-Ber le tratta con infmito rispetto.

Ma e probabile che sia per venderle agl' incettatori di schiavi, che

partiranno da Tomboctu per 1'Egitto e le altre contrade oriental!,

sul finire di maggio. fi dunque d'uopo Sollecitare il riscatto. Esse

non sanno nulla ne delle dimande che si fanno di loro da questi
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incettatori, ne del tempo della partenza, ne di questa lettera die

scrive il fedele loro servo e servo di Allah onnipotente, Olombo.

Gastone avea letto questa lettera, e ponderatone gravemente

ogni sillaba, e ne avea conchiuso, die lasdando le cose della ca-

ravana andare da se, si arriverebbe in tempo a salvare le fanciulle.

Guido invece, su queste poche righe pass6 le ore tutte della notte

in ispeculazioni inesauribili. Sembravagli die al tutto era d'uopo

di mettere mano ad alcuno spediente per guadagnar tempo, per-

suadere Messaoud di abbreviare la dimora in Insallah, e restarvi

solo il necessario a rifornirsi d'acqua e di viveri, e rimettersi in

cammino: e altri cotali ritrovati andava fantasticando, secondo che

1' amore gli suggeriva piuttosto che il senno.

Che vai almanaccando tu? rispondevagli Gastone. Capisco

la tua impazienza, 1' approvo, la lodo: ma e da attaccare la voglia

al chiodo. Gl'interessi di si grande caravana, che ogni di aumenta,

e forse aumentera ancora in Insallah, non sono cosa da poter far

tacere con belle parole, e neppure con uno sbruffo di danaro. fi

d'uopo al tutto acconciarci alia nostra fortuna... Gia, arriviamo

certamente in tempo.

Guido, nella mattinata seguente, non punto vinto dalle ragioni

del cugino, si venne avvolgendo attorno a Messaoud, finche gli

cadde il destro di metterlo in discorso d' Insallah, e della sosta da

farvi. E Messaoud, sebbene avesse promesso di mettere la sua

carovana in Tomboctu, entro due mesi dalla partenza di Tripoli,

pure non si perit6 punto a confessare che non potrebbe dare meno

di un cinque giorni di riposo alia carovana. Di che egli recava

tante ragioni, che, per disperato, Guido torn6 al suo cugino, e lo

invest!: sai che mi frulla in mente?

Fosse un'idea buona! disse Gastone.

-
ottima, cred' io. Ho parlato or ora con quel moccicone di

Blessaoud; e lui mi dice che ci converra sostenere in Insallah

almeno un otto giorni. Che pazienza ci vuole! Avevo tanto deside-

rato di arrivare a questa Insallah; ed ora mi viene a noia prima

di entrarvi... Sai che mi frulla in mente? Che noi potremmo pian-

tare qua Messaoud colla sua baraonda, e metterci in viaggio colla

scorta di Samba Yoro...
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Non credo, rispose Gastone, che si possa inventare nulla di

piii sicuro e di piu pratico, se la pelle ci pesa, e vogliamo ad

ogni modo esserne alleggeriti.

- E perche? dimandd Guido.

Perche in questi luoghi i ladroni hanno le loro spie, e pero

allorche una carovana riputata ricca prende viaggio male scortata,

va a dirittura a buttarsyn bocca al lupo. Gredi tu, che gli Ahaggar

sieno si dolci di sangue, che non istieno ora sulle volte, rinfor-

zandosi di gente, per guadagnar la rivincita ?

E allora che si fa ?

- Si fa di necessita virtu: si aspetta...

Ah, cotesto aspettare e aspettare sempre a posta di questi

gingilloni di arabi, e per me il piu fiero supplizio ch'io sappia

immaginare.

E Guido non sapeva che Insallah 1'arresterebbe assai piu che

egli temeva in sull'entrarvi.

LXXIV.

INSALLAH IYEL CUORE DEL SAHARA

II primo pensiero che occupo Guido, com'ebbe posto piede in

Insallah, e trovato un quartiere agiato ove accomodarsi, fu inda-

gare con sollecitudine infinita se ci fosse modo di comunicare con

Tripoli o con Algeri o con altro paese civile, affine di far pervenire

una lettera al suo fratello Riccardo, e per mezzo di lui al padre in

Lagos e alia signora Elisabetta. E saputo che il mezzo vi era e.

sicurissimo, si raccolse a scriverla, per tenerla in pronto.

a Insallah, 20 aprile.

(( Caro Riccardo. Sia benedetto, benedetto mille volte Iddio !

abbiamo notizie buone e fresche di Alice e di Linda! Stanno bene,

sono colmate di favori dal loro capocarovana, difese sempre e ser-

vite da Olombo. Sperano esse, come speriamo noi. fi un miracolo

di provvidenza di Dio sopra di esse, e sopra di noi. Ho qui sotto

gli occhi, la palpo, la stringo sul cuore, indovina che?... una lettera

scritta di mano di Olombo. La trascrivo, e te ne mando una copia.
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Altra provvidenza e, che abbiamo qui procacci per tutte le parti

del mondo civile, potendo affidare le lettere alle carovane che vanno

al settentrione, cioe nel Marocco, a Tripoli, ad Algeri. Adunque
metteremo in ordine il diario de' giorni passati da Ghadames fin

qui; e stando qui, ora Gastone, ora io stenderemo il racconto delle

cose occorse, per consegnarle ai corrieri, cioe ai capicarovana, a

mano a mano che questi partiranno da Insallah.

Ma tu mi dimandi con irapazienza come 6 arrivata qua la let-

tera di Olombo, come mai esso pote immaginare che noi fossiino

qua, come la lettera ci fu consegnata, e cento altre cose. Leggi il

diario, che riceverai con questa, e saprai ogni cosa per 1'appunto.

Gastone vi fara le sue postille in margine, e sara meglio la giunta

che la derrata. Vedrai a occhio, che, come la conservazione delle

nostre care fanciulle e un prodigio, cosi non meno prodigioso e

T incontro che noi facemmo col messaggero che ne recava le no-

velle. Un pazzo direbbe: Che caso ! che fortuna ! io per me non

posso dir altro, se non che e una provvidenza di Dio, una prov-

videnza, parlo forse da innamorato, che mi sembra un miracolone

tanto fatto.

Che palpiti, che speranze, che gioie destera questo plico,

allorch& giugnera prima a te Riccardo, poi a babbo, e poi alia si-

gnora Elisabetta! Da quello che tu ed essi proverete in voi, po-

trete far concetto di cio che ho sentito io nel primo istante che

ebbi certezza di possedere un brano di lettera scritta a fianco delle

nostre angiolette. Siamo entrati in Insallah quasi in trionfo, in

mezzo a scene novissime: ma io posso dire che non bo avuto di-

nanzi agli occhi miei altra cosa che quella carta. E cosi sara, credo

io, per molti giorni, e la sognero di notte. Dimani vedr6 se posso

raccapezzare qualche idea, e darti un cenno delle cose che qui

avvengono.

Fin d' ora posso dirti, che dopo quella lettera, non avro piu

un momento di pace sino ad entrare in Tomboctu; anzi mi 6 en -

trato addosso una smania di far presto, che le ore mi sembrano

secoli. La ragione e, che dalla lettera io conosco, che piu si solle-

cita, e piu siamo sicuri del fatto nostro. E pensare che questi ara-

bacci moccicosi, quando una volta hanno rizzata la tenda entro
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un'oasi, non ci 6 piu verso di sradicarneli! qualunque affare piu

urgente viene posposto alia beatitudine di fumare al rezzo d' un

palmizio, o gire a sdraio presso una fontana. Potrebbero aver da

comperare e da vendere un regno, che non si sconciano d' un dito

per trattarne un giorno prima del comodo loro. I barbassori della

carovana ripetono alto, che se ci basteranno cinque o sei giorni di

fermata, avremo tratto un bel dado. Mi salta la febbre a sentirli

parlare di cinque o sei giorni.

Basta, non tutto il male viene per nuocere. In questo oziaccio

scrivero, scriveremo, in compenso dei giorni passati, che appena

ci bastava il tempo di gittar giu a strappo quattro impennate.

Guido. ))

Insallab, 21 aprile

leri ero tanto pieno della lettera (o che non ne avevo ragioae ?)

e della stizza (qui poi avevo ragionissima), che mi cagionava 1'an-

nunzio di avere a sostenere qui presso a una settimana, che non

pensai manco a descriverti il nostro arrivo e ii nostro ingresso in

Insallah. Oggi, dopo dormitoci sopra, e dopo che Gastone mi ha

fatta una rammanzina rimproverandomi la mia furia, supplisco alia

smemoraggine di ieri. E pure F entrata nostra in Insallah non e

cosa che agevolmente si scancelli dalla memoria.

Dunque, per oggi si tace della lettera... E pur ci penso sem-

prel... Via, facciamola finita. Dopo una marciata vigorosa di pa-

recchie ore, in pieno giorno, sotto Focchio del sole, la desidera-

tissima oasi appariva agli occhi nostri sotto la forma di una pro-

minenza, che tra non molto prese contorno e disegno e s'incorono

di ondeggianti pennacchi di palme. I passeggeri, le loro donne, gli

schiavi, e perfino i cammelli in loro bestiale favella, salutavano e

solennizzavano Fapparizione di questa terra, che tra i flutti del-

Foceano sabbioso rappresenta, meglio che un'isola, un arcipelago

di isolette felici.

a Si dimenticavano le asprezze del cammino a traverso le soli-

tudini, le terribili percosse del semun, il pericoloso incontro coi

ladroni Ahaggar, che ieri ancora minacciavano rubamento e strage

alia carovana: e i vecchi piu conoscenti delle contrade, descrive-

vano lieti ai loro compagni quel gruppo di terre privilegiate, che
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si affacciavano, e ad ora ad ora divenivano piu elevate e piu verdi.

La sulle parti occidentali si stendono le carapagne del Gurara, cui

e custode la citta di Timimum; Ik i villaggi mercanteschi del

Tuat
;
nel centre i poggi ridenti e le valli erbose del Tademayt ;

ma sopra tutte fiorisce la contrada del Tidichelt, ove si accoglie

la nobilissima delle oasi, Insallah, coperta di popolosi casali ada-

giati in grembo alia verzura. II primo aspetto di questa oasi e

d' una vallea profonda fiancheggiata da rupi stagliate, dalle quali

a'luoghi grondano di bei fili d'acqua, la cui vista nel Daserto arreca

incomparabile letizia.

Tuaricca e la stirpe che popola il paese, ma mescolata di arabi,

di moreschi, di negri, e indipendente da ogni sovrano, tranne che

daH'Imperatore del Marocco, al quale gli sceicchi indigeni rendono

omaggio e tributo a piacimento. Tra le varie oasi vivissimo e il

commerciare: di cbe le strade che congiungono insieme le terre

abitabili, sono di frequente percorse da filaie di cavalli e di cam-

rnelli, carichi di mercatanzie. Negli emporii principal!, e sopra

tutto sulla piazza d' Insallah si traffica di frumento, di orzo, di grano

turco, di datteri e d'altri simili seccumi, di bestiami, di cotone, di

tabacco, di derrate tintorie, come indaco, robbia, alcanna. A che si

aggiungono i prodotti delle lontane regioni: schiavi del Sudan,

quanto e lunga la frontiera negra sul Deserto, polvere d'oro, caffe,

zucchero, riso, avorio di elefante e di rinoceronte, penne di struzzo

e d'uccelli gentili della Nigrizia, tessuti di seta, carte, peliami

conci nel Marocco, tappeti del Tripolino, lane e lanerie delle tribu

nomadi del Deserto, armi da taglio e da fuoco, munizioni da guerra,

tele, conterie, mercerie minute d'Europa. Insomnia qui e un mer-

cato graudissimo di passaggio, e di scambio tra i paesi cinli e i

barbari: ond' e continuo qui 1'arrivare e il partire di carovane per

Tafilet e le citta marocchine, per Uargla e FAlgeria, per Ghadames,

Sfax e Tripoli, per Tin Tellust e il Bornu, e infine per le deser-

tissime regioni del Deserto inverso Tomboctu.

Ora tutto questo paradiso di natura e d'arte era in vista dopo

quindici bei giorni d'arsura nel Deserto, e giusto un mese dopo

dato addio alle mura di Tripoli. Ma non era gia facile entrarvi a

prendere albergo; facendo gli sceicchi di queste oasi gelosissima
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guardia contro i forestieri. Due cose pero erano in nostro favore :

la prima che la carovana era numerosa e ricca e plena di merca-

tanzie, il che allettava i terrazzani ad accoglierla; la seconda che

il nostro sceicco Messaoud era conosciuto come uomo del paese,

n6 potea sopra di lui cadere sospetto che servisse agli interessi

della Algeria francese; tanto piu che le sue patenti e commenda-

tizie, notissime gia pei viaggi precedent!, solevano essere date dal

bassa di Tripoli, servo del padisciah di Costantinopoli, e gran ca-

lifFo dei credenti.

Solo era da temere che noi due europei, fossimo mal ricevuti,

se non anche esclusi, e guardati a vista in qualche casolare fuori

dell'abitato com' era ad altri francesi avvenuto. Ma anche qui una

felice stella avea retto i nostri destini in modo maraviglioso. Pe-

rocche la banda degli Ahaggar, multata e fugata dalla carovana di

Messaoud, trovavasi essere in lega colle tribu dei Bar Menia e

degli Tiled Mulat, perpetui nemici della confederazione d'Insallah,

e predatori infestissimi delle mercatanzie qua avviate. Pero alcuni

schiavi degli Ahaggar avenio ieri nel fuggire a direzione dei loro

cammelli cercato salvamento nell'oasi d'Insallah, e recatovi la

novella della rotta d'ossa toccata dai loro padroni, vi avevano

sparsa I'-allegria, come se la vittoria riportata dalla carovana di

Messaoud fosse vittoria del popolo d'Insallah. Di che popolani e

maggiorenti stavano sollevati in favore di costui e de'suoi compagni

di viaggio. Gli schiavi poi fuggiaschi, trovandovi il proprio torna-

conto, aveano della breve puntaglia fabbricato una giornata campale,

dei pochi Ahaggar rimasti sul terreno nella fuga precipitosa aveano

fatto una strage; e ii bottino caduto pressoche casualmeate in mano

di Gastone, aveano trasformato in un monte di preda, dopo violento

contrasto venuto a mano del vincitore. Per le quali fortunate ed

esagerate novelle, come la nostra carovana fu in vista, ecco caval

care alia nostra volta lo stesso sceicco d'Insallah, con nobile seguito

di cavalieri e gazzarra di fucilate, in segno di animo amico e di fe-

stevole accoglimento. Messaoud adunque entr6 colla sua gente, con

nome di vincitore dei nemici del paese, e noi con esso senza peri-

colo veruno.

E come la popolare estimazione si fu saldamente stabilita ia
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favor suo, ed egli si fece animo di presentare allo sceicco d'Insallah

il ferik franco, come colui che col senno e colla mano aveva guidato

i compagni di viaggio alia vittoria. Qui le storie, lepoesie, le leg-

gende maravigliose in encomio di lui si stampavaao meglio che a

vapore; lo stratagemma dello armare gli schiavi e le femmine

divenne tema di studii militari agli uomini di spada, di canti im-

provvisati ai poeti delle veglie di ier sera, di comaratico alle donne

e ai fanciulli. Gastone ieri e oggi ebbe un periodo di gloria, di cui

non godette forse mai, sebbene il meritasse piu e meglio nei molti

anni di servizio nell'esercito francese. Messaoud s'ingalluzziva di

noverare tra i suoi sudditi un si valente uomo di guerra ;
e appena

mai moveva un passo, che, sotto un pretesto qualsiasij non volesse

avere a lato il suo ferik, per cogliere 1'occasione di ridire i fatti

della fiera scarmigliata data ai ladroni Ahaggar.

Lo stesso El Hadgi Abd el Kader, sceicco d'Insallah, e capo

della famiglia che da assai tempo fornisce i capi del paese, voile

udire il racconto della fazione di Gastone in piena giemma ;
e

dopo ospitale banchetto pregollo di dare agli cbar di tutti i vil-

laggi dell'oasi una mostra della sua valentia in maneggiare la

fanteria e la cammeUeria da guerra. A che essendosi arreso, senza

contenders!, il nostro cugino, si e fermato che dimani mattino si

dark lo spettacolo. Per ora parmi avere scritto assai le cose di

quest' oggi e di ieri, senza eutrare nelle profezie di domani, come

avviene ai relatori dei giornali, che si trovano pero spesso a narrare

come vedute quelle cose che poi il dimani ne piu mai non segui-

rono. Guido.

Insallah, 22 aprile

Che bella vitaccia e quella di questi figli del Deserfco. Hanno

sempre tempo da perdere, da divertirsi, da godere spensierata-

mente la giornata. Se non fossero bruti nella mente, nel cuore e

nelle opere, io li riguarderei come i re dell* universo, come la razza

piu progredita nell'arte di vivere a ufo. La fama della fantasia

(cosi chiamano in loro lingua le mostre d'armati) della carovana

di Messaoud, comandata da un ferik franco, trasse sul campo ii

popolo di tutti i villaggi dell'oasi. I nostri valorosi guerrieri toc-

cavano il cielo col dito, e quelli che meno gradivano 1'altro giorno
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1'odor della polvere, oggi erano i primi a pavoneggiarsi caracol-

lando sui loro cammelli e facendo pompa delle armi. lo pure presi

il mio posto, e mi provai di darmi aria di militare. Solo che io non

sapevo comandare al raio cammello, al modo di questi saharini, i

quali governano un gobbo e grossolano dromedario come un gin-

netto di Spagna.

Gastone poi era nella sua beva : rifece la scaramuccia di ieri

1'altro, ma rifecela coi fiocchi e le frange. Comincio colla corsa

de' volteggiatori in iscoperta, che riusd graditissima, e prepare il

terreno, sgomberandolo dalla folia dei curiosi
;
lodatissima fu la

evoluzione del cammelli al primo annunzio della presenza del ne-

mico, lo squadronarsi e lanciarsi a carriera, mentre la fanteria

maneggiavasi arditamente attorno al coavoglio de'bagagli da custo-

dire. Ma sopr'ogni altro spettacolo piacque la ripetizione della

scena comica, del correre alle armi la pedonaglia imbelle, e scbie-

rarsi uomini, donne e fanciulli colle finte armi, levando grida for-

midabili, e cosi spaventare e fugare gli Abaggar, che rappresen-

tati anch' essi da alquanti cammelli, venivano accompagQati di

fischi, di urli, di torsolate, finche
1

raggiunti, si rendevano a di-

screzione.

Lietissima riusci la festa, e duro dal mattino fin presso 1'ora

della colezione. fi da notare che tra queste genti dell' intimo De-

serto assai piu liberta si concede ai sesso minore, che non sulle

coste mediterranee, dove le idee brutali del Gorano regnano in

tutto il loro rigore tirannico : e pero essendo qui il campo delle

raostre posto in mezzo ai villaggi dell'oasi, anche le donne poterono

intervenire : credo che non rimasero a casa neppure i polli. Ga-

stone ricevette i mirallegro di ogni specie di gente. La gioventu

guerriera del paese (e sono guerrieri davvero, e anche un po'la-

droni) non intende di restare in debito colla carovana di Messaoud;

e per bocca del suo stesso sceicco Abdel Kader, fa bandire per

domani una solennissima fantasia di ricambio.

Sembra impossibile e pure e vero! Dopo una fantasia araba,

mentre aspettiamo una fantasia tuaricca, All viene alia nostra ca-

setta, con faccia fresca e colla fantasia di disputare! Ben si vede

che egli non ha ricevuta alcuna lettera simigliante alia nostra. Ga-
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stone, al solito, lo invita a centellare un caffe, al quale invito

colui si rende con un abbandono da disgradarne ogni moro, ogni

turco, ogni arabo... E pretende di essere svizzero ! Non dice una

sillaba sulle novelle del giorno, sui pericoli corsi ieri, sull'ar-

meggiata finita or ora... Non e uno svizzero, e un rocchio del

raonte Finsteraarhorn di Svizzera, o uno de' suoi seiceuto ghiac-

ciai. Tra tante novita ba tuttavia il capo alle cbiaccbere dell' altro

giorno, e gli pute d' essere stato trattato da Gastone come uno

scolaretto, egli herr professor.

(( Siode, fuma, parla : E pure (continuo il discorso di ier

F altro, prima della scaramuccia cogli Abaggar), e pure non sono

ancbe convinto della vostra diinostrazione. Ammetto benissimo che

ci dev'essere un principio dell' essere, del moto, dell'ordine, e vi

permetto di cbiamare Dio cotesto principio. Ma di questo Dio di-

mostrato filosoOcamente al Dio di lose e dei bigotti cristiani, corre

un gran tratto.

A me sembra, rispose Gastone, cbe era sempre avido di co-

tali conversazioni, a me sembra invece cbe non corre un pelo di

divario, 1'uno e 1'altro: se ammettete un principio dell' essere, del

moto, dell'ordine, cbe difficolta potete voi avere ad ammettere Iddio

secondo il concetto comune?

Percbe il concetto comune e puerile, e quell' altro ba qual-

cosa di serio, e non impaccia la liberta umana. lo non posso sop-

portare 1'idea mosaica e plebea d'un Dio personale, separato dal

mondo, anteriore alia materia, un Dio cbe in mezzo al caos tene-

broso e vuoto accende il gas, impasta la terra, Tasciutta ritirandone

le acque nei bacini del mare, si diverte a mettere in ordine un

museo di pesci, d'uccelli, di quadrupedi, compiccia un pupazzo di

fango, e gli soffia 1'anima in corpo; e poi non pago di questa prima

sudata, si prende la scesa di testa di provvedere in secula seculoro

agli uomini, sindacarne gli atti, incantarli nel paradiso, se sono

buoni, bruciarli nell' inferno, se cattivi... Rispetto Iddio, se ci e,

ma non ci e bisogno d' incommodarlo per cotali pettegolezzi. Resti

puro principio di essere, di moto, di ordine; se non e vero, e ben

trovato, e un'ipotesi bella, poetica, che puo reggere in filosofia,

ed io...
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E voi fate un bene, caro All, interruppe Gastone, a spogliarvi

una prima crosta di ateo, per accostarvi ad un teismo quale che

sia. Almeno siete un po' meno irragionevole che prima di quella

che gli arabi chiamano la battaglia contro gli Ahaggar. Vi avverto

pero che dalla nozione pura di Principio di essere, di moto, di or-

dine, e breve passo alia nozione del Dio mosaico che e quella di

tutti gli uomini...

- Che? disse alteraraente All, come se fosse sicuro del con-

trario. Ammesso il Principio dell' essere, del moto, deH'ordine,

non vi e nessuna necessita logica di credere al Dio personale, e

curioso de'fatti nostri, partorito dalla immaginazione degli idioti.

che non si potrebbe (dico un'ipotesi: non che io la sposi per

cosa mia) supporre che questo principio necessario di ogni cosa,

fosse la universalita stessa delle cose esistenti ?

-
Spiegatevi meglio, signor professore ; perch& io capisco be

nissimo dove voi andate a shattere; ma qui il mio amico (accen-

nando me) forse non vi capisce.

Voglio dire (ripiglio All cui non costava nulla il contraddirsi,

e cambiare sistemi, pur di contrastare la verita cristiana), voglio

dire che possiamo riguardare, come unico Iddio, intelligente, mo-

tore, ordinatore supremo, il mondo medesimo, ossia la collezione

di tutto cio che chiamiamo essere. I singoli esseri esistenti non

sarebbero, in questa ipotesi, altro che un'esplicazione parziale

della sostanza universale, un fenomeno della vita divina del gran

tutto. A questo modo si fuggirebbe la taccia di ateo che nella

civile societa suona sempre male, e si spiegherebbe 1'origine delle

cose e 1'ordinamento maraviglioso della natura, senza ricorrere

al Dio della teologia, senza nulla sperare dal Dio provvido e,

rimuneratore del volgo, senza nulla temere dal Dio legislatore e

giudice, inventato dai superstiziosi.

Ho capito, disse Gastone: cotesto sarebbe il comodissimo'

intruglio dei panteisti, intruglio che sessant'anni fa era in voga,

facea chiasso, metteva a romore quelle povere universita di Ger-

mania, che da due secoli hanno abbiurato il buon senso umano,

per escogitare filosofie da centauri. Ed ora questo intruglio e posto

nel dimenticatoio. Sperereste voi, signor professore, che io per con-
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futare cotesta frenesia volgarmente detta sistema, vi volessi recitare

i lib.ri stampati a cio ? Dio me ne guard! e scampi e liberi ! Voi non

siete tanto bocco da non intendere che il panteismo ha un solo lato

in qualche modo tollerabile, ed e il non negare sfacciatamente la

esistenza di Dio : ma ne ha cento pessimi, tra gli altri quello di

falsare il. concetto di Dio, immaginando che Dio sia una cosa stessa

con gli esseri finiti e imperfetti che ne circondano. Iddio, secondo

i panteisti, non sarebbe piu un vero creatore, che trae gli esseri

limitati dal nulla, esemplandoli dalla sua essenza infinitamente

intelligibile ed imitabile; ma sarebbe la sostanza universale, una

sola, eterna, che sviluppandosi per via di non so quali evoluzioni

ora appare ora dispare in maniere e guise nuove. Voi vi compia-

cete di fingere questa sostanza conscia e provvida, altri la fanno

inconscia e improvvida, e per giunta necessitata nel suo operare a

manifestarsi. Ma gli uni e gli altri hanno dato il cervello a rimpe-

dulare; perche si nelTuna come nell'altra ipotesi il panteista deve

confessare che come Dio e il Tutto, cosi il Tutto e Dio, e che

cgni essere sussistente e una parte di Dio! Voi ed io saremmo due

fette di Dio, un'altra fetta di Dio sarebbe il nostro cammello; pezzi

di Dio sarebbero le tende, le vesti, le robe nostre, brani e polvere

di Dio sarebbero le erbe, i sassi, gli atomi della rena. E come tutto

ci6 che e divino e degno di culto e adorabile, noi dovremmo ado-

rare noi stessi e tutto ci6 che ne circonda, tutto cio che vediamo !

dovremmo adorare i buoni e i cattivi, san Vincenzo de'Paoli e

Nerone egualmente ;
tutti i cosi detti delitti, sarebbero evoluzioni

della divinita universale, fenomeni della vita del gran Tutto; e pero

i ladri e gli assassini sarebbero degni uon piu della forca, ma

del nostro incenso. Ah, professore, io credo che voi ridete in cuore

quando pensate che queste asinerie s' insegnavano tanti anni fa

nelle universita d'Europa! Poffare il mondo ! sentirsi piccolo,

sciocco, mortale... e pretendere niente meno che di essere un pezzo

di Dio! sentirsi creatura unica, individua, personale; e dire a se

stesso: a Io non sono io, ma un pezzo d'un altro! Convenite,

amico, che chi si lascia abbacinare da cotali sistemi, veramente

e colpevole di mala fede.

a AH convenne di buon grado che il panteismo era passato di
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moda,.e che ora a tenere 11 campo contro Dio era succeduto nelle

scuole atee 1'epicureismo. E si apparecchiava a farci una esposi-

zione di questa dottrina. lo sudavo freddo, Gastone era impassibile.

Fortuna che uno schiavo di Messaoud chiam6 allora per non so

quale affare urgente il baltagliero All, e noi rimanemmo in pace.
-

Ma che diavolo ha in corpo costui, dimandai io a Gastone, che dia-

volo lo fruga, si che in ogni luogo ci perseguita colle suo specula-

zioni filosofico hestiali ?

fi una necessita fatale, mi rispose il mio cugino. Ogni rin-

negato ha in corpo il diavolo tentennino della poleraica religiosa.

Hanno costoro in fondo al cuore il tarlo del rimorso, o per dir

meglio si portano nelle viscere un carnefice occulto, divinaraente

armato, instancabile, inesorabile. Per disarmare questo boia sono

sempre in sulle dispute: sembra loro di disputare contro gli altri,

in verita si arrovellano contro 1'interno tormentatore, che li di-

lania. Non c'e assurdita tanto frenetica, che costoro non sieno

pronti d'ingoiare, pur di contrastare alia luce smagliante della

verita. Negli anni scorsi le universita echeggiavano delle pazzie

del panteismo, ora, dismesso il panteismo, e tomato in voga 1'epi-

cureismo. E tu se dessi una volta per le dotte aule di Europa, ci

incontreresti degli uomini, riputati illustri perche disprezzatori di

ogni regola di logica e di senno umano, i quali si danno la tortura

al cervello per rimettere a nuovo le bestiali sentenze di Epicuro

e di Democrito, e ringiovanirle e rimpulizzirle, siccome ritrovati

delle scienze naturali d'oggigiorno...

Come questo Ali, che ci si da per isvizzero e professore,

diss'io.

-
Appunto, rispose Gastone. Se egli avesse avuto agio, tu

1'aresti udito entrare nelle fantasmagorie del Feuerbach, dello

Strauss, del Tindall, del Buchner, del Darwin, del Moleschott,

gente tutta che, per sapere qualche briccica di acidi e di ossidi,

non e meno diserta di logica, di quella che lo sia un ciarlatano di

mercato. Ti avrebbe parlato del mondo eterno, nato dagli atomi

niossi in giro da non si sa quale forza; ti avrebbe detto come e

qualmente il caso fece incontrarsi gli atomi a formare 1'ordine

esistente, che dalla materia si sprigiono come naturale scintilla la
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vita, e la vita fermentando divenne intelligenza, e via via : e tutto

cotesto senza intervento di Dio: insomma, una filastrocca di cavilli

puerili, un monte di assurdi, di quegli assurdi che fanno pieta ai

dotti, e fanno inarcare le ciglia per istupore agl'ignoranti. Ho lette

le dotte elucubrazioni, onde questi arfasatti pretendono di disar-

rnare il cielo de' suoi fulniini, anzi Dio stesso cacciare del suo trono.

Tu non puoi credere quante volte in percorrendo quelle insulsag-

gini, io mi sono battuto la fronte, sclaraando: ignoranza bru-

tale! E pure tu rizzi cattedra, e siedi maestra della gioventu! o

lezioni da manicomio ! o dottrine degne della caruicia di forza ! E

pure siffatte vilissime ignoranze esultano per tutta Europa, e sono

chiamate con prosopopea la scienza: la scienza non ammette cotesto,

la scienza nega cotest'altro. Va'la, ch'io so quanto vale questa

scienza; e se questa fosse la scienza, ogni savio vorrebbe per se

la ignoranza.

A queste speculazioni di Gastone, io venivo inserendo le mie

(figurarsi J) ;
e cosi si ando un buon pezzo in la sino all'ora piu

bruciata, quando io cominciai a scrivere... Sono persuaso che queste

cose die noiano me, pure destano 1'attenzione di te, o Riccardo, e

tua, e per6 non mi pento di avere scombiccherati questi fogli: ma

bene mi fo 1' atto di contrizione, e mi pento di vero cuore di avere

avuto la pazienza di ascoltare questo barbogio di professore sviz-

zero ossia All arabo fezzanese: pianto un proposito fermo di non

soffrire piu da lui una parola di filosofia, almeno fincbe restiamo

ad Insallah... piuttosto una tazza di sale inglese!

Alia sera, dopo un caldo d' inferno, 1'aria rinfresca. I cava-

lieri paesani pensano sicuramente alia gran fantasia da eseguire

dimani: io penso alia lettera di Olombo, alia mia... alle nostre

fidanzate, ai nostri cari, e sempre piu fieramente e piu inutilmente

mi arrabbio contro la fiaccona di questi arabi indolenti, che rischiano

di farci arrivare tardi a Tomboctu... che Dio disperda il crudele

augurio ! Guido.
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Summula Theologiae moralis ad usum Seminarii Reatini, auctore

I. D' A. cathedralis Basilicae Reatinae Canonico. Reate typis

Salvatoris Tinchi, 1874, 1875, 1876. Tre volumi in 8 di pa-

gine248, 392, 416. Prezzo de'tre volurai L. 16, 87. Chi volesse

provvedersene, potrebbe dirigersi alia Cancelleria arcivescovile

di Rieti (Umbria).

Lo scopo che si e proposto il chiaro Canonico D. Giuseppe D'An-

nibali nel comporre questo Compendio, e stato quello di farlo ser-

vire alia istituzione de'Chierici ne'phmi dementi di una scienza

difficile e vastissima, qual & senza dubbio la Teologia morale. Le

fonti da cui ha attinto sono il Dritto Canonico ed il Civile, inter-

pretati colla scorta de'piu accreditati Giureconsulti e Canonist!, e

delle decisioni delle SS. Congregazioni di Roma. Dove gli son

mancate le dette fonti, ha tolto a guide principali (dopo S. Tommaso

e S. Alfonso) il Lugo, il Suarez e il Sanchez
;
non senza per6 con-

sultare ad ora ad ora le opere di altri grandi maestri, segnatamente

di Domenico Soto, del Lessio, del Laymann, del Bonacina e de'

Salmaticesi; spigolando eziandio ne'moderni, e tutto rifondendo di

suo getto.

E a dir vero, benche il chiaro Autore abbia dato alia sua opera

il modesto titolo di Summula, ci6 non ostante ci sembra potere

affermare che, mediante il buon metodo da lui adoperato, sia riu-

scito a raccogliere in breve spazio tutto il necessario e il conve-

nevole per un corso compiuto, a cui nulla manchi di ci6 che trovasi

comunemente negli altri Autori e nella stessa opera grande di

sant' Alfonso, e che nello stesso tempo abbia tutte le qualita pro-

prie di una istituzione.

Quattro di fatto sono le doti principali che convengono a tal ge-

nere di lavori: 1'ordine, la precisione, la brevita, la chiarezza.
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Quanto all'ordine, egli 1'ha procurato con quel metodo che precede

dal generate al particolare. E pero, siccome la Teologia morale

versa sul giudizio delle umane azioni, egli prese le mosse dalle

persone da cui derivano, esaminandone la relazione nel triplice

rapporto che quelle hanno con Dio, colla societa, colla persona

individua. II rapporto civile, il quale vi entra come un grande ele-

mento, gli consiglio di riunir qui quanto della giurisdizione, del

domicilio, della potesta de'chierici, de'dritti civili de'laici toccano

qua e cola gli Autori, come per incidente, e talvolta ne'luoghi

meno opportuni. II giudizio di un'azione non e che un sillogismo;

la cui maggiore per noi e 1'azione che dee giudicarsi; la minore

6 la legge, con cui dee giudicarsi; la conseguenza e il risultato

dell'applicazione della legge all' azione, che nelle proprie prende

il nome di coscienza. Quindi, dopo il I trattato De Personis, i trat-

tati, II De Actibus humanis, III De Legibus, IV De Conscientia. Che

se quest' azione sia illecita, al teologo corre 1'ohbligo di rilevare

la specie, la moltiplicita, la gravita della sua malizia : e quindi

d' indagare le pene alle quali per avventura possa andare soggetta.

Donde i trattati, V De peccatis, VI De poenis et censuris : ai qua'i ,

per affinita, va congiunto il trattato VII De Irregularitatibus. E

questa e la Prima Parte del Compendio.

La scienza morale prende altresi ad esame le azioni umane

entro la cerchia delle ohhligazioni dell'Agente. Nello svolgimento

di queste obbligazioni, volendo il chiaro Autore restar fedele al

suo metodo, da prima discorre quelle che sono comuni a tutti, o

sia che riguardino Dio, o se stesso o gli altri; e percio accolse in

una Seconda Parte i trattati, I De mrtutibus Theologicis e De vir~

tute Religionis; II De Temperantia, De Fortitudine, De Prudentia;

III De Charitate ergaproximum, e De lustitia; comprendendo sotte*

quest' ultimo titolo le vastissime materie del dominio, del possesso,,

delle usucapioni, delle servitu, della restituzione, de' contratti e

delle successioni. Alia Terza ed ultima Parte ha riservato quanta

si attiene ai doveri del cristiano, o pu6 a lui riferirsi: prime tra

queste materie sono quelle De Beneficiis ecclesiasticis ; De Sacra-

mentis in genere et in specie; De Simonia; De obligationibus Cle-

ricorum.

Serie X, vol. II?, fasc. 654 45 6 stttemlre 1S77
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E questo metodo ha egli conservato, per quanto e stato possibile,

ne'singoli trattati. Cosi, a cagion d'esempio, al trattato De Gen-

suris ha premesso alcune nozioni general! sui delitti e le pene,

nel trattato De Restitutione in genere ha svolto preliminarmente

quanto hanno di comune le restituzioni ex iniusta acceptione, ed ex

re iniuste accepta. A! trattati de' Contratti e de' Testament! ha fatto

precedere un trattatello degli atti in genere, nel quale sono svolte

le regole comuni ad entrambi. Dal quale metodo, oltre all'ordine,

che e quel pregio che abbiam voluto far notare in primo luogo in

quest
1

aureo Compendio, e provenuto ancora che il chiaro Autore

ha potuto in poco spazio comprendere, con sufficiente svolgimento,

quella si vasta materia, di cui abbiamo accennati i sommi capi.

Quanto alia precisione, che e la seconda di quelle doti che piu

sono desiderate nelle opere didascaliche, e pur troppo dobbiam

confessare non essere il pregio piu comune della maggior parte

delle opere di Teologia morale; il chiaro Autore si e studiato di

ottenerla collo scegliere le defmizioni piu esatte; coll'omettere

quelle tante distinzioni e suddistinzioni, le quali, inutili alia pratica,

aon riescono ad altro che ad affaticare le menti degli alunni
;
col

ridurre alia maggiore possibile semplicita le regole e le quistioni,

rilegando (per non frastagliarle) per lo piu nelle note 1'applicazione

delle regole, e le quistioni che non sono accessibili alia comune

degl'mgegni giovanili. Ma egli, piu che altro, ha evitato quel di-

fetto si ovvio di confondere le materie affini, le quali ha procura-

to, dove potesse farsi senz' altro scapito, di sceverare, trattandole

separatamente: cosi, per esempio, nel trattato De Restitutione in

genere, quella che ha origine ex iniusta acceptione, e quella che

ex re iniuste ac.cepta: nel giuramento, 1' assertorio, ed il promis-

sorio: nella simonia, quella che appellasi iuris divini, e quella che

iuris humani.

La brevita poi, come facilmente si rileva dalle cose dette, e* una

conseguenza del metodo da lui usato e di un cotal modo preciso e

compendiario di formolare i concetti
;

il quale e proprio di coloro

che alia limpidezza della mente congiungono la profonda cognizione

delle materie di cui scrivono o parlano. Da quest! medesimi requi-

siti rampolla la quarta dote, che e la chiarezza
;
alia quale confe-
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risce ancora non poco lo stile, facile insieme e schiettamente la-

tino, che son due pregi rari a trovare insieme uniti nelle opere

didascaliche. Nel resto non nuoce alia chiarezza, se qualche cosa

pur si lasci alia riflessione di chi legge, e (in un libro elementare)

alia viva voce del Precettore.

Dovremmo ora dir qualche cosa del sistema morale, seguito dal

chiaro Autore. Ma sopra do amiamo meglio riportare le parole di

lui in una lettera particolare a noi diretta : lo avrei vagheggiato,

cosi egli, la Regola del possesso; ma non potevo ne dovevo riprovare

il Tuziorismo, purche ciascuno sel tenga per se; e molto meno il

Probabilismo. E dico il Probabilismo, e non F Equiprobabilismo,

del quale fan professione (in teoria!) quasi tutti i Moralisti con-

temporanei ; persuasi di schierarsi cosl dal lato di quel gran dotto,

e gran Santo, che fu ultimamente ascritto con tanto plauso fra i

Dottori di Santa Chiesa: ai quali mi lusingo di aver risposto nel

trattato De Conscientia: e prima e poi ed assai meglio di me ha

risposto il chiaro P. Ballerini d. C. d. G. E poiche (se non vuolsi

abusare della buona fede dei piu) al Probabilismo debbono piegar

la fronte i moderatori delle coscienze
; per non falsare le regole

nei moderatori delle coscienze, al Probabilismo in definitiva

debbono chinar la fronte anche le cattedre. Ma Me saltus: il sen-

tenziare, e lo scegliere tra due o piu opinioni non e da un teolo-

guzzo qual io mi sono. Mi fo coraggio col dire a me stesso, che in

fin de' conti, avendo io quasi sempre riportate le contrarie opinioni

colle loro ragioni piu gravi (che tutte non avrei potuto); i miei

errori sono innocui. Ma chi vorra perdonarmi 1'aver io osato

talvolta dissentire da tutti, e gittar la tra le altre la mia sentenza?

E, peggio, Fesser trascorso (sebben di rado) a turbare opinioni che,

alFombra di qualche gran nome, godean pacifico il possesso delle

scuole? Ma il vero e che egli, cosi nel valutare gli argomenti pro

e contra una sentenza, come nel formare il suo giudizio nella pre-

ferenza da dare a questa o a quella, come altresi in qualche sua

speciale sentenza, si mostra sempre ragionevole ed assennato.

Da questo brevissimo cenno, che abbiamo dato di tutto il com-

plesso delF opera, si pu6 agevolmente argomentare quanto essa

possa riuscire opportuna per un corso d'istituzioni.Ora per comodo
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di coloro che volessero consultarla, noteremo que'luoghi che ci

sembrano piu degni di considerazione, o sia per sodezza di dottrina

o sia per accuratezza di trattazione.

Nella P Parte additiamo in modo particolare il trattato De

.Personis, notevole per la varieta delle cose; il trattato De Legibus

per 1'Appendice De Interpretatione legum, elaborata con grande

studio, e che da molta luce per risolvere quistioni assai intrigate.

II trattato poi De Censuris ha questo di proprio che il chiaro Autore

si fa una legge di trarre le regole dal Dritto, e la ragion della re-

gola dalla scienza del Dritto; mettendo tutto in armonia colle dot-

Jrine degli autori piu accreditati.

Nella IP Parte, nel trattato De virtute Religionis si e disteso

oltre 1'usato sul Magnetismo animale, del quale troppo era stato

iscritto da altri, e poco dagli autori di morale. Nel trattato De Re-

stitutione in genere ravvicina molto felicemente le dottrine degli

scolastici al Dritto comune, traendo da questo anche le applicazioni

gli esempii. Utilissimo poi riuscira ai Parrochi delle campagne,
che spesso sono invocati come arbitri da'loro filiani in quistioni

se non molto difficlli, certo molto frequenti; utilissimo, diciamo,

riu scira loro a poter sentenziare con equita in siffatte contingenze,

e dar savii consigli per gli atti piu comuni della vita civile, cio

che 1'Autore discorre intorno ai contratti, alle successioni e cose

somiglianti. Le quali materie egli tratta, con lunga e non lieve

latica, sulle norme delle leggi ora vigenti. E poiche queste son

poco meno che una copia delle francesi, e le francesi nella maggior

"parte un'emanazione del Dritto comune, per non falsarne lo spirito,

e rilevare (il che non era stato fatto dagli altri) le varianti dall' una

e dall'altra parte (ne poche ne di poca importanza, e non di rado

iatenti) gli fu duopo risalire al Codice francese, e da questo al

Dritto comune. e consultare ad ogni passo gli espositori dell'uno

e dell'altro.

Nella IIP Parte, il trattato De beneficiis ecchsiasticis, ha uno

svolgimento piu ampio e piu rparticolareggiato, che gli altri pro-

porzionalmente non abbiano : e cio perche son materie del tutto

positive, nelle quali non bastano i soli principii generali e il ra-

ziocinio per risolvere le questioni. In quello De Sacramentis in ge-
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nere ha creduto bane dividere la parte teoretica dalla pratica ;
ed in

quello De Poenttentia ha messo in maggior rilievo il giudizio ed il

sacramento, e le conseguenze che ne derivano. Ha dato un ordine

alquanto di verso al trattato De Matrimonio, svolgendolo, qual e

verarnente nel suo fondo, come un contralto. Alia parte che tratta

delle dispense ha agghmto parecchie cose che potranno esser utili

ai Parrochi. Finalmente si e fermato alquanto intorno alle obbli-

gazioni de'Caierici, e principalraente de' Parrochi e de'Canonici.

Noi non intendiamo fare paragoni, che spesso non sono esatti,

e sempre riescono odiosi. Niuno pero potrebbe adontar, se, fra

i non pochi corsi di teologia morale i quali hanno ineritata 1' ap-

provazione de'dotti, e con profitto de'discenti vengono usati come

testi nelle scuole ecclesiastiche, noi crediamo dover assegnare

un posto de' piu onorevoli a questo dell' illustre Canonico di Rieti.

Che se poi si voglia tener conto della brevita, onde ha saputo

cornprendere in poco tanta vastita di materia, e 1' ordine scien-

tifico con cui le ha disposte e trattate (che sono pregi tanto desi-

derabili nelle istituzioni), noi non sappiamo qual altro autore gli

possa essere superiore.

ii.

La morale ai giovani, ossia I'uomo educate alia virtu, di LUNJI

ANELLI. Milano, tip. Agnelli. 1877.

Acciocche un trattato di morale e di educazione popolare riesca

utile veramente al popolo, oltreche puro nella dottrina, conviene

che sia piano nello stile, chiaro nella esposizione e sopra tutto

pratico nell'mdicare le regole, nel suggerire i mezzi e nell'incul-

care gli opportuni ammaestramenti di virtu. Codeste qualita, ci

duole il dirlo, pare a noi che difettino nel presente volume del

signor Luigi Anelli, delle cui buone intenzioni per altro, nello

scriverlo e nel pubblicarlo, non vogliamo dubitare.

L'editore, dandolo a luce, si e" risoluto di fare un'o'pera di carita;

ed ha percio dedicato il libro e s' e proposto di riversare il lucro,

che dalla stampa sia -per provenire, a bene del mutuo soccorso delle

campagne. Ond'e che, nella mente si delFAutore come dell'editore,,
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questo volumetto e riguardato come cosa tutta fatta pel popolo, ed

in ispecie per la popolare gioventu.

Ora noi invitiamo qualunque siasi persona di esperienza a cor-

rere qua e la alcune poche pagine del libro, ed a giudicare se un

popolano, o giovane o adulto, sia al caso di reggerne la lettura, di

gustarla e, che piu e, d' intenderne lo svolgimento dei concetti. Lo

stile quando e oratorio, quando filosofico, ma ben rare volte didat-

tico. Le speculazioni teoriche vi abbondano e si concatenano piu in

guisa di lezioni da cattedra o diparenesi da accademia, che d'istru-

zioni familiari. Lo stesso linguaggio vi & troppo scientifico, astratto

e talora poetico. In somma la parte, che possiamo chiamare retto-

rica del libro, non ha niente di popolare : quindi ci sembra disadatta

al fine propostosi dall'Autore nel comporla e dall' editore nel di-

vulgarla.

Da questo difetto viene pregiudicata la chiarezza, che e qualita

essenziale d'ogni libro, ma segnatamente di quelli che si scrivono

pel popolo e per agevolarne Feducazione. Se non che all'oscurita

relativa della forma si aggiunge alle volte ancor quella del pen-

siero; e cosi fattamente, che nemmeno a spiriti colti pu6 tornar

facile il ben discernerlo. Verbigrazia, per non fermarci che in

questa, nella sua breve dedicatoria ai giovani, egli lor dice: Oggi

1'Italia Eon e piu avvilita ne dalla fortuna, ne dagli stranieri, ne

da se medesima. Che significa questo non essere r Italia piu

avvilita oggi da se medesima ? Forse che oggi e migliore che pel

passato: e la rivoluzione Fha proprio migliorata? Gi6 e falso

per se
;
e ripugna a . quel buon senso morale, di cui FAutore da

continue prove nel suo libro. Che cosa dunque abbia voluto dire

non si capisce. Seguita poi: Giovanetti! lo v'amo e rispetto,

perche nel fondo del cuore portate Iddio. Nol credete? Pensate che

ogni ideale e Dio. Iddio sara portato nel cuore dai giovanetti

buoni, virtuosi, innocenti: ma non certo dai guasti e corrotti, se

pure la locuzione portare Dio non s'intenda in un senso diverso

dai cristiano o soprannaturale : senso il quale, ove non sia distin-

tamente spiegato, puo ingenerare equivoci od errori. Parimente, che

vuol dire Faffermazione: ogni ideale eDio? Cosi come giace, e uno

sproposito madornale. A renderla tollerabile, conviene indovinare
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molte idee nella mente dell'Autore, Ma 1'arte dello scrivere e quella

di farsi comprendere, non di farsi indovinare.

Piu strano diventa il valore di tale proposizione, quando 1'Autore

seguita asserendo che i giovanetti son destinati a preparare 1'av-

venire, coltivando quest' ideak (doe proprio quello che egliha detto

esser Dio?) e secondando il moto, che la Provvidenza ha impresso

nel nostro secolo : e poco dopo sclamando : Me avventurato se

oooperero a rendervi incrollabili di fede in questo santo ideale, e

facilitarvi la via di seguitare virtuosamente il secolo che, trasportato

da una forza irresistibile, grida liberta, eguaglianza e progresso.

Chi legge e s'avvolge nella confusione di quest' ideale, che e

Dio e si ha da coltivare con fede inwolldbile, secondando il moto

del secolo, il qual moto si compendia nel triplice grido degli odierni

radicali e socialist!, in verita perde la testa
;
ed al primo affacciarsi

sul limitare dell'opera, fa dell'Autore un sospetto od un giudizio,

che non 6 sicuramente debito alia sua rettitudine ed al suo senno.

Ma lasciamo andar questo ed entriamo in un pun to di piii alta

importanza. Ed
e",

che il piu ed il meglio di quest' operetta se ne

va in ragionamenti speculativi ed in belle teorie di etica irrepren-

sibile, senza scendere, fuorche quasi per eccezione, alia pratica

della morale e di quella virtu, che e il termine attivo della vita.

E questo sarebbe difetto in qualche modo scusabile, se insieme colle

teorie naturali della ragione avesse ben consertate le cristiane

della fede. Ma disgraziatamente il libro e aridissimo di cristiane-

simo: e benche qua e la si senta che cristiano ne e lo scrittore;

nondimeno nel corso-dei capitoli che gli uni, sempre simili incio,

agli altri succedono, vi nasce involontariamente il dubbio che egli

sia un semplice deista, o uno di quei naturalisti semicristiani, di

cui abbonda ora quell' ordine di persone, che son dette formare

la classe dirigente della societa moderna.

Sia pure che FAutore, amante delle astrattezze, non abbia ripu-

tato a se congruo 1'esporre quella parte pratica della vita morale

cristiana, che comprende i mezzi piu efficaci da esercitare la virtu>

da reprimere le passioni, da vincere gli impediment! al bene, da

superare i pericoli del male, da santificare, in una parola, la vita

e da renderla meritoria di premio eterno. fi un fallo gravissimo,
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trattandosi di un libro di educazione, composto pel giovane popolo

d'Jtalia, che, grazie a Dio, e cristiano cattolico. Ma in somma in-

tendiamo, fino ad un certo segno, quest' omissione; e che non abbia

parlato ne di sacramenti, ne di preghiera, ne di parola di Dio, rie

di ricorso alia Vergine ed ai Santi, ne di pieta, n6 di Ghiesa, ne di

sacerdozio, ne di Papa, ne di culto, ne d'altro che odori la religione

rivelata, la divina fede di Gesu Gristo. Ma che neppure nell'ordine

dottrinale abbia collegato i sorami dommi del cristianesimo colle

verita filosofiche, ed abbia svolte queste come farebbe un discepolo

di Socrate, di Aristotele o di Platone, ignari della Bibbia e del

Yangelo, ci appare cosa deplorabilmente straaa; tanto piu, quanto

piu sanamente egli discorre di Dio creatore e provvido reggitore

del mondo, enepropugna 1'esistenza contro gli atei, e delFaniraa,

la cui spiritualita ed immortalita sostiene contro i material! sti,

con una eloquenza ed una logica da Santo Padre.

L'Anelli propone eccellentemente il fine dell' uomo, ove dice :

Quando la tenera madre ra' insegnava che Dio ci ha creati per

amarlo e servirlo in questa vita, e andar poi a goderlo nell'altra,

essa, con queste semplici e insieme sublimi parole, mi rivelava

Talto fine dell' uomo, il quale infatti, capace di conoscere e di

amare, non puo levare 1'intelletto e il cuore a un essere piu degno

di Dio
1

. Ma perche non dire che questa formola, cosi semplicQ e

sublime, non e parto di verun umano intelletto, ne di alcuna scuola

iilosofica antica o moderna
;
ma 1' ha insegnata alia madre Iddio, per

mezzo della Chiesa
;
e quindi e formola tutta cristiana ?

Medesimamente egli ragiona benissimo MYumana debolezza e

ne ricerca le cagioni intrinseche, nel contrasto fra lo spirito e la

came, fra la mente ed i sensi. Poi, dopo che ha ragionato o filoso-

feggiato per lunghe pagine, viene a concludere, che 1'intimo

della nostra vita e tuttora un mistero, ma le nostre debolezze, seb-

bene arcane nella loro origine, in fatto sono evidentissime 2
. Or

non era qui il luogo di rammentare quel primitivo peccato dei

nostri progenitor], che spiega tutto il mistero e chiarisce tutti gli

arcani dell' interno disordine e delle contraddizioni, che sono nel-

1'uomo e dall'uomo si sperimentano in se stesso? Ma di questa

colpa originale, che e il fatto potissimo della storia dell'uman

1
Pag. 31. - 2

Pag. 29.
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genere, con cui si insertano le promesse della redenzione, ed e

11 cardine di tutta la economia del cristiaaesimo, 1'Aaelli non dice

mai verbo. Dal suo silenzio si potrebbe argomeatare, che egli non

ae coaosce, o noa ae ammette la esisteaza.

Della legge morale, della sua aecessita, de' suoi vaataggi, della

coscieaza e del libero arbitrio discorre pure copiesameate e beae.

Intorao al dovere poi di teaere Fappetito soggetto alia ragioae,

dice verita che son levate di peso dai piu accurati espositori di

tica e di ascetica cristiana. Se non che della sanzione che Iddio

ha posta alia legge morale, da se nel cuore dell'uomo impressa,

aoa tocca punto. II domma dell'eteraita delle peae aoa s'iacoatra

mai acceanato ia queste pagiae dell'Aaelli, aemmeno per indiretto:

come non s'incontra quello della aecessita della grazia sopranna-

turale di Dio, per custodire la legge ed evitare le pene di detta

sanzione.

Ragionando della umana fragiiita, scriv'egli, abbiamo mo-

strato che le aostre buoae teadenze aaturali son combattute da

prave e potentissime inclinazioni. Ora affermiamo, che da queste

noi saremmo sempre mai sopraffatti, se uaa voce iatima e miste-

riosa non ci diauaziasse, che la nostra vita 6 ordiaata ia tutte le sue

parti a Dio e all'umaaita, e se uaa legge, iaviolabile aoa ci stria -

gesse a coaformare a quest' ordiae le aostre azioai, qualuaque sieao

i movimenti che riceviamo dagli appetiti irrazionali. lo credo che

aiuno accusera di fanatismo e di pregiudizio la sentenza, che per

lottare contro I'egoismo ed essere buono, bisogna essere forte, ma
che forte non puo essere se non chi, in mezzo alle piu aspre bat-

taglie, tenga fisso il pensiero ia un' idea sovrumana, e seata ael

cuore una legge iaflessibile, che gl'iagiugne di combattere viril-

mente, per quanto sia crudele la lotta e malagevole la vittoria
T

.

Tutte cose verissima. Ma il meglio manca: ed e quel conforto su-

periore alia natura, che Dio s'e impsgnato di dare aH'uomo, il

quale glielo dimandi, per vincere appunto le passioni deU'egoismo.

11 qual coaforto e la grazia del Redeatore; grazia, seaza cui aon si

pu6 meritare nulla per la celeste beatitudiae
; grazia, seaza cui e

impossibile la costaate osservanza della legge aaturale
; grazia che

noa e solo uaa voce intima, ae ua sentimento che si eccita ael cuore,

1

Pag. 50.
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ma una forza illuminativa dell' intelletto e al tempo stesso motiva

della libera volonta; grazia in fine che e tutta dono di Dio, e rende

1' uomo capace di atti di soprannaturale valore.

Or 1'Anelli come non considera mai questa grazia, che pur co-

stituisce 1'ordine morale in cui, per disposizione del Creatore, sus-

siste 1'uman genere; cosi non ne dice mai niente e lascia credere

a'suoi lettori, o che non si richieda all'esercizio della virtu, o sia

presidio accessorio, se non immaginario.

Non procederemo oltre nella dimostrazione del naiuralismo in cui

si risolve tutto il morale sistema dell'Autore. Per lui il Dio reden-

tore par non esistere. Gesu Gristo non sembra aver nulla che fare

coll' uomo, colla sua felicita, colla suprema sua beatitudine. Tutto

1'ordine soprannaturale e posto in disparte. L'unico periodo che

odora di cristianesimo nel suo libro e ci ha persuasi che almen

cristiano, se non cattolico, dev'essere il signor Anelli, e questo:

Volesse il cielo che tutti fossimo sinceramente cristiani, e lungi

di contemplare oziosamente il mondo come un teatro fantastico

d'ambizioni, saremmo orgogliosi di vedere nel mistero della Croce

i suoi grandi destini, e d'alleviare le grandi sventure, che nel giro

dei secoli si sono accumulate suH'umanita !

'

Ah, perche dunque non-ha egli fatto campeggiare in tutto il suo

volume, scritto per gioventu cristiana e cattolica, questo mistero

della Croce e dell'amore di Colui che, in essa confitto, compie la

salvazione fall*umanita? Perche si e degnato appena proferirne il

nome augusto, ove tratta deH'amor patrio, e lo ha taciuto poi

sempre di qualunque altro soggetto trattasse, benche strettamente

con esso e col mistero della sua Groce legato ? Perche tacere il nome

di Gesu Gristo e velare il mistero della sua Groce, persino dove

prova che 1'educazione ci deve guidare al conoscimento di Dio
;

quasi che non sia parola del Verbo umanato, che la vita eterna

e nel conoscere il solo vero Iddio e Gesu Gristo da lui mandato in

terra 2
? Perche tacerlo sin anco dove mostra la importanza della

religione? Perche tacerlo finalmente cola dove intende spronare

gli uomini aU'eroismo della virtu, e indurli alia rassegnazione nelle

mani di Dio ed alia pazienza fra le angustie del dolore? Che 1'Anelli

jgnori Gesu Gristo non possiamo concederlo, dopo letto il suo vo-

'Pag. 116. *
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lume. Adunque perche, conoscendolo egli, lo ha tenuto occulto a

coloro che vorrebbe, colle sue fatiche, informare a virtu? Forse

perche si e vergognato di lui? Se cio e, pensi essere scritto nel

Vangelo, che Cristo, eterno giudice, rendera vergogna per vergo-

gna; e siarrossira innanzi al suo Padre celeste, di coloro che si

saranno arrossiti di lui al cospetto degli uomini.

Poste queste nostre osservazioni ed omessene altre non dissi

mili, che per brevita tralasciamo, non occorre soggiungere che

stimiamo piu perniciosa che utile quest' operetta; e quindi non che

la raccomandiamo, dissuadiamo anzi tutti i buoni cattolici, e spe-

cialmente il clero lombardo, dal diffonderla nel popolo.

III.

Delia pluralita delk forme secondo i principii di san Tommaso

d'Aquino, Commentario di GIOVANNI MARIA CORNOLDI d. G. d. G.

Bologna, tipografia Arcivescovile 1877. Un vol. in 8, di pa-

gine 272. Prezzo L. 2.

La Conciliazione della Fede Cattolica con la vera seienza; ossia

Accademia filosofica di san Tommaso d'Aquino, per GIOVANNI MARIA

CORNOLDI d. C. d. G. Bologna, tipografia Arcivescovile, 1877.

In 8. di pag. 78.

Mettiamo insieme quest! due opuscoli del chiaro P. Gornoldi,

attesa la grande affinita che passa fra lo scopo dell'uno e quello

dell'altro, e la medesimezza della dottrina che in amendue e pro-

pugnata.

II prirao e un dottissimo commentario dell' opuscolodi san Tom-

maso De Pluralitate formarum, la cui terza parte con le difficolta e

loro soluzioni, fu trovata, non e guari, in due Godici Vaticani dal

ch. Ab. Uccelli. II lavoro e opportunissimo e di somma utilita
;

giacche in quest' opuscolo san Tommaso, colla sua solita profon-

dita e limpidezza, metta in sodo quella dottrina capitalissima e

fondamentale nella filosofia scolastica, che riguarda la composi-

zione sostanziale de' corpi.

Determinato pertanto lo stato della questione ne' tre libri trat-

tata, il quale e di mostrare che in ogni sostanza corporea individua,
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non pu6 avervi che una sola forma sostanziale, il ch. Commentatore

svolge il testo del prologo ;
e dipoi recato il testo delia prima parte,

lo commenta alia distesa. Diamone un breve cenno.

L'argomento principale onde e provato 1'assunto in questa pri-

ma parte, pu6 essere formulate col seguente sillogismo : Forme

sostanziali dello stesso genere non possono attuare uno stesso

soggetto ;
ma tutte le forme sostanziali materiali sono forme dello

stesso genere ; dunque non possono queste piu in numero attuare

10 stesso soggetto. Molteplici sono gli argomenti, con cui e dimo-

strata da prima la proposizione minore, e dipoi la maggiore ; per

la esposizione de' quali, non possibile a ridurre in breve, rimet-

tiamo il lettore al Gommento. Solamente fra le difficolta cbe il

santo Dottore si oppone e, secondo il suo solito risolve magistral-

mente, non crediamo dover omettere una, che si affaccera proba-

bilmente ancbe alia mente del lettore. Essa riguarda 1' anima

umana, la quale dall' una parte, come forma del corpo, dovrebbe

convenire colle altre forme materiali, e dall'altra, essendo spiri-

tuale, par cbe non possa. Osserva egli dunque, che sebbene 1'anima

umana, come principio di cognizione intellettiva e di libera volonta,

sia immateriale, nondimeno, in quanto da alia materia prima 1' es-

sere speciQco di un corpo determinato, di vivente, di sensitive, fa

quello stesso che le forme materiali iaferiori, e perci6, sotto questo

rispetto, appartiene al genere medesimo di tutte le forme materiali.

La medesima tesi e dimostrata nella seconda parte ;
ed eccone

11 principale sillogismo: Ogni forma sostanziale informando la

materia costituisce Fente semplicemente tale; ma 1'ente semplice-

mente tale non pu6 essere costituito che da una sola forma
; dunque

non piu che una puo essere la forma sostanziale che attua la materia.

E che la forma sostanziale nel primo informare che fa la materia,

costituisca un ente semplicemente tale, lo prova in primo luogo da

cio, che per quella unione la forma sostanziale costituisce un corpo

fornito di moto naturale; un corpo per conseguenza che sottosta

ad accidenti, e pero una sostanza, ossia 1' ens simplidter, come gli

antichi la chiamavano. In secondo luogo, ogni composto in virtu

della sua forma sostanziale ha operazioni sue proprie, specifica-

mente diverse da quelle di altri composti ;
ed appunto da queste
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diverse operazioni noi ne argomentiamo le diverse nature. Or chi

non dira sostanza compiuta o ens simpliciter quello che ha propria

ed essenziale operazione? Che poi Yente semplicementetale, ossia

la sostanza una non possa risultare che dalla unione di una sola

forma sostanziale colla materia prima (che era la proposizione mi-

nore del sillogisino) lo prova con queste due ragioni: la prima, che

ogai forma sostanziale da una sostanza cdmpiuta, e quindi un

supposto, e percio piu forme sostanziali darebbero piu supposti :

la seconda, che siccome la essenza di ogni sostanza corporea e

costituita dalla forma sostanziale da cui e determinata la materia

prima ;
cosi ogni cosa che sopravviene alia sostanza dopo la prima

forma sostanziale, sopravviene alia essenza gia costituita, e quindi

e un mero accidente.

La terza dimostrazione, che e la materia della terza parte, si

puo ridurre al seguente entimema: Ogni corporea sostanza in-

dividua & un ente : dunque unica e la sua forma sostanziale. Di -

fatti la forma sostanziale e quella che da alia cosa 1' essenza :

donde moltiplicita di forme e lo stesso che moltiplicita di essenze.

Inoltre la forma sostanziale e quella che da F essere individuo ; e

per6 piu forme costituiranno necessariamente piu esseri individui.

Di piu, la forma sostanziale e il principio delle operazioni in un

essere: per conseguenza dove sieno piu forme, vi saranno ancora

piu principii di operazioni fra se divisi, e quindi piu enti, e quindi

piu nature; giacche la natura altro non e che 1' essenza della cosa

in quanto e principio di operazioni.

Questo e un brevissimo sunto della parte sostanziale dell'opu-

scolo, cioe della triplice dimostrazione dell' assunto propostosi dal

santo Autore. II chiaro P. Gornoldi, con quel pieno possesso che

ognuno dee riconoscere in lui delle dottrine scolastiche, svolge

luminosamente le argomentazioni del sovrano Maestro, facendone

sentire tutta la forza, non punto infermata, ma piuttosto avvalorata

dai veri progress! delle scienze moderne. E lo stesso fa per rispetto

alle altre dottrine secondarie, che qua e cola tocca il santo Au-

tore, ed alle difficolta o sia filosofiche o sia teologiche che dal nie-

desimo sono proposte e risolute.

Ma per occasione delle cose che sono discorse nell'Opuscolo,
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gli si offre assai spesso 1'opportunita di trattare questioni di altis-

sima rilevanza, strettamente collegate con quelle materie. Qui ne

toccheremo alcune di volo.

Ci sembra di gran rilievo un lungo tratto del santo Dottore,

che egli riporta dal commentario sopra il libro III de Anima di

Aristotele, dov'e" contenuta con meravigliosa lucidita tutta la dot-

trina intorno al modo dell'unione immediata deH'aniraa umana

colla materia prima, sicche sia esclusa la reale coesistenza delle

altre forme inferiori, le quali tuttavia vi rimangono mrtualmente,

in quanto, attesa la sua maggiore perfezione, sono in essa equiva-

lentemente contenute.

Utilissimo ancora per risolvere le tante difficolta che soglionsi

opporre da' poco esperti delle dottrine scolastiche, & ci6 che egli

espone intorno alia successione delle forme sostanziali. La na-

tura, egli dice, nelle sue operazioni non dispiega che una forza

finita, e spesso ben poca; percio un composto perfetto, qual 6 per

esempio Fanimale, non e fatto d'un tratto, ma a poco a poco. II

perche la materia prima & sottoposta successivamente a varie forme

sostanziali, avanti che ella sia informata dalla piu perfetta e la

sostanza ne venga costituita in tutta la sua essenziale perfezione.

Ma in questo tramutamento sostanziale egli avviene che al soprag-

giungere della forma sostanziale seguente, cessi 1' antecedente,

perche da quella e questa contenuta. Laonde 1'uomo non e Tag-

gregato di una sostanza minerale, di una pianta, di un bruto, di un

essere razionale
;
ma e

1

un essere razionale che in se stesso rac-

chiude tutta la perfezione delFanimale, della pianta e della sostanza

minerale; come nell'atto piu perfetto si contiene il meno perfetto.

II ragguaglio tra la dottrina del Suarez e quella dell'Aquinate

& trattato assai bene, per dimostrare quanto sieno lontani dal vero

quelli che, a'nostri giorni, si danno a credere che Tesimio dottore

Suarez contraddica all'Angelico nei punti fondamentali del sistema

scolastico.

Con accurata distinzione dimostra la differenza che passa tra la

dottrina di Avicenna e quella dello Scoto, e come questa debba

conciliarsi con quella di san Tommaso. E poiche il dottore Fre-

dault, prende da senno le parti di Avicenna contro 1' Angelico, e

anch' esso egregiamente combattuto
;
e si chiarisce che altro non
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sono che sofismi gli argomenti che mette fuori per provare che la

dottrina di san Tommaso si oppone alia fede ed alia scienza, e che

i dottori tomisti tutti quanti debbonsi chiamare panteisti e fautori

del raaterialismo e di una novella specie di manicheismo.

Nella soluzione delle difficolta troviamo delle bellissime dottrine.

Assai ci piace lo svolgimento di quella che concerne la umana gene-

razione, perche da essa parecchie question! filosofiche e teologiche

vengono con nuova luce illustrate. E qui non possiamo non notare

che tutte le difficolta, opposte da'moderniper abbattere il sistema

scolastico, furono gik riferite e sciolte da san Tommaso
;
e dal ch.

Commentatore sono egregiamente spiegate si le difficolta stesse,

come le soluzioni; e queste, secondo che pur pocanzi abbiamo

accennato, ravvalorate con do che di vero e di certo abbiamo nella

scienza dei nostri giorni. La difficolta presa dalle forme cadaveriche

viene nel Commento trattata in piu luoghi e con piena chiarezza.

Verso la fine e svolta una bellissima testimonianza di san Tom-

maso con la quale si dimostra comel'anima umana equivalga nel-

r uomo a tutte le forme inferiori, ed e esposta 1' antitesi tra il si-

stema scolastico e il moderno meccanico: dalla quale di leggieri

si scorge quanto il primo sia conforme alia ragione ed ai fatti e

quanto ne disconvenga il secondo.

Raccomandiamo assai ai cultori della filosofial'operadeWaPiit-

ralita delle forme perche da essa potranno avere un giusto concetto

del sistema scolastico, e a non poche difficolta, che passarono inos-

servate, e che ora da'moderni obbiettansi, troveranno una soluzione

piena e chiara.

II secondo opuscolo del chiaro P. Gornoldi, del quale abbiamo

annunziato il titolo, e diretto ai membri dell'Accademia medico -

filosofica di san Tommaso d'Aquino, e spiega il modo come ottenere

lo scopo a quella prefisso: di conciliare cioe le scienze colla fede

cattolica, e per tale conciliazione promoverne gl'incrementi. Esso

fu pubblicato la prima volta nel Periodico La Scienza italiana, nei

quaderni di raarzo e di aprile del corrente anno.

II chiaro Autore in primo luogo dimostra la possibilita di tale

conciliazione
; positiva alcune volte, quando cioe si tratti di verita

rivelate, le quali sieno anche conoscibili pel semplice lume natu-
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rale della ragione; e negativa, quando sia questione di veritk che

soverchiano 1'intelligenza, rispetto alle quali puo solo dimostrarsi

che la ragione non puo trovarvi nulla che le ripugni e sia in se

contradittorio. Donde, in secondo luogo, fa rilevare quanto sia ne

cessario in questi tempi, ne' quali si fa opera da si gran numero

di scienziati increduli di combattere la religione rivelata colle armi

della scienza, che gli scienziati cattolici colle stesse armi ne ri-

battano gli assalti. E cio potranno tanto piu facilmente conseguire,

la quanto le armi degli avversarii non saranno giammai quelle della

vera scienza; non potendo la vera scienza, che anch'essa procede

da Dio, esser contraria alle verita che sono dal medesimo Dio

rivelate. Ma a questo 6 necessario che gli scienziati cattolioi sieno

ben esperti dall'una parte delle scienze moderne e dall'altra delle

verita della religione; e inoltre, per combattere tutt'insieme ser-

rati com'esercito ordinato contra il comune nemico, si raccolgano

sotto il vessillo di colui, che hanno scelto come lor generate e

condottiero: ed e quel massimo luminare della scienza filosofica e

teologica, san Tommaso d'Aquino. Ond'e che la condizione essen-

siale per appartenere zlYAccademia e di professare, non solo tutto

ci6 che insegna la Chiesa intorno aH'origme delle cose ed alle

nature, specialmente quella deH'uomo; ma anche la dottrina filo-

sofica di san Tommaso, se non tutta, per cio almeno che riguarda

Funione deiranima intellettiva col corpo umano, e la forma so -

stanziale e materia prima.

Le verita rivelate, le quali si attengono piu prossimamente allo

scopo dell' Accademia e ne formano la prima e piu essenziale ob

Migazione, sono dal chiaro Autore indicate in quella parte della

Gostituzione dommatica del Goncilio Vaticano de Fide Catholica, in

cui e definito chiarissimamente ci6 che e da tenere intorno alia

relazione che hanno e debbono avere le scienze colla fede cattolica,

ed e raffermato Fobbligo di aderire alle altre definizioni della

Chiesa di simil natura.

Per cio poi che riguarda la dottrina di san Tommaso intorno ai

due punti proposti, il chiaro Autore distingue opportunamente

quello che tutti i fedeli son tenuti di professare in forza delle defi-

nizioni dommatiche e dichiarazioni pontificie; ed e che la sostanza

dell' anima intellettiva e forma essenzialmente del corpo umano
%

;
e
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ci6 che soltanto per via di discorso se ne puo inferire, senza che

debba dirsi verita dommatica o dottrina strettamente connessa col

domma, e cbe come tale possa imporsi alia comune credenza.

Sopra tal punto, giustamente da lui riputato importantissimo,

egli torna piu volte, inculcando con espresse parole, che se di

que'capi della dottrina di san Tommaso intorno alia detta materia,

non definiti dalla Ghiesa, si fa un obbligo agli Accademici, i quali

volontariamente 1'accettarono; non pu6 farsene un obbligo di fede

n6 agli altri ne ad essi medesimi. Sopra questo soggetto abbiamo

un documento gravissimo; ed e una lettera dell'Erho Cardinale

Lucido Paroccbi, Arcivescovo di Bologna, il quale, lodato in ge-

nerale questo lavoro, siccome tale che in piccolo spazio rac-

chiude tesori di scienza si congratula in particolare, e assai,

coll'illustre Autore per coteste dichiarazioni (le quali per altro avea

pur fatto in altri suoi scritti), e. per servirci delle sue parole,

amraira in essi la temperanza e lo spirito d'equita che egli

adopera verso gli avversarii. leopinioni de' quali corrono tuttora

libere per le scuole.

I giornali cattolici di raaggiore importanza si affrettarono di

riportarla appena fu da loro conosciuta. Noi abbiarao aspettato

finche ci si ofFrisse 1'agio di far la rivista di questi due importan

tissimi opuscoli, al secondo de' quali direttamente si riferisce. Ecco

pertanto ci6 che scriveva al P. Cornoldi il dottissimo Porporato.

MOLTO REV. PADRE

a Da tempo 1'ero debitore de'miei ringraziamenti per la bellis-

sima sua monografia intitolata La Conciliazione della Fede Cat-

tolica con lavera Scienza e mi duole di aver dilFerito 1' adem-

pimento di quel mio debito oltre i confini del convenevole. Sebbene

anche ne vado lieto, perche non permettendomi le occupazioni del

Ministero quella liberta di applicazione agli studii, di che poteva

disporre per lo passato; nella lunghezza di questo tempo, mi riusci

di gustare a mio agio un lavoro che in picciolo spazio racchiude

tesori di soda scienza.

E come non compiacermi della strenua difesa del sistema

filosofico di san Tommaso, di quello doe nel quale grado grado con-

Serie X, vol III, /ate. 654 46 6 settemlre 1877



722 RIVISTA

vengono la massima parte del dotti, e che sembra provvidenzialmente

a'nostri giorni risuscitato per opporre 1'edificio vero e compiuto

della filosofia cattolica alle rovine del moderno materialisrao ?

Ne per6 ho ammirato raeno la temperanza e lo spirito d'equita,

ch'Ella adopera verso gli avversarii, le opinion! de'quali corrono

tuttora libere per le scuole. Cito le sue stesse parole perche espri-

mono nettamente un pensiero giusto ed una determinazione pru-

dente. In quanto poi spetta alia conformita di que' due punti

dottrinali
'(!' unione dell' anima intellettiva con il corpo umano -

la forma sostanziale e la materia prima) con la dottrina cattolica,

noi siamo ben lontani dall'affermare che ne sieno eglino una vera

e sincera espressione, di maniera da avere in conto di uomo che

vacilli nella fede chi non liprofessa. (Pag. 24.) E piu sotto:

Se non che quantunque gravissimi dottori giudichino che la

dottrina indicata nel Diploma in que'due punti sia congiunta col

domma cattolico, nondimeno se v'ha cuitalenti dissentire.dall'au-

torita dei dottori medesimi, io non mi prendo facolta di condannarlo,

specialmente s'egli dissente intorno al secondo punto, e di cio solo

saro pago che sia manifesto essersi introdotta nel Diploma la pre-

fata dottrina dell'Aquinate, contenuta nei due punti indicati, non

per leggerezza, o per uno sconsigliato amore di cio ch'e antico,

rispetto alia filosofia, ma si perche nell'Accademia vi sia un centro

comune dottrinale venerato e sicuro. (Pag. 25.) E quasi non

bastassero si nitide ed esplicite dichiarazioni, V. R. si affretta a

cessare il pregiudizio d'alcuni che gli Accademici sieno obbligati

a dilungarsi dai due sistemi meccanico e dinamico per motivo di

fede. Questo, scrive Ella benissimo, e un abbaglio, e notevolis-

simo, il quale non ha verun fondamento nelle parole, ond'e conce-

pito il Diploma. (Pag. 26.) Ne si contenta dell'asserto, spingen-

dosi a dimostrarlo con la inespugnabile evidenza della logica e

della sintassi grammaticale.

Per tal modo V. P. M. R. pu6 nel Signere gloriarsi di avere

corrisposto con il suo opuscolo alle intenzioni manifestate dal

Santo Padre, e quando loda la dottrina adottata daH'Accademia, e

quando lascia nel suo legittimo possesso le dottrine tuttodi libe-

ramente professate nelle scuole cattoliche. Che ov'Ella abbando-

nasse la difesa di quella, diserterebbe la bandiera avuta in si gran
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conto dall'autorita pontificia ;
ove per lo contrario mettesse in mala

voce i dissident!, d'altronde congiunti a noi nel professare le dot-

trine definite, si discosterebbe da quella aggiustatezza di giudizii

e soavita di modi, che da Benedetto XIV e dall' immortale suo

successore il regnante Pontefice Pio IX furono e sono tanto calo-

rosamente raccomandate.

Profitto della gradita occasione per incoraggiare V. R. alia

continuazione de'suoi lavori nella benemerita Accademia di S. Tom-

maso, e per congratularmi con lei e con i suoi collaborator! nella

redazione del periodico La Scienza Italiana, periodico onde m'onoro

altamente siccome Arcivescovo di questa gloriosa Metropolitan, ed

anche siccome ascritto al terz' ordine di San Domenico.

II Signore padre de'lumi assista V. P. ed i suoi colleghi nel-

1'arduo c6mpito che si prefini alia ristorazione della scienza, e

m' abbia quale mi pregio professarmi

Bologna, 4 agosto 1877.

Dev.mo per servirla LUCIDO M. Card. PAROCCHI Arcw.

IV.

Catechismo contenente principii di pura e mera moralita ritoccati

ed ampliati per G. B. IMASSI notaio esercente in Alba-Piemonte.

Torino, 1877. Stabilimento artistico-letterario, Via Massena, 10.

Un opusc. in 16. di pag. 72.

II Catechismo qui su annunziato e un omaggio dell'autore a noi

con preghiera di un cenno. A parole di tanta cortesia e di tanta

bonta ci conviene degnamente rispondere. Vero e, cbe Yomaggio e

la preghiera del signor Imassi celano in se la brutta magagna del-

F interesse, della quale si sente il reo odore dalle poche parole ai

lettori premesse al Catechismo. Giacche, essendo stato questo suo

scritto altamente riprovato dalla Unita cattolica, dalla Vedetta cri-

stiana, dal Vescovo di Alba, dal Vicario generale di Cuneo e da molti

e molti parroci, egli, invece di pentirsi degli spropositi notati e sen-

time vergogna, ne mena un gran vanto e trae argomento della bonta

dell' opera sua. Laonde avendo in animo di fame un' altra edizione,

non sarebbe lungi dal vero, chi dicesse o pensasse, che il suo

omaggio e la sua preghiera cela la piccola ambizione di aggiungere
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alia lista del riprovatori del suo Gatechismo anche il nome della

Civilta Cattolica; e cio coirintendiraento di dare nuova forza alia

conseguenza, che ne dedurrebbe, circa la bonta e dirittura del me-

desimo. Ma in cortesia non si deve guardare tanto pel sottile. Eccoci

pronti a soddisfare la sua brama, aggiungendo per6 al Yomaggio,
che gii facciamo del nostro cenno, la preghiera,'C,he annoverando

tra i suddetti riprovatori del siio libro la Civilta Cattolica, sog-

giunga, qualmente ha provato, che il vero titolo del suo Gatechismo

non e quello che porta in fronte, ma quest' altro: Catechismo delle

piu grosse corbellerie in opera di religione. Valga un breve saggio.

A pagina 9 scrivendo egli: Del mondo terracqueo e dell'uomo si

domanda: Chi ha creato questo mondo? e soggiunge tosto: Non
e stato creato daralcuno . Gome? Non e stato creato da Dio?

Bale! Se Dio non ha il corpo, le braccia, gli occhi come abbiamo

noi, se e un essere incomprensibile, permise, avra voluto, e con lui

sempre saranno stati i primi elementi, che sono 1'aria, la luce,

1'acqua, ii fuoco, colla composizione di questi elementi, colla per-

missione di Dio, colla combinazione dei medesimi si formo il cielo

e tutto cio, che nel cielo e nella terra si contiene; e impossibile

che un essere incomprensibile, invisibile possa aver creato. Gosi

ragiona il nostro catechista, come se per creare vi fosse bisogno di

mani, di piedi, e di occhi. No, sig. catechista : per,creare non giovano

punto tali stromenti, non occorrono. Creare significa trar dal nulla
;

e per tale operazione non giovano n6 le mani, ne gli occhi. Po-

niamo che il signor Imassi non avesse nulla sul suo tagliere. A
che gli gioverebbero le sue mani ed i suoi occhi? Non ad altro che

a toccare il piatto ed a vederlo vuoto con rincrescimento. Dice che

Dio permise, avra voluto, e sapete percjie? Vedetelo a pagina 6

dove fattasi la domanda, se tra permettere e volere vi sia diversita,

risponde, che questa e una questione inutile, superflua, e non si

trovera mai giudice competente a risolverla. Gapite, per lui e una

quistione insolubile ci6, che il bimbo sa ben presto risolvere, co-

noscendo assai bene, quando babbo permette e quando babbo vuole.

Lasciamo poi allo studio dei fisici il comprendere e valutare de-

gnamente la scoperta di una composizione di acqua e fuoco. Se non

che, verso la fine del libro sembra, che gli sia venuta meno la me-

moria. Giacche, dopo di avere asserito e provato a pagina 9 con
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quel solido argomento delle mani e del piedi, che Dio non potea

creare il mondo, a pagina 67 afferma, che il mondo fu fatto da Dio.

Domandatosi qual preghiera si dovrebbe dire prima del cibo, ri-

sponde: Chi fece il tutto, benedica noi, il cibo e la bevanda. E

affinche non rimanga ombra di dubbio, poco sotto scrive, che nel

decorso della giornata dobbiamo pensare e riflettere ben sovente,

che tutto cio e quanto vediamo e opera di un incomprensibile. Ne

questo solo. Egli insegna a pagina 66, che i bimbi debbono pregare

Dio quale reggitore di tutte le cose, mettendo loro in bocca le parole:

u Dio mio, essere incomprensibile, che tutto reggete,edirigeteecc. ;

ed a pagina 67 lo fa pure donatore di ogni bene agli uomini. Or come

si legano queste asserzioni con quella pronunziata con tanta gra-

vita a pagina 9 : e impossible che un essere incomprensibile, in-

visibile possa avere creato? fi facile il dirlo: come si legano 1'as-

surdo, 1'errore, la contraddizione per formare una goffa corhelleria.

Qual e Forigine deli'uomo? L'uomo proviene dalla terra.

Come mai 1'uomo proviene dalla terra? Eccovi la spiegazione di

si sublime fenomeno : Tostoche la terra si formo colla sola per-

missione di Dio, dalla natura della terra fomentarono (sic) insetti

di varie specie e razze, e col progresso del tempo tra unioni ed

unioni Dio permise che venisse formato 1'uomo, che e composto di

corpo, della parola, della* vista, della ragione e di un'anima im-

mortale, che lo distingue dagli animali irragionevoli. La ingenuita,

colla quale ei scrive a pagina 9 queste poche righe, da proprio

a vedere come la sua mente non arriva a comprendere, che non

escono dalla sua penna rubini e perle di verita, ma... Figuratevi,

se potete, novita di composizione piu nuova di questa: 1'uomo

composto di corpo, della parola, della vista, della ragione e di

un'anima immortale . Siccome cessando la parte componente cessa

necessariamente il composto; cosi si dovrebbe dire, che cessando

la parola, in bocca, cessi ancora il composto deH'uomo." Poveri

ciechi, i quali mancate della vista o della potenza visiva! poveri

muti, i quali non avete la potenza della favella! Voi non siete piu

uomini. E che grande natura deve essere quella delJa terra, la quale

die origine a tale composto, quando essa aH'improvviso, non si sa

come, concepi di se, materia morta, insensitiva, e figli6 materia

viva e sensitiva, tutte le specie degli insetti. Dove ha essa mai
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accattato quel senso, dato agl'insetti figliati, che fomentano nel

suo grerabo ? Mistero inesplicato nel cetechismo del signer Imassi.

E poi, ecco ad un portento succedere un altro portento ancora piu

mirabile. Quegli insetti messi in luce dalla terra concepiscono pure

e figliano; in modo pero che, rimanendo intera la loro specie, esce

di loro un' altra specie piu perfetta, e di questa un' altra piu nobile

e in fine 1' uomo dotato di anima e di anima immortale. Gome ha

potuto quell'insetto di un giorno, dotato del solo senso, arrivare a

tanta potenza da produrre e mettere al mondo 1' uomo dotato di

spirito e di spirito immortale? Sono misteriose corbellerie cate-

cheticamente spacciate.

II nostro bravo catechista si picca di sapere addentro la Bibbia

e tanto addentro da vedervi falsita di nuovo conio. La Bibbia, a

modo di esempio, e tanti e tanti profeti, dottori e filosofi, egli

scrive a pagina 10, non mai posero in dubbio che Adamo sia stato

il nostro primo padre. Ma questa e una favola, 6 una invenzione,

& 1'eJFetto di falsa rivelazione, di falsi principii, di falsa educa-

zione, di storia falsa. Sapete chi 1'ha generata? e stato proprio

Y assolutismo, sotto il dominio del quale, gli uomini amanti della

umanita, della liberta, della luce e della verita (eccovi un raggio

di luce e di verita massonica), venivano perseguitati spietatamente .

Ed in pruova, che veramente tale invenzione 1'effetto della falsa

storia generata dall' assolutismo
,

vi reca un commento biblico,

degno del suo catechismo. Ed invero, egli scrive, abbiamo tutti

letto e riletto nella storia sacra, che pochi ami dopo Adamo ed

Eva, Esau vendette al suo fratello Giacobbe la sua primogenitura

per poche lenticchie; ci6 dimostra abbastanza chiaro (attentHJ che

sin d' allora gia esistevano le primogeniture, i fidecommissi, che

erano il puntello dell' assolutismo, che sin d' allora comandavano

i re despota, la prepotente nobilta, ed il gesuitismo, cioe i falsi

sacerdoti e se a quei tempi sino a che (oji! che salto gigantesco di

secoli !) sino a che il sempre di gloriosa ricordanza e magnanimo

Re Sabaudo Carlo Alberto ci concesse la liberta di scrivere e di

parlare secondo la nostra convinzione, ne ci concesse la liberta

individuale, come mai si potra disconoscere che la storia passata non

sia falsa? Cosi il nostro catechista, il cui discorso e un portento

di grammatica, di storia e di logica ! Figuratevi : per lui che h&
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letto e riletto la storia sacra, i lunghi secoli trascorsi da Adamo al

diluvio, ed i parecchi dal diluvio fino ad Esau non sono che pochi

anni, a contare da Adamo ed Eva; la primogenitura di benedizioni

usata dagli antichi patriarch], di vita indipendente, verso i loro

figliuoli, era un fidecommisso, un puntello dell'assolutismo; che

piu ? un segno, che allora comandavano i re despoti, la prepo-

tente nobilta, il gesuitismo ! I quali re, la quale nobilta, il quale

gesuitismo dominando in verga ferrea il mondo da Esau fino ai

tempi nostri falsarono orribilmente la storia. Ne volete la prova ?

Eccovela : venne alia fine quale altro veltro dantesco, il sempre

di gloriosa ricordanza e magnanimo Re Sabaudo Carlo Alberto, ci

concesse la liberta individuale di scrivere e parlare secondo la

nostra convinzione: do posto come mai si potra disconoscere,

che la storia passata non sia falsa? Tant' e: e chi potra disco-

noscere, che in si piccol tratto si trovino incastonate Je piu gigan-

tesche corbellerie, che possano cadere in mente di alcun scrittore?

Altre piccole giunte a si nobili derrate. Egli che ha letto e riletto

la storia sacra, ci fa sapere, a pagina 19, che Mose tento liberare

il popolo ebreo dalla tirannia di Erode, ma venne disperso con

tutti i profeti ;
che il Nazareno tent6 di liberare i popoli dal

crudele Erode, ma venne crocifisso
; piu innanzi, che il Na-

zareno e gli apostoli predicavano il matrimonio, crescite et multi-

plicate (sic !) ;
che lo stesso Nazareno interrogate chi fosse,

disse : sono una canna agitata dal vento
;
che alcuni, come diceva

il profeta Elia* induratum est cor Faraoni, hanno indurato il cuore

e via con questo metro di scerpelloni biblici, senza tener conto

de' grammaticali. Ma se il bravo catechista ha letto e riletto le

leggi e le regole notarili, come ha letto e riletto la storia sacra,

guai ai suoi clienti !

Crediamo che basti al nostro assunto il saggio di corbellerie e

d'ignoranza che abbiamo dato. Non parliamo punto dei grossi

spropositi di che ribocca tutto il libro da capo a fondo, diciamo

solo questo che il Catechismo contenente principii generali di pura

e mera .moralita invece di dieci Gomandamenti della legge di Dio,

ne contiene sedici della natura. Tanto & pura la sua moralita ! Se

non che, lettili ad uno ad uno, abbiamo trovato che vi manca il

sesto dei dieci, il non fornicare.
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Ftrense, J settembre 1811.

i.

ROMA (Nostra corrispondenza) Prime truffe e primi delitti del Cagliostro ia

Palermo: Ne fugge e si pone a far il saltimbanco: Vienea Roma dove prende

moglie: Ne fugge colla moglie da lui pervertita: Documento imporlante sopfa
il libertinaggio e 1'empieta massonica nel 1759: Viaggi, truffe e delitli del

Caglioslro, finche non giunge a Londra dove viene inizialo, degnissimamente,
frammassone.

Cacciato prima dal Seminario di San Rocco di Palermo e poi dal

noviziato di Caltagirone dei Fatebene fratelli alcani pretendono
(aarrano a pagina 4 gli Aneddoti della vita di Giuseppe Balsamo)

ct che Cagliostro. cacciato da una Religione, abbia tcntato di trovare

miglior sorte in un'altra, ma con lo stesso esito. n La qual altra

Religione viene accennata dal Gallo nella sua lettera riferita dal

Tribolati, dove dice che: K la chimica che impard da un Frate, quando
a da suo zio fu addetto al convento di san Francesco, giovogli molto
K alia sua impostura. Dove, benche il Gallo erri evidentemente nel

far imparare al Cagliostro la chimica altrove che nella spezieria di

Caltagirone (donde si vede che il disprezzo con cui egli parla del

processo fattoglisi in Roma e fondato sopra il non averlo forse raai

neanche veduto), egli accenna pero ad una tradizione mantenutasi in

Palermo sopra 1'abitazione del giovane Cagliostro nel Convento di

San Francesco. Ne raeno erra il Gallo dove dice, seguitando, che:

il Balsamo aveva gia imparata la pittura; ed in Termini si mostra

una stanza da lui ornata di rabeschi. Checche infatti si debba
dire dell'esistenza e del raffaellismo di quei rabeschi di Termini, ii

certo e che il Balsamo, come narra il processo, a attese per qualche
G tempo all' arte del disegno non gia prima, ma dopo essere stato

cacciato dal noviziato, dove aveva imparato quella chimica che s'in-

segnava allora nelle farmacie. E di qual pregio debbano essere quei

rabeschi di Termini, se pure esistono, si pu6 ricavare da quello che

narra il processo essere accaduto al Cagliostro nella sua prima an-

data a Londra tra il 1111 ed il 1112, nell'anno ventottesimo in circa

della sua vita, quando un inglese credette di trovare in Balsamo

& chi avesse saputo dipingergli alcune stanze d'un casino di cam-

pagna. II Balsamo, quantunque imperito affatto del mestiere, accetta

K con gran franchezza 1'incarico... Ma 1'animo dell'inglese, che si era

gia cominciato ad indisporre quando si vide ingannato nel trava-

a glio delle pitture, colle quali il Cagliostro, invece di abbellire, de-

turpo quelle cam^re, s'irrito aU'estremo, allorcha ecc. E qucsto
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e il solo fatto autentico della vita del Cagliostro relativo alia sua

valentia nella pittura e nel disegno, cui si applico per qualche tempo
in Palermo, nella sua probabilmente eta di circa quindici anni.Essendo

stato infatti cacciato dal Seminario di tredici anni, calcolando a due

anni le sue prove nei due noviziati di Caltagirone e di San Fran-

cesco di Palermo, resta che avesse circa quindici anni quando
u attese per qualche tempo all'arte del disegno.

Attese pero a ben altro con maggiore profitto, secondo che narra

il processo, sopra la fede non solo delle confessioni del reo, m;i an-

cora di un foglio di notizie trasmesso a Roma da Palermo in tempo
a dell'attuale sua detenzione: cioe non piu di circa trenf anni dope
le sue prime imprese pubbliche e crimin,ali. Nato infatti nel 1143, e

carcerato nel 1189, il Cagliostro aveva quarantasei anni quando fu

chiuso in Castel Sant'Angelo: dei quali erano appunto scorsi trenta

dalla sua eta di sedici anni quando comincio a birboneggiare piu in

grande. Di conserva, infatti, con altri suoi simili, tutti armati, appic-

cava brighe, resisteva alia forza pubblica, tentava strapparle di mano

i carcerati. Rubo lo zio che se lo teneva in casa: falsified un testa-

mento, come consta da regolare processo fattoglisi in Palermo quan-

d'egli ne era gia fuggito: truffo parenti ed estrariei e per fino fa

imputato dell' assassinio di un Canonico. Carcerato percio soventi

volte e sempre uscitone libero, specialmente per la sua giovanezza e

per le protezioni e gl'impegni dei parenti, ne fece fmalmente una

che Fobbligo alia fuga. Trovato, infatti, un ricco dabbenuomo di nome

Marano e di professione argentiere, gli fece credere che in una certa

grotta fuori di citta era nascosto un tesoro, che egli gli avrebbe fatto

scoprire mediante la somma di piu che sessanta once d'oro che

V argentiere gli consegno. Ma recatosi il Marano al luogo indicate,

non trovo altro tesoro che una solenne bastonatura somministratagli

da alcuni diavoli ossia amid del Balsamo travestiti. Del che egli

entro in tanta collera che, non contento di accusare il Balsamo in

tribunale, si risolse di vendicarsi da se, cercandolo a morte. Ondeche

il Balsamo si appiglio alia fuga, giustamente temendo la vendetta

privata piu che la pubblica, donde fin allora era uscito sempre in-

colume. Ed e, per fermo, cosa notevole che, come giovanetto da Pa-

lermo, cosl poi maturo da tutte le altre citt& dove and6 truffando,

sempre egli dwette fuggire la privata piu che non la pubblica giu-

stizia, sempre riuscilagli, di fatto, benevola, fuorche a Roma, dove le

pago tutte.

Accennasi ancora nei citati Foyli di notizie che il Balsamo, in

Palermo, sotto il pretesto, dimostrato poi falso, di voler soccorrere

una sua sorella ossessa, si fece dare da un ignorante viceparroco di

campagna detto Della Bayaria un po' di bambagia inzuppata nel-



130 CRONACA

1'Olio Santo; e che un'altra volta, segnando per terra un quadrato,
vi fece apparire dentro delineata la figura di una persona lontana, in

quell' attitudine appunto in cui poi si pretese che si trovasse in casa

sua in quell" istante. II qual secondo, o fatto o favola, sembra essere il

solo fondamento di quanto narra il Gallo presso il Tribolati sopra
un aneddoto sfuggito a tutti i suoi biografi e che mi fu riferito

dal D. C... avvocato catanese : il quale consiste in una simile ap-

parizione fatta fare dal Cagliostro, non in Palermo, ma, in una citta

d'ltalia non so quale. Delle quali, parte naturali e ciarlatanesche e

parte preternaturali e magiche, e, come ora dicesi, spiritistiche ope-

razioni fu poi sempre piena la vita del Cagliostro, specialmente dopo
che fu ricevuto in Londra nella massoneria, stata sempre, ed ora

piu che mai, fecondissimo carapo d'inganni e di magie. Mirisi, in-

tanto, come, fin dalla sua prima giovinezza, an che il Cagliostro abbia

porta di se quella piccola bensi ma fedelissima immagine che poi,

ingrandita ed ingrossata, fu pero sempre quella anche nella sua

maturita. Sempre infatti il Cagliostro visse in appresso, come finora in

Palermo, di delitti, di truffe, di diavoli e di magie, or vere or simulate.

Fuggitosi di Palermo il Balsamo, and6, com'egli narro nel processo,
a Messina; del che, come del resto che egli raccont6 lino alia sua

prima venuta in Koma, mancano le verificazioni e le tracce: cosicche

siamo costretti qui a credere alle sue sole aflermazioni. Narra egli

dunque che, col danaro truffato all' argentiere Marano, ito a Messina,

cola conobbe uno che egli dice che si chiamava Altotas; ne seppe
mai se egli fosse greco o spagnuolo. Parlava diverse lingue, posse-

deva varii manoscritti arabi, e si spacciava gran chimico, ossia ciar-

latano. Di questo Altotas parla forse 1'autore degli Aneddoti della

Vita di Giuseppe Balsamo, a pagina 5, dove dice che: Voile il

caso che, girando per 1' Italia, il Cagliostro s'incontrasse nel fa-
(( moso Cosmopolyta (famoso ai tempi dello scrittore degli Aned-

doti nel 1191: ma ora ignoto, come ignoti parimente sono gia in

a Italia molti eroi di ieri) ed in qualche altro ciarlatano con cui

a pote far conoscenza o in qualita di servitore od altrimenti. Egli

era nato appunto per fare il ciarlatano. Fisonomia non disaggra-

devole, disposizione naturalissima a contraffare Fuomo d'impor-
a tanza, un esteriore imponente, uno spirito furbo e piu di tutto

una chiacchiera infmita lo rendevano abilissimo. al mestiere del

suo padrone o compagno. Ne studio dunque e ne apprese in breve

tempo i segreti, le maniere e le imposture. Ed ecco Cagliostro

gallonato, con due brillanti nelle dita, con due servitori, sopra un

palco, che vende i vasetti a mezzo paolo 1'uno, medica la tigna

per carita e cava i denti per 1'amor di Dio. Crescendogli cosi i

danari in tasca,- non ebbe difficolta di radunare, a sue spese, in
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u varie citta, specialmente di carnevale, una piccola compagnia co-

mica e di divertire sopra un palco il popolo. In mezzo alia sce-

nica buffbneria, egli usciva sulla scena facendo tre profonde ri-

ft verenze: diceva quattro parole, tre delle quali erano un invito ai

poveri di portarsi presso di lui a farsi medicare gratis; rinnovava

le tre riverenze e comandava gravemente ai suoi mimi di prose-

guire il divertimento ai nobilissimi Siynori. Nessuno dubitera

dell'esattezza di questo racconto, quando consider! che, o sia esso

del Fiscale Barberi o dell' abate Compagnoni, ambedue furono per-

sone gravissime ed incapaci di nulla asserire che non fosse prova-

tissimo. Del Barberi infatti si par!6 piu sopra: e del Compagnoni
si sa che fu poi Segretario generate e consigliere del Consiglio di

Stato del Regno d' Italia sotto Napoleone I. Inoltre egli scrivendo in

Roma nel 1191, appena finito il processo e quando tutli ne erano

occupati, non avrebbe osato dare come certe cose soltanto probabili;

e molto meno chiamar altri in testimonio delle sue afTermazioni sog-

giungendo: Per maggior sua fortuna il Cagliostro trovo poi a Roma
una compagna nata fatta apposta per lui e pel suo mestiere. Essa

ha ancora molti parenti che vivono: fra i quali ne potrei nomi-

(( nare moltissimi. Sembra dunque che, benche di cio taccia il Com-

pendio del processo (o per amor di brevita o perche de minimis non

curat praetor) il mestiere del Cagliostro, dopo che fuggl da Palermo

e fmche non venne in Roma la prima volta, fosse di fare il servi-

tore ed il compare di uno o piu ciarlatani dei quali egli nomino

uno, P Altotas, a cui 1'autore degli Aneddoti forse alluse nominando

il famoso Cosmopolyta. Con quest' Altotas narra il Cagliostro di aver

viaggiato fino in Alessandria d'Egitto; dove dice il processo che,

a nel trattenimento di circa quaranta giorni, fece il compagno molte

operazioni chimiche (ossia ciarlalanerie) fra le quali quella di fare

seta colla canapa : e cosi guadagnarono molti danari. u Furono poi

a Rodi dove parimente lucrarono assai con altre operazioni chimi-

che. Vollero poi andare al Gran Cairo: ma i venti li portarono a

Malta, dove si fermarono lavorando nel laboratorio del Gran Mae-

stro Pinto. Mori allora 1' Altotas: ed il Balsamo, divenuto probabil-

inente suo erede universale, pens6 di andar a Napoli. Cola trovo

molto facilmente un Principe molto amante della chimica che

possedeva feudi in Sicilia e seco lo condusse a Messina. Quivi narra

il Cagliostro che s'incontro con un sacerdote suo patriota ed

u amico, uomo violento e poco di buono, tanto che i suoi parenti
non volevano, -quando egli era in Palermo, che lo trattasse: e fu

uno dei diavoli che bastonarono 1'argentiere Marano. Subito ii

Cagliostro si unl con quel poco di buono e congedatosi dal Principe,

torno con esso lui in Napoli; donde, dopo poco tempo, si reco a
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Roma. E fin qui, come dissi, ci bisogna, dalla sua fuga di Palermo

fmo al suo arrivo in Roma, stare alia sola parola del Balsamo, ii

quale certamente tacque in prosesso il piu bel fiore delle sue im-

prese. Ma ora ricomincia la sua vera storiarvera perche appoggiata
aile uniformi parole altrui.

Prese, in sulle prime, a vestire in Roma or da Abate or da Se-

colare, vivendo or di limosine, specialmente di religiosi siciliani, or

delJo spaccio di certi suoi disegni fatti in istampa e da lui venduti

come fatti a penna, secondo che ancora adesso si usa da piu d'uno,

coprendo Finganno con inchiostro di china od altrimenti. Intento

conobbe Lorenza Feliciani presso la Trinita dei Pellegrini e la chiese

jn moglie; esseridosi fatto il matrimonio nella Parrocchia di san Sal-

vatore in Campo. Lasciata allora la Locanda del Sole presso la Ro-

tonda dove abitava. passo nella casa dei parent! della moglie : la quale

egli prese subito a foggiare ai suoi disegni: si che, scandalizzatisi

i suoi genitori, li cacciarono ambedue di casa. Resistette sulle prime
Lorenza ai pessimi comandi del marito, ma poi si arrese a tutto: e

d' allora innanzi fu la complice piu efficace di tutte le trufle e di

tutti i delitti del marito. cominciando subito in Roma stessa a ven-

dere se medesima, secondo cio che cgli insinuavale ed anzi coman-

davale, dicendo che: non e peccato I'adulterio commesso per solo

interesse: secondo che del resto egli stesso confermava col suo

continuato esempio. Ed a questo gli serviva il vino che egli chiamava

egiziano da lui composto di droghe e di aromi. Ne qui occorre di

entrare in maggiori particolari; bastando dire che si ingolfarono

ambedue d' allora innanzi in quanto si puo supporre di peggio. vi-

vendo di solo vizio, con maggior reita pero del marito che non della

moglie, sforzata al male da minacce e da inali trattamenti ed inoltre

indettata ed insegnata che non si pecca quando si opera per inte-

resse, secondo il domma massonico che il fine giuslifica i mezzi.

E benche il Balsamo quando operava e dommatizzava si empia-

mente non fosse ancora iniziato massone, operava pero e dommatiz-

zava gia massonescamente quasi per istinto. Accade difatti a molti

che entrano in massoneria di entrarvi gia maestri professi e piu

perfetti nel vizio che non i loro stessi iniziatori. Dei quali esiste

un documents del secolo scorso, e precisamente del 1159, conte-

nente la spontanea confessione di un iniziatore convertito. Dei quali

document! sempre giunsero parecchi a Roma per molte vie ed in

ogni tempo e specialmente in quello di giubbilei e di missioni. a Noi

(dice il Barberi nel Compendio del Processo a pagine 7, 8) noi

a parleremo del puro fatto e senza mistero. Da molte spontanee de-

ft nunzie, deposizioni di testimonii ed altre appurate notizie, che coi

rispettivi monumenti si conservano nei nostri archivii, risulta che



CONTEMPORANEA 733

K le adunanze dei frammassoni, sotto mentite divise, alcune profes-
a sano una sfrontata irreligione ed un abominevole libertinaggio,

a altre mirano ecc. E poco dopo a pagina 81
;

Benedetto XIV,
t; nella ricorrenza deir universal giubileo, cioe nelFanno 1150, ebbe
a occasione di comprendere quanto grave e propagate fosse il "di-

et sordine ed il danno prodotto dai Liberi muratori: e pote com-

ic prenderlo con quella certezza, che gli somministrarono le sincere

rivelazioni di molti esteri, i quali, trasferitisi a Roma per 1'acquisto

delle Indulgenze, ricorsero a Lui per 1'assoluzione della scomu-

nica, fulminata nella Bolla del suo predecessore Clemente XII.

Qaesta dunque Egli confermd e pubblico di bel nuovo. II che

fece tanta rabbia e tanto danno ai frammassoni, che, per vendicarsene,

sparsero per tutto la sciocca calunnia che fosse frammassone lo

stesso Benedetto XIV; secondo che poi osarono goffamente ripetere
di altri Sommi Pontefici per lo stesso motivo di esserne stati di

1

nuovo

solenneniente condannati. Ma chi crede piu nulla, ormai. a questi

bugiardelli di frammassoni ? E per questo hanno ora tanta paura di

essere conosciuti come tali: ed hanno deciso, nella loro assemblea

del giugno passato, di non piu pubblicare nessun loro nome proprio
nei giornali e nei bollettini massonici. Gli e che ora sono giunti a

tale, anche nei loro regno di Roma, che il nome di frammassone
fa disonore e, come dice il francese, si porta molto male. Nessuno

invece si vergogna di esser detto ne gesuita, ne clericale, ne vati-

canista, salvo forse qualche cattolico liberale, piu liberale che cat-

tolico.

Or perche si veda qual razza di libertinaggio s'insegnasse fin

d'allora nella massoneria piu segreta, copiero qui uno de'suddetti

autentici document! del 1759 in quella sola parte che e conveuiente

di pubblicare. Dice dunque il frammassone convertito e rivelante che:

finalmente chiamato da Dio a convertirsi e veramente pentito del

male che ha fatto N. N. dichiara t di aver giurati, osservati e fatti

a giiirare ed osservare a dugento persone circa li seguenti articoli:

avendo rinunziato alia religione cattolica da venticinque anni fa.

1 IVos per nos. (Cioe: noi frammassoni viviamo esclusivamente

c per 1'interesse ed il bene nostro.)

2 Nullus super nos. (Cioe : nessuno ci dee comandare.)
3 Quaecumque, ubieumque, quandocumque comede, bibe, lae-

tare. (Cioe: di tutto, dappertutto ed in qualsiasi tempo mangia, bevi

a e divertiti, senza badare ne a cibi, ne a tempi, ne a cose proibite.

3 Cum quocumque et quaeumque coniunge et disiunge. dum-
modo convenias simul (Cioe: con chicchessiasi fa e rompi Je nozze,

purche di comune accordo.)

a 5 Da necessaria ad victum, vestitum et voluplaies siynatis no-
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c stris indigenis. (Cioe : somministra il necessario pel vitto, pel ve-

stito e pel libertinaggio ai nostri fratelli provati tali coi segni con-

venuti.)

a 6 Uxorem, filios, filias, servos, ancillas cum aliis convenientes

won impedias. (Cioe : non impedisci il libertinaggio della moglie,
dei figliuoli, delle figliuole, dei servitori e delle serve.)

a 1 Neque aliorum libertati etsi contraria volentium resiste.

(( (Cioe: e non resisti alia liberta degli altri, ancorche vogliano cose

contrarie.)

8 Nil est quod sit malum: et occasio voluntaria imo. (Cioe:

nulla vi e che sia male: e molto meno Foccasione volontaria. Dove

sembra che quell' occasio si debba invece leggere occisio, cioe omi-

cidio : secondo che apparisce dal dogma seguente.)
a 9 Bonum necare qui volunt praeesse nobis. (Cioe : e cosa buona

1'uccidere quelli che vogliono comandare a noi.)

a 10 Morimur et vivimus et iterum semper. (Cioe: noi andiam

sempre morendo e vivendo per mezzo della metempsicosi.)

11 Possumus omnia facere quae volumus, absque levi etiam

a culpa. (Cioe : noi possiamo sempre fare quello che ci pare, senza

pericolo di peccato neanche leggiero.)

a 12 Ergo semper liberi surnw. (Cioe: dunque noi siamo sempre

liberi.)

Li detesta tutti e ritorna a Dio
;
onde ecc... e prega... di far

pregare per quelli che ha sedotti, non potendo piu il convertito par-

ti lare con loro senza grave pericolo. Donde si vede che, fin dal 1759,

il frammassone capo e maestro iniziatore nei veri dogmi delFordine,

doveva temere la morte se li rivelava, ossia si convertiva: giacche

intende ognuno che non si puo dare in tali persone vera conver-

sione senza rivelazione, a pubblico bene e documento, di queste ne-

fandezze clandestine
;
secondo che e anche espressamente comandato

dalle legittime autorita ecclesiastiche. Puo intanto vedere ognuno
come questo autentico documento non sia che il sunto e quasi il

catechismo massonico degli alti gradi, quale si trova anche adesso

si nei rituali segreti e si nelle aperte confessioni e teorie masso-

niche, filosofiche, progressiste, comunistiche, socialistiche, internazio-

nali dei frammassoni piu sfacciati che scrissero e scrivono ogni giorno,

ad uso dei profani, libri empii ed immorali a commento e spiegazione

dei suddetti articoli. Che cosa infatti essi contengono, se non che

i principii della morale indipendente del comunismo, del socialismo,

delFinternazionalismo? Eppure fin dal 1159 essi erano gia gli autentici

dogmi che si insegnavano segretamente nella massoneria. Questi prin-

cipii dovevano poi avere, quarant'anni dopo, la loro solenne e pub-

blica applicazione nella societa specialmente francese nei tempo della
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prima rivoluzione. Dopo la quale essi furono bensi pubblicati e di-

vulgati in libri e giornali sfacciatissimamente (come ora si vede an-

che in Italia) ma non riuscirono mai piu a mettersi in pratica con

quella perfezione che essf ottennero allora, se non che per avver-

tire per qualche mese o settimana nel tempo della Comune di Pa-

rigi. Benche anche allora, chi conosce la rivoluzione francese sa che,

a suo paragone, la Comune fa un nulla. Ne per fermo furono allora

dinanzi a lei si terrorizzati e inerti i francesi come gia in presenza
della cjrande rivoluzione. II che si dee all' esperienza ed all'abbo-

rninio che questa procure in ognuno dell'applicazione alia pratica

dei principii rivoluzionarii e massonici. Che se piacera a Dio che que-

st' abbominio passi dalla pratica agli stessi principii (il che pare ora

si vada a poco a poco ottenendo) vi sara allora speranza di un vero

ordine e di un vero progresso.
Or tornando al Balsamo, il quale ben si vede che era un fram-

massone nato, egli fece in Roma conoscenza con un suo concittadino

Ottavio Nicastro, che mori poi sulle forche per omicidio proditorio:

e poi con un altro parimente siciliano, che si faceva chiamare il Mar-

chese Agliata: ambedue falsarii insigni di carte, di diplomi e di sug-

gelli. Delia qual arte profitto subito il Balsamo, facendosi fare una

patente falsa di Colonnello del Re di Prussia sottoscritta dal Re Fe-

derigo, e indossandone poi 1'abito si in Roma e si altrove. Questo

bel terno di furfanti si chiudeva spesso in camera, secondo che nar-

rano testimoni, e lavoravano cedole false ed altre mariolerie, colle

quali sarebbero vissuti forse comodamente e lungamente in Roma,

se, come narra ii padre della moglie del Balsamo, il Nicastro, uno

dei tre amici siciliani, non avesse creduto bene di presentarsi al

Governo facendo la spia ai due complici: i quali se ne avvidero ed

ebbero tempo di fuggire. Partirono dunque 1' Agliata con un suo

segretario, ed il Balsamo con sua moglie, facendo 1'Agliata tutte le

spese; o piuttosto facendole la moglie che, col consenso del marito,

turpemente si vendeva. Dove e da notare che, d' or innanzi, la rela-

zione della vita del Cagliostro segue, come in Roma, a meritar ogni

fede, perche la moglie interrogata separatamente dal marito servi

sempre, in processo, di pietra di paragone e di testimonio tanto piu

credibile, quanto che essa fu sempre parte principale di tutte le

avventure del marito, ne poteva concertarsi con lui nelle risposte,

essendone stata sempre separata dal giorno in cui furono ambidue

carcerati in Roma. Da Roma dunque mossero verso Venezia; e giunti

a Bergamo cominciarono a presentare varie commendatizie di signori

romani che essi si erano fabbricate per via. Fecero anche reclute ed

ingaggi pel Re di Prussia, pagando i debiti con cedole false; finche

scoperti, furono carcerati tutti, processati ed esiliati, eccetto 1'Agliata
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che, da buon amico e concittadino, come gia il Nicastro, era fuggiio
a tempo, trafugando ogni cosa e dimostrando cosl al Cagliostro che
tanto sa altri quanto altri. Ma 1'Agliata era una volpe veechia ed il

Cagliostro non era ancora perfezionato. Cacciati da Bergamo, sa-

rebbero volentieri tornati a Roma, se non vi fossero state di mezzo

quelle false commendatizie. Pensarono percio di pellegrinare a

San Giacomo di Gallizia (dove, del resto, non giunsero mai); e preso
1'abito di pellegrini, secondo Fuso di allora, per il Piemonte, la Li-

guria e la Provenza, sempre o limosinando, o truffando, o facendo

peggio secondo i casi, furono a Barcellona. Nel qual viaggio ripu-

gnando talvolta 1* moglie a certe peggiori turpitudini impostele dai

marito per guadagnarsi la vita, narrd essa in processo che il marito

le diceya: Or che ti giova la tua virtu? Ed a che ti serve il tuo

( Dio? Non vedi come noi inoriamo di fame? In Barcellona il

marito indusse la moglie ad andare a raccontare certe fandonie ad

un buon confessore che le credette e li soccorse ambedue; finche il

Balsamo trovd uno che li mantenne turpemente ambedue per piu

mesi e poi uri altro che, mediante gli stessi mezzi, li condusse e li

mantenne in Madrid. Passarono poi coi guadagni fatti a Lisbona dove,

parimente, facendo sempre la moglie la vita della rneretrice ed il

marito quella del lenone, vissero circa tre mesi. Ed imparato cola

un po'd'inglese, passarono, tra il 1111 ed il 1112, a Londra, dove

si erano informati e poi videro a prova che vi era abbondantissima

messe da raccogliere per la canaglia loro pari. Cosi, per esempio,
tra le altre truffle, indotto un Quacquero (cioe uno dei santi e dei

perfetti tra gli anglicani) a trovarsi colla moglie, e sorpresili poi

ambedue per caso prima concertato, il povero Quacquero ebbe per

grazia di sfuggire ad un turpe processo collo sborso di cento lire

sterline, che il Balsamo divise con un suo collega di truffe, anche

lui siciliano, che egli aveva subito scovato a Londra e facevasi chia-

mare il Marchese Vivona. Ma, come gia il Nicastro a Roma e 1'Agliata

a Bergamo, cosi il Vivona a Londra tradl 1' amico ed il concittadino.

Giacche, avendo il Balsamo portati seco da Lisbona a Londra certi

suoi topazii di mal acquisto e consegnatili al Vivona per fame da-

nari, il signor Marchese Vivona s'incaricd, fuggendo coi topazii da

Londra, di dimostrare al futuro Marchese Cagliostro che la farina

del diavolo fmisce in crusca.E cosi trovatosi povero un'altra volta,

il Balsamo fu carcerato per debito della pigione di casa. Dalla qual
trista sorte lo cavo ancora la moglie, frequentando la cappella cat-

tolica di Baviera. dove trovo un buon inglese che pago i loro debiti

e se li prese in casa per carita. Ed avendo udito dal Balsamo che

egli era pittore, I'incarico (per fargli guadagnare il suo pane) di

dipingergli certe camere di un suo casino. Ma male glie ne incolse,
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come sopra fa accennato.Giacche, non solo il Balsamo gli deturpo
invece di abbellire quelle sue stanze, ma gli sedusse la figliuola,

inducendola anche a rubare il padre per arricchire il truffatore e

seduttore. Ondeche, per non fare altro scandalo, si content6 di cac-

ciarlo di casa. Ma il Balsamo, che aveva ragione di temere di peggio,

eredette piu prudente di passare subito in Francia. Dove e da notare-

che, mentre tutta questa narrazione di questo primo viaggio del

Cagliostro a Londra, fu narrato da lui stesso in processo, uniforms-

mente colla moglie separatamente interrogata sopra tutte le circo-

stanze, egli 1'aveva pero negate rotondamente nella sua Lettera al

popolo inglese; colla quale pretese di difendersi dalle accuse del

Compilatore della Gazzetta di Londra intitolato il Comere diEuropa.
che alcuni dicono fosse il Morand ed altri F abate Calonne.

Appeua toccato Douvres tf'ovossi cola un certo signore Duplaisir

che, come tanti altri suoi predecessor!, si oiTerse subito a far le spese

alia nobile coppia: e condottosela seco a Parigi in casa sua, la man-

terme riccamente per lungo tempo ;
finche. stance dell' insaziabilita

del marito che sempre voleva maggior prezzo della moglie, consiglia

questa o a continuare quel suo tenor di vita a conto proprio o a rico-

verarsi in Roma presso i suoi. Asscri in processo la moglie che essa

si era indotta al seconio consiglio. ChecchS ne sia, il certo e che*

un bel giorno fuggi di casa del marito e si ridusse in un'altra pro-

curatale dal Duplaisir. Del che irritatissimo il Balsamo ricorse a!

Tribunale ed ottenne che la moglie fosse rinchiusa per piu mesi a

Santa Pelagia. Di questa carcerazione di Lorenza furono compilati nel

1112 in Parigi, nel Tribunale di Polizia. gli atti che si trovano stampati

nell'opuscolo intitolato: Ma correspondance avec le comte de Ca-

(jliostro. Eppure costui, nelfaccennata sua Lettera al Popolo inglese,

os6 negare di essere stato mai in Parigi in quell'anno; sostenendo

che i fatti del Duplaisir e di santa Pelagia erano una favola: .< giacche

a Giuseppe Balsamo, a cui era stato in quell* occasione proibito di fare

piu oltre T empirico, e Lorenza Feliciani ristretta in Santa Pelagia

a nulla avevano di comune col conte Cagliostro e colla contessa Se-

rafmi Feliciani : sfidando tutta la polizi.i di Parigi a provare il con-

t( trario se poteva. n Riunitosi colla moglie in Parigi, poiche gli era

stato proibito di far piu oltre 1' empirico, prese a far Talchimista;

e cosi truffb circa cinquecento luigi a due che si chiamano nel pro-
cesso distinte persone: le quali accortesi della truffa vollero farlo

arrestare; si che, preso colla moglie un passaporto sott'altro nome,

corse a Brusselles, e per la Germania e F Italia torno a Palermo. Ma

qui trovo Targentiere Marano, quello che fu bastonato dai diavoli : il

quale riconosciutolo lo fece arrestare. Vollesi allora riassumere anche

la procedura sopra il testamento falsificato a favore di un marchesc;

Serie X, vol. Ill, fasc. 664 47 7 setiembre 187?



138 CROIUCA

Maurigi e a danno di un' opera pia. Ma le solite protezioni, ottenute

probabilmente col solito mezzo della moglie, gli ottennero che, sopito

ogni processo, si acconciasse la cosa col solo essere sfrattato dall'in-

grata patria. Se n'ando dunque a Malta; dove egli narro in pro-
cesso di esser vissuto vendendo una sua pomata o acqua restitutrice

della freschezza alia pelle. Da Malta passo a Napoli dove visse pi'u

mesi lautamente della sua professione di cabala e di alchimia. Vi

fece anche venire da Roma un fratello di sua moglie gio-ane ed

avvenente, sopra la cui compagriia fece subito assegnainento. Partiti

dunque tutf e tre da Napoli per Francia, giunti a Marsiglia, trova-

rono una vecchia e ricca signora la quale accalappiarono tra col-

F alchimia e con altro, tentando anche di ottener per moglie al fra-

tello di Lorenza una delle sue nipoti. Nella qual occasione il Balsamo
indosso di nuovo la divisa militare di Colonnello di Prussia. Ma la

cosa non riusci. Riusci invece il lapis philosophorum con un vecchio

signore ctmico della vecchia: al quale il BalSc,mo truff6 gnrndi somme
per la sua scoperta: finche, quando vide che non vi era piu che

scroccare, col pretesto di dover correre a Roma per la malattia del

suo suocero Cavaliere Romano, se ne parti verso la Spagna in un
bel carrozzino da viaggio regalatole dalla vecchia. Venduto il carroz-

zino in Barcellona, furono tutt'e tre a Valerza. Della Joro dimora in

questa citfci ci da precise notizie uno scritto del signor Sachy chi-

rurgo, stampato in Sfcrasburgo nel 1782 e riferito nella Risposta di

madame La Motte (sua complice principale nel furto della Collana

di diamanti) edita nel 1186. Narra il Sachy di aver egli stesso vi-

situti come chirurgo e medicati in Valenza di Spagna Cagliostro,
ia moglie ed il cognato ; viaggiardo il primo sotto nome di don
Tischio (don Tizio) napoletanq, ed in qualita di tenente col piccolo
uniforme. Aggiunse che, cacciati da Valenza, passarono in Alicante :

dove don Tizio ebbe tali e si vergognose sventure che il tacerle e

bello. Ed e molto divertente il leggere neJla Letlera al Popolo in-

ylese le smanie del Cagliostro per toglier fede a questi veridici ed

autentici racconti del Sachy.
Pass ito d'Alicante in Cadice, il Balsamo trovo un altro fanatico per la

chimica, cioe per 1'alchimia ed il lapis philosophorvm: e scroccatfgli

subito mille scudi per la compera delle erbe ed altri arnesi neces-

sarii alia fattura del lapis, visse piu mesi a sue spese, finche s'accorse

che, come i precedent!, cosi il truffato di Cadice cominciava a sospet-

tare di lui. Allora se ne fuggi, secondo il suo solito
;
avendo prima

tocca, com* egli narra, la quarta trufla in casa propria dal cognato

romano, come gia ne aveva tocche tre altre dai suoi concittadini

siciliani; e parcio, dovette, com' egli dice, separarsi dal cognato che

1'aveva rubato. Partito colla sola moglie da Cadice, recossi a Londra.
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N lla quale sua seconda parmanenza in qucsta citta entro nella

massoneria. Era egli, come si e visto, un furfante matricolato. Pure

fu riconosciuto degnissimo di essere, dopo le severe inchioste che

i massoni dicono di fare sopra i costumi degli iniziandi, ricevuto

nel sodalizio filantropico, umanitario e progressistico destinato ad illu-

minare e moraleggiare il mondo ottenebrato e corrotto dalla Chiesa

cattolica. Ne per altro scopo si da qui questo cenno della sua

vita e dei suoi costumi se non che per dimostrare sempre moglio
chi e qua^Ii siano i celebri uomini della massoneria, quelli che essa

altiglia ed inizia piu volentieri per servirsene ai suoi fini. Ben inteso

che, siccome se riescono sono sollevati ai piu alti onori e decorati

anche con statue e monumenti al Pincio come eroi e benefattori del-

rumanita, cosi. se si lasciano cogliere in fallo sono abbandonati, sco-

municati e rigettati dal fraterno seno nelle natie galee ;
come accadde

al Fr. CagJiostro e teste e accaduto al Fr. Luciani, ed ora sembra

che voglia accadere anche a molti altri Fratelli in Francia, dove

cominciano a rivedersi tra se, fratern^monte, il pelo gli Ordinaires

ed i Gambetti, come in Italia i Nicoteri ed i Pancrazii: del quali

tutti 1' uno vale i' altro.

Or dunque il Balsamo resosi Massone in qucsta sua seconda

permanenza in Londra, prese in tal occasione per la prima volta il

nome di Conte Alessandro Cagliostro che talvolta muto in quello del

Marchese Pellegrini, del Marchese di Anna, del Marchese Balsam e

del Conte Fenix; or fmgendosi figlio del Gran Maestro di Malta e

deila Cuntessa di Trebisonda, ora spacciandosi antidiluviano e nar-

rando anche di aver assistito alle nozze di Cana e talvolta anche

rispondendo a chi gli chiedeva del suo essere: Ego sum qui sum.

Che se prima del suo ingresso nel rispettabile ordine massonico, che

raccoglieva allora anche piu di adesso tutti i peggiori furfanti ed

impostori del mondo, egli aveva gia saputo da se gabbare si bene

cotanti, molto piu vi riusci in appresso quando, coll'aiuto di tanti

compari e fratelli in alto e in basso, oscur6, come vedremo. colle

successive sue imprese non solo tutti i mariuoli passati, ma se me-

desimo e le sue geste precedent!.

II.

COSE ROMANS

I. Udienza del S. Pa<ire all'Islituto Torlonia 2. Profanazionc c ihitisura del-

1' Oratorio dei SS. Carlo e Teresa 3. Panogirico di Lucifero, lodalo dal

Diritto; insnlti a Pio IX.

1. Sul mezzogiorno della domenica 12 ngosto, il Santo Padre

Pio IX si degnava ammettere alia sua sovrana presenza ristituto
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Torlonia, diretto dalle benemerite Figlie di Carita di san Vincenzo

de'Paoli (piu di 400 persone) e diviso in tante different! ramifica-

zioni di beneficenza: cioe Conservatorio delle Orfdne, 1'Jstituto dei

iechi, Faltro delle Vecchie, il cosi detto Lavorio e Scuole delle

giovani esterne, 1'Asilo d'infanzia, le giovanette del Catechismo di

perseveranza, per le feste della Parrocchia di Santo Spirito in Sassia:

ii tutto a spese deir Eccellentissimo Principe D. Alessandro Torlonia;

il quale nella sua inesauribile munificenza non cessa mai di prodi-

gare ogni bene alia classe indigente, avendo ancora .a t?tl uopo in

questi ultimi tempi, crescendo i bisogni, ampliuto lo stesso curita-

tevole Stabilimento, perche possa meglio rispondere ai desiderii del

suo magnanimo cuore. Una giovanetta dello stesso Conservatorio re-

citava con molto spirito un affettuoso indirizzo. II Santo Padre dal

Vangelo del Samaritano, che si legge in quella Domenica, pren-

deva Foccasione di rivolgere le sue piu amorevoli e paterne parole

a queila nuinerosa famiglia, animando tutti alia preghiera, alia ras-

segnazione, ed alia perseveranza nel bene, come ricordava ad essi

che grati e riconoscenti all'esimio loro benefattore erano piu in

dovere di pregare il Signore pel medesimo; e quindi, impartita a

tutti 1'Apostolica Benedizione, lasciava nel cuore d'ognuno il contento

di aver venerato ancora ed udito 1'amato Padre, ed augusto Vicario

di Gesu Cristo in terra.

2. II Governo che si e impadronito di Roma il 20 settembre 1810,

professa e pratica francamente la teorica del Bismark, che la force

prime le droit; ed ogniqualvolta gli torni a conto dice: cosa fatta

capo ha, ben sapendo che la politica dei Governi massonici, padroni

omai di tutta Europa, e sempre disposta ad accetture i fatti com-

piuti. Con queste stesse massime di giurisprudenza, la Giunta Liqui-

datrice serve egregiarnente il Governo del 20 settembre. Abbiamo

riferito in questo volume a pagg. 615-16 come codesta Giunta s'im-

padroui violentemente della chiesa di Sant' Antonio Abate in Roma.

Che in ci6 si commettesse un flagrante abuso di forza non assistito

da pure un'ombra di diritto, fu posto in tutta evidenza dall'Osser-

ratore Romano n 189 del 19 agosto; dove e pro
s;ato che quella oc-

cupazione violenta fu non solo un sacrilegio enorme, i cui autori

incorsero la scomunica, ma fu anche una violazione della stessa

legge, che, decretando 1'espropriazione del Monastero delle Camal-

dolesi anncsso a quella chiesa, ne eccettuo espressamente la chiesa,

non calcolandone V area ed il valore nel determinare la rendita da

assegnarsi per compenso alle espulse religiose.

La Giunta Liquidatrice, per mostrare meglio qual capitale ossa

faccia delle ragioni di giustizia e delle stesse leggi del Governo

rivoluzionario di Roma, procedette poco dopo ad un'altra profa-ia-
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zione ed occupazione violenta, impossessandosi dell' Oratorio del

Santi Carlo e Teresa in Trastevere. Di che ecco quanto fu pubblicato
alii 21 agosto nell' Osservalore Romano, n 192.

Abbiamo ieri annunziato che la Giunta Liquidatrice si era im-

padronita dell' Oratorio pubblico de'SS. Carlo e. Teresa unito alia

chiesa di santa Maria delia Scala, e che fa parte della medesima,
cedendolo al Municipio per impiantarvi una scuola. Ora ci consta

che Fanzidetta chiusura fu eseguita senza preventive avviso, preci-

samente come per la chiesa di santa Marta al Collegio Romano, e

che TEiiio sig. Cardinale Vicario, appena ebbe notizia dell'accaduto,

diresse un vivo reclame al ministro di Grazia e Giustizia, non solo

per protestare contro la violazione del luogo sacro, ma per mostrare

eziandio che la chiusura di detta chiesa trovasi in opposizione alia

stessa legge civile. Imperocche questa, mentre dispone che i beni

degli Ordini religiosi siano incamerati, eccettua nominatamente le

chiese annesse ai conventi, le quali vuole che siano conservate ed

aperte al culto,

Sappiamo inoltre che essendosi conosciuto che il suddetto Ora-

torio della Scala era stato ceduto dalla Giunta Liquidatrice dell'Asse

Ecclesiastico al Comune di Roma, per essere convertito in una scuola

di yinnastica, la prelodata Eminenza Sua ha scritto al Sindaco, in-

teressandolo acciocche sia restituito lo stesso Oratorio a vantaggio
de'fedeli segnatamente di Trastevere, che fino a quest! ultimi giorni

1'hanno frequentato.

3. I giornalacci di quella pessiraa tra le fazioni politiche, la quale
s* intitola dei tnod&rali, ad ogni poco levano a cielo la magnanimita,

del Governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, che, a tutela della

liberta ed indipendenza del Sommo Pontefice propose e fece sancire

dal Parlamento la famigerata leyye delle yuarentiye, per cui e as-

sicurata alia persona ed alia maesta del Papa la stessa inviolabilita

e la stessa riverenza che lo Statute guarentisce alia persona ed alia

maesta del Re. Intanto puo dirsi che non passa giorno, senza che

la maesta del Pontefice sia impunemente manomessa e travolta nel

fango, non solo dai luridi giornalacci della democrazia, ma eziandio

dagli ufficiosi dei Ministri risponsabili di S. M. il Re Vittorio Em-
inanuele II. Se n'ebbe un esempio in Roma, la sera del sabato

18 agosto. Andavasi urlando per le vie e per le piazze piu afTollate

di Roma la veudita, a 50 centesimi, dell' opuscolettaccio intitolato : Le

iiltime ore di Pio IX. Dopo che la pubblica curiosita fu ben solle-

ticata, la Questura fece cessare quella grida; ma non colpi ne punto

ne poco 1'immondo e scellerato opuscolo; anzi il Diritto, organo uf-

ficioso dei Ministri di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, nel suo

foglio del giorno 20, dava conto del fatto nei termini seguenti.
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II libraio Capaccini ha pubblicato nelLi poche pagiae di un o;

scolo un framrri'-nto del lodaio poema di Rapisardi: Lucifero.
(( In questi versi e dipiata a forti tinte una sceaa fantastica r

tetra. Pio IX, nel delirio dell' agonia vede un pallido monaco al ca~

pezzale che gli rainmenta le colpo del Papato: i patiboli di Monti e

Tognetti, la rea avversione della Chiesa alia liberta d' Italia, la cu-

pidigia morbosa di dominio terreno.

Pio Nono, nel delirio, impreca contro il monaco e svela i foschl

e crudeli sentiment! che anim irono la politica deila Santa Sede sotto

le parvenze della religione.

a leri sera per le vie di Roma si gridava a squarcia gola: Le

ultima ore di Pio IX... per 50 centesimi!

Vi era qualche cosa di altamente sconveniente in quegli strilli,

Durarono pero pochi minuti. L' autorita fece immediataraente seque-

strare quell' opuscolo.

Ed ecco in che modo nel numero successive, del 21 corrente, i!

Dirilto annunzio ai suoi lettori che gli insulti al Papa continuano a

vendersi con profitto ei a comperarsi a buon prezzo:

L'editore Capaccini ci scrive: La prego a far rilevare su!

a giornale d'oggi che F opuscolo LQ ultiinQ ore di Pio IX. del Ra-

ff pisardi non fu sequestrato. ma bensi, com^ di altri opuscoli, fu

proibita la vendita clamorosa sulle pubbliche vie, che abusivamente

facevano i rivenditori che lo vennero a comprare alia mia libreria. n

A questo si aggiunga, che, coins scrive la Voce della Verita

del 22, non solamente non fu sequestrata 1'edizione intiera presso
il libraio che la tiene in vendita, ma furono rese le copie seque-

strate agli strilloni. E cosi si ha un' idea del rispetto di cui il Go-

.verno circonda la persona del Vicario di Gesu Cristo.

III.

COSE ITALIANS

4. Schizzo d'una nuova legge elaborata dal Mancini circa il riordinamento e 1'arn-

minislrazione dei beni ecclesiastic! 2. Trarne della frammassoneria
; viaggio

del Crispi in Germania 3. V Aleo e VAnarchia giornali del progresso -r

4. Scioperi sul Biellese, e dimoslrazioni tflnfarnazwnaUsti in Romagna
5. Circolare del Nicotera sopra il Briganlaggvo 6. Carcerazione di Camor-

risti a Napoli.

i. Trri gli impegni assunti dal Depretis nel suo famoso pro-

gramma di Strau>lla, uiricialmente banditi poi nclle Camere, e di

cui Pasquale Stanislao Mancini e designate esecutore, havvi quello di

colmare quella certa lacuna lasciata dalla legge delle yuarentige,

circa il riordinamento e ramministrazione delle proprieta di Chiesa,,
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Or egli pare certo che il Mancini, benche mezzo fracido nel corpo.

abbia trovato, nelFodio che poria al cattolicismo ed al Papato, tanta

lena da condurre a termine cotal lavoro, secondo i disegni espressi

dal Dirilto, n 200 del 19 luglio, da noi riferiti nel presente volume

a pagina 614-615. E fuori d'ogni dubbio che parecchi schemi di tai

indoie furono compilati da degni collaborator! del Guardasigilli, che

li prese a studio, ed ora il piu bel ftor ne .coylie.

Quello che venne pubblicato da parecchi giornali, e riprodotto

neir Osservatore Romano, n 201 del 2 settembre, risponde taiito

bene, e a cypello, alle idee del Mancini, del Depretis e del citato

Diritto, che ben si puo riguardare come costituito, nella sostanza,

dalle disposizioni che si vogliono tradurre in legge per compiere il

disorganamento deJla Chiesa cattolica, avvalendosi del mezzi posti

in opera dal Bismark e dal Governo settario della Confederazione

svizzera. Chiunque considera il bel frutto che si coglie dal sistema

<elettorale per le facceiide politiche ed amministrative sotto la dire-

zione della fr^mmassoneria, puo senz'altro prevedere quel che acca-

drebbe laddove il sistema elettivo a voce di popolo fosse trasferito

alia collazione dei beneficii ecclesiastic!, ed alle nomine dei Vescovi

e dei Parrochi. Or tele e il disegno di legge con cui il Mancini

vuole riordinare la prcprieta ecclesiastica. I parrccchiani, sotto la

tutela del Governo massonico, si eleggeranno il proprio parroco ;
i

diocesan! il Vescovo; e probabilmente si cerchera di fare che poi

i Governi eleggano il Papa. Tutti gli eletti debbono essere accetti

al Dio Stato; non importa poi nulla che siano scostumati, ignoranti,

sospesi a divinis, concubinarii e peggio; purche piacciano ad ua

Mancini qualsiasi. Anzi codeste qualita sono le piu propizie per es-

sere giudicati degni dei favori e della protezione dello Stato; che ?

gettando loro il tozzo, potrebbe ripromettersi da codesti servitor! la

pratica deile virtu civili. Quel che accadde in Isvizzera, dove si ra-

cimolarono a tal fine i piu schifosi rifiuti deU'ergastolo e d'altri

luoghi cattivi, mostra quel che dovrebbe e potrebbe accadere in

Italia, qualora al Mancini ed a! suoi compile! venisse fatto di otte-

nere la sanzione del Parlamento al seguente schema di legge.

a 1 II Governo procedera alia separazione della Chiesa dallo

Stato, non ingerendosi menomcimente per quanto riguarda a quistioni

di religicne e di culto.

a 2 Le pcpolbzioni interessate provvederanno, sotto la tutela delle

autorita, alle loro condizioni religiose, scegliendosi liberamente quei

ministri del culto che slimeranno meglio.
a 3 I ben! delle mense vescovili passeranno nelle man! della

deputazione provinciate, la quale nominera una Commissione apposita

eomposta di persone di tutte le classi, per tutelarne la conservazione
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e la trasmissione a persone che siano riconosciute secondo le norme
che verranno stabilite.

4 I beni delle parrocchie passeranno sotto Famministrazione

d
run consiglio parrocchiale composto di persone scelte del paese e

ne investiranno la persona o le persone che le popolazioni designe-

ranno, dietro norme che verranno stabilite.

5 I consigli araministreranno e sorveglieranno nei modi da

indicarsi dalla legge.

6 II Governo conservera ^exequatur ai Vescovi: ma il consi-

glio diocesano potra rifiutarsi ad accogliere un Vescovo, che non-

fosse scelto o bene accolto dalle popolazioni e dai clero interessati.

o 1 I parrocchiani radunati in comizio potranno accogliere la

proposta del Vescovo, o nominare un parroco di loro fiducia, libe-

ramente, e la^ legge riconoscera il loro operate.
a 8 Le faiizioni interne di chiesa saranao rispettate secondo

le liturgie; quelle esterne dovranno soggiacere ai regolamenti dl

polizia.

a 9 L'amministrazione degli economati, del fondo pel culto e

1'altra presso il Ministero di grazia e giustizia rimarrebbero aboljte.

2. Troppo e manifesto che tale rincalzo al Kullur-kampf piace-

rebbe sommamente al Bismark; il quale, non essendo uso a prodigare
i suoi favori, ne riceverebbe qualche impulso a mostrarsi piu be-

nigno verso 1' Italia rivoluzionaria nel rimescolamento europeo, che

sembra dover essere cagionato dai fatti d'Oriente. Certo e che la

massoneria ora e tutta unanime nel parteggiare pel despotismo russo,

a cui probabilmente si riserva di pagare poi la sua mercede col tras-

formarne le condizioni in guisa, che la frammassoneria governi e

lo Czar si contenti di regnare, inviolabile e non risponsabile, su

tutto 1'impero. E che qualche cosa cotale vadasi mulinando per le

probabili congiunture d'una guerra contro la Francia e d'uno smem-
bramento deH'Austria-Ungheria, ben si scorge dalla concordia di

tutti i piu autorevoli capi della frammassoneria; che si visitano scain-

bievolmente, e, come avversano il Mac-Mahon, cosi si prostrano a

baciar i talloni degli stivali del Bismark, e fanno pei loro giornali

e rettili che Fopinione pubblica si dichiari implacabile nemica del

presente Governo della Francia, e bandiscono che FAustria-Ungheria
ha finito ormai il suo compito, e che e urgente un rimaneggiamento
della carta d'Europa. Fatto sta che come alle conventicole tra il

Gambetta, il Castelar e Giulio Favre si attribuisce il disegno di at-

terrare ad ogni costo il partito monarchico in Francia e di scalzarlo

anche in Ispagna; cosi la perfetta concordia dei rettili prussiani coi

rettili italiani diede forte a sospettare che la frammassoneria diretta

<ial Crispi abbia gravi interessi da regolare col padrone di Varzin;
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al quale percio credesi deputato in missione conftdenzialo il Crispi,

presidcnte della Camera del deputati. Infatti costui si reco a Parigi.

dove si abboccd e conferl coi piu tristi arnesi di setta e nemici di

quel Governo: e quinci passo in Germania. Ivi, non ne dubitiamo,

sara accolto a grande onore e festeggiato dai corifei del Kultur-

kampf, presso i quali e titolo d' alta benemerenza 1' aver bandito,

come bandi il Crispi, in pien Parlamento, che: ;t il cattolicismo, o

signori, finira; il cattolicismo non pu6 trasformarsi ;
il cattolicismo

ha fatto il suo tempo. (Atti ujjiciali della Camera, seduta del 9 gin-

gno 1869).

3.-Brutto indizio della piega che sembrano dover prendere le

condizioni dell' Italia lagale, non meno che qiielle della reaie, sotto

la influenza del Ministero riparatore del F.
1

. Agostino Depretis e

complici, si ha nella comparsa di due giornali il cui solo titolo c

un bando di guerra alle fondamenta stesse dello stato sociale. A

Livorno e uscito e si viene pubblicando L'Ateo; che ha per iscopo

di professare e d'insegnare Fesclusione di Dio e d'ogni principle

religiose dall'ordinamento civile dello Stato. A Napoli poco dopo
usci il programma ed il primo numero del giornale L'Anarchia, che

vuole sp; ; zzar via qualsiasi autorita e riscattare i popoli da ogni

u'mana soggezione, inaugurando a dirittura uno sfrenato e selvaggio

comunismo. L'Ateo prese per sua divisa il motto di Proudhon,* che:

Dio e il male. II regio fisco non vi trovo, e, sotto 1'alta direzione d'un

Mancini, non vi poteva trovar nulla a ridire. L'Aleo fu licenziato

all'empio suo mestiere. Ma L'Anarchia accennava al proposito di

liberare i popoli anche dal giogo della autorita massonica; e percio

fu sequestrata.

4. Altri frutti del proyresso, di cui si veggono sbocciare i fiori

non tarderanno a maturare. Le associazioni operaie, che diceansi

confraternite e che per tanti secoli recarono beni inestimabili perche

informate dallo spirito cristiano, erano detestabili per la frammas-

soneria, che le combatte ad oltranza, le fece a poco a poco ianguire

e poi spegnersi ;
cosi che loro si sostituirono le associazioni settarie,

cieco strumento di mestatori politici, anche quando paiono, come

teste a Biella, essere mosse soltanto da equo desiderio di migliorie

nei proprii interessi. Si sa che sul Biellese, detto per enfasi il Man-

chester d' Italia, gii da pezza erano in grande sviluppo ie fabbricho

per lanificii ed altre Industrie, alle quali erano di grande aiuto le

cadute d' acqua e le migliori macchine inoderne. Or ecco che d' un

tratto verso lo scorcio delPagosto, buon numero di tali fabbriche

furono ridotte, per lo sciopero degli operai, a dover sospendere i lora

lavori, con danno immenso degli operai stessi non meno che dei pro-

prietarii. Di che ecco quello che leggeasi nella Gazzetta
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Notizie da Biella ci recano cho gli operai tessitori impiegatf

nelle fabbriche del Biellese, mostravansi da qualche tempo mulcon-

t mti a cagione di alcune loro pretest che i capi-f bbric.i non ave-

vano potuto accogliere. Percio, e in vista anche dello sciopero a cui

taluni operai s'erano dati in questi giorni, la Societa del fabbrioanti

di pannilana della Val di Strona mando spsciali incaricati nel Mila-

nese a farvi rieerca d' operai.

Circa 250 partirono alia volta di Biella, ma gli operai di quest.-t

citta li ricevettero in mal mo do, appena li videro scesi alia stazione,

sicche pochi fra i 250 poterono recarsi alia loro destinazione. Mi
anche in quel luogo sgraziatamcnte furono attaccati dagli Operai
tessitori del sito, e dalla breve lotta che si impegno, taluni sortirono

malconci.

II sopraggiungere della forza pose fine al deplorevole taffe-

ruglio, ed e a sperarsi che ogni divergenza venga presto appianata?

aftinche non si rinnovino queste bruttissirne scene.

Ecco dunque una scena che si avvicina a quelle che fanestarono

teste 1' America. V'ha, e vero, imnpnsa differenza di proporzioni, ma
date tempo al tempo. Frattanto leggiamo anche nella Gazzttta di Ber-

gamo: (( In seguito ad un lieve ribasso sulle rnercedi, le tessitrici

dello stabilimento Mailer e compagai presso Seriate si posero in

isciopero. A quanto udiamo, anche questa volta vi fa la pressione di

alcuni caporioni che s'imposero con qualche minaccia alle operaie,

atiine di distoglierle dal lavoro. Gli agenti di pubblica sicurezza si

recarono solleciti sul luogo, ma fortunatam^nte non si ebbe a de-

plorare alcun disordine e domani le operaie ritorneranno ai loro telai,

secondo 1'accordo combinato coi proprietari dello stabilimento.

La speranza che, passati i primi bollori, si potesse ristabilire

1'accordo fra i proprietirii e gli operai, ando fallita sul Biellese. Di

fabbrica in fabbrica lo sciopero si estese e rafforzo, cosi che non

meno di quindici vasti ed importantissimi opificii ebbero a lasciar

inerti le loro macchine. Di che campano ora gli operai? Chi lo sa?

Forse col denaro della setta che li sommosse? Fatto sta che, imi-

tando gli esempii degH operai inglesi ed americani, essi vogliono,

a dir cosi, strozzare i proprietarii; mentre questi, disposti a ragio-

nevoli concession!, son pure costretti a noa rovinarsi cedendo a

pretensioni esorbitanti. Intanto, crescendo il fermento, e potendosi
temere di gravi^eccessi contro le fabbriche ed i loro proprietarii,

fu d'uopo occapare militarmsnte parecchie borgate e la valle di

Mosso che era ii centro d3lla sommossa; ne finora veruna delle

parti sembra volersi piegare a ragionevole componimento.
Vuolsi pero riconqscere che nei subbugli degli operai sul Biellese

vedesi piu che altro un cozzo d'interessi, che puo essere indipen-
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dente da mene politiche. Non ccsi fu a Russi ed a Ravenna; dove,
con atroce insulto alia autorita regu, si voile fare splendida com-
memorazione ed apoteosi di quel tale cuporale Barsanti, che fu punito
di morte per aver tratto a sedizione armata alquanti soldati, a ser-

vigio dell' Inlernazionale.

II 27 agosto verso le 4 pom., a Russi furono attissi cartelli che
invitavano la popolazione a raunata per celebrarc le laudi di quell'eroe
e marlire. Un branco di settarii si riuni in piazza Furini, ed accom-

pagnato dalla banda comunale che sonava marce funebri, e da raolti

curiosi, ando al pafcszzo municipale. Quivi uno studente recito il pane-

girico del Barsanti, conchiudendo colle grida: Abbasso i troni! Viva

la Repubblica! cui fecero eco le acclamazioni degli astanti. Si ar-

resto dalla forza pubblica il capoiione di quella tregenda; ma ebbesi

a sostenere lotta energica contro i suoi complici che lo volevano li be-

rare. A cessare il pericolo di peggio, vi si mando da Ravenna una

forte compagnia di fanteria, la cui presenza persuase agYInternazio-
nalisti che per essi non e ancor tempo da venire apertamente a fatti.

A Ravenna pure si tento qualche cosa ad onore del Barsanti, ma
con piu prudenza. 1 settarii si contentarono di distribuire ai soldati,

in cui s'imbattevano, certi cartellini, che dovessero ricordare loro

che ricorreva 1'anniversario del martirio del loro commilitone Bar-

santi: assassinate dalla Monarchia Sabauda; e che 1'albore della

liberta stando per. ispuntare sul cielo della patria
1

,
essi si dovevano

yreparare a vendicare il martire. Le cose ivi, come narro il Ra-

vannate e riferi I'Opinione n. 238 del 31 agosto, non andarono piu

in la. Ma si vede che c'e fuoco sotto le ceneri.

5. E inutile che qui ricordiamo come piu volte il Governo dei

moderati si accinse a frenare se non a sradicare codesta setta degli

Internazionalisti, per via di carcerazioni e di processi, che poi si

risolvettero come bolle di sapone, con grande trionfo degli arrestati,

sia nelle Romagne e sia nella Toscana e nella stessa Firenze, non

che a Roma e nella Campagna. Simili risultati si ottennero dal Go-

verno di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, ristauratore dell'online

morale, alFuopo di sterminare il brigantaggio nel regno di Napoli

c la Mafia in Sicilia.

Le colonne volanti di truppe regolari e di Carabinieri reali, mol-

tiplicate a centinaia, per dar la caccia ai briganti: le migliaia di

zuffe e di fucilazioni
;
la legge Crispina;il domicilio coatto inflitto

a forse 20,000 sospetti come manutengoli, e simili spedienti del Go
verno riparatore, tutti adoperati con ispietatu energia, furono insuf-

licienti ad estirpare quel malanno. Anzi, una Circolare del Nicotera,

pubblicata nella Gazzetta ujliciale del 29 agosto, dimostra che esso

vigoreggia tuttora e si alimenta, si per la complicita dei maauten-
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goli e si per colpa degli stessi ufficiali di pubblica sicurezza e dej

magistral! Imperocche questi, importunamente vessando i sospetti

di qualche lieve reato, li inducono a divenire latitanti, d'onde in

breve percorrono lo stadio che li guida ad essere briganti. Repu-
tiamo inutile recitare qui la pappolata delPJroe di Sapri, che, di-

mentico del mestiere da lai esercitato in compagnia del Pisacane

contro il Governo Borbonico, mestiere altamente condannato dal

Mancini ora suo degno collega, getta tutta sul Governo Borbonico

la colpa d'un male che si deriva propriamente dalla ristaurazione

deirordine morale operata colle facilazioni atrocissime del Cialdini,

del Fumel, del Pinelli, e di altri cotali eroi.

6. Meno infelicemente riusci all'Jroe di Sapri un colpo preme-
ditato per iscovare i capi dei camorristi napolitani. Ad un tratto fu

circondato il mercato da squadre di guardie di sicurezza pubblica,

che ne occuparono tutti gli sbocchi ed i vicoli adiacenti; e quindi

procedettero all'arresto dei sospetti d' essere capi-squadra, ed ezian-

dio delta minuta ciurma della setta. Gli arrestati, parte per iscol-

parsi, parte per ottenere mitigazione della pena che temeano, fecero

quasi tutti, come sogliono codesti ladri vigliacchi; parlarono e sve-

larono i complici, i capi. le tasse che percepivano, ed i mezzi con

cui si manteneano in possesso di quel terrore che sapeano incutere

sulla piazza non meno ai mercanti che agli avventori. Resta a ve-

dere se ora la Magistratura loro applichera il rigore delle leggi.

UOpinione serabra dubitarne, poiche fa del moderno Camorrista na-

poletano questa bella descrizione.

II camorrista avveduto s'accorse negli ultimi anni della ne-

cessita di trasformarsi e di mutar tendenze. Vide che, a sfidare ogni

di il potere e le leggi apertamente, ci avrebbe potuto una volta ri-

mettere la liberta: che con F accorgimento avrebbe potuto schivare

le persecuzioni, sollevarsi sulla plebe dei suoi compagni, tenerli sog-

getti e dominarli sempre, avvalersene nel bisogno, tradirli e conse-

(jnarli in casi estremi alia giustizia, quandoil supremo sacrifizio fosse

necessario alia sua salvezza. Nel nuovo arringo egli si present6 cir-

condato, non solo dall'antico prestigio, ma da meriti recenti. Si disse,

si proclamo liberals, perche nei momenti difficili della rivoluzione

si schiero dalla parte del potere sooiale, cioe di quelFombra di po-
tere che allora esisteva in astratto, perche non avea a suo servizio

la forza. Liberale adunque, mansueto, rispettoso nell'apparenza, il

camorrista di una certa levatura seppe mascherare gli antichi istinti
?

e in lui parve morto il vecchio Adamo. Anzi abiuro la legge della

sua corporazione, F ozio, e di una cosa parve desideroso, del lavoro,

Protetto si traforo nei pubblici uflizi, negli appalti, nelle concession!,

jiegli aflari d'ogni specie e d'ogni natura. Rotta con Fandar
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anni la tregua del partiti, sparite le dolci illusioni del 1860-61, ac-

centuatesi le lotte, il camorrista divenne il grande. I'influente elct-

tore. Forte della schiera che egli muoveva con un sol cenno, degli
interessi che avea creati, divento egli, non ridete, una personality

politico,, nel senso corrotto della parola. Fu il fattore principale di

questo o di quel deputato, parlava e sparlava di liberty di diritti, di

avvenire; qual maraviglia se egli giunse ad ottenere cowanendatizie,

favori, di esser richiesto, corteggiato anche, pregato d'intervenire .

riunioni, a dimostrazioni che egli avea la potenza di organizzar bene

e di render numerose, muovendo tutto quel mondo sotterraneo in cut

si agita la verminaia delle classi minute ?

IV.

COSE STHANIERE

FRANCIA 1. Benefizii del silenzio pei francesi; torrenli di ciarlee polemiche

2. iNola ufficiosa della Defense contra gli abusi dei Consigli General]' 3. Di-

scorso del Gambetla a Lilla 4. Parole minacciose di A Thiers conlro il

presents Governo 5. Processo intentato al Gambetla per offese al Presidenle

della Repubblica 6. Morte di A. Thiers.

1. Quasi ogni anno, al chiudersi delle tornate dell' Assembles

Nazionale, soleva il Correspondant scrivere qualche pagina molto

eloquente per far risaltare spiccati i benefizii immensi che la Francis,

riceveva, non meno per Fordine pubblico che per 1'industria ed ii

commercio, dalla cessazione di quel cicalio politico, che dalla bi-

goncia e dai banchi delle Carnere rappresentative spandeasi ad aiz-

zare per tutta la Francia le passioni di partito, alimentando la ca-

lunnia, la menzogna, le recriminazioni e le minacce d' imminent!

turbolenze; che sono la rovina d'un popolo. Ma sventuratamente

quest' anno tal silenzio beriefico non si ottenne. II discioglimento

delle Camere dei Deputati, rendendo necessaria ed inevitabile Tagi-

tazione partigiana per le brighe elettorali, apri le cateratte a tor-

renti di darle a voce e per iscritto, onde i frr.ncesi politici pur troppo

paiono in pericolo di perdere il senso comune. Immemori di quel loro

proverbio che la parola e d'argento ma il silenzio e d'oro, si diedero

a gridare come forsennati tutto quello che si propongono di fare.

Legittimisti, Bonapartisti, Orleanisti, e moderati d'ogai tinta e

che si dicono conservatory si accapigliarono poco decorosamente

per quistioni dinastiche, quanto scabrose. altrettanto inutili a trat-

tarsi fin d'ora, poiche e stabilito per legge che i poteri del Mare-

sciallo Mac-Mahon devono restar in vigore lino al 1880. In mezzo a

questo tumultuare di ambizioni e di rivalita implacabili, i repubbli-

cani ed i radicali fecero loro pro di tutti gli errori degli avvcrsarii,
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e nulla omisaro per iscalzare T autorita del De Broglie e dei suoi

colleghi; i qaali, anziche osservare, provvedere e fare, si diedero

anch'essi a far grand! parlate in occasione di banchetti, riunioni,

inaugurazioni diponti;non badando a bastanzi a non contraddirsi

fra loro, e iatesi soltanto a schermirsi, come da atroce calunnia.

dalla taccia d'essere clericali. Di che si ebbe un bel saggio nel dis-

corso detto dal De Fourtou, ministro per gli ifTari interni all'inau-

gurazione del ponte di Neuvic, e riprodotto in parte nc-1 Le Monde

n 201 del 25 agosto.

2. Ma oltre al cinguettio di quanti si credono personaggi politici,

ebbesi pure a deplorare quello dei Corpi rappresentativi che sono

i Consigli Generali. Benche il loro ullicio debba coijtenersi entro i

limiti degli interessi araminfstrativi di propria competenza, non era

da presumere che tutti volessero astenersi dall'arrogarsi i diritti

di corpo politico; e ve n'ebbe dove i radicali, i repubblic;ini, i Gam-
betti8li ed i settarii del Thiers fecero a gara per combattere colle

loro proposte e risoluzioni e coi loro discorsi politici, il Governo del

Mac-Mahon e del presente suo Ministero.

II Ministero senti il pericolo ond' era minacciato, e alia sua volta

fece sonar rninacce. Nel giornale u'licioso La Defense del 2i agosto
fu pubblicata la nota seguente.

Possiamo affermare nel modo piu esplicito. che il Governo e

risoluto a reprimere con ogni energia tutte le illegality commesse dai

Consigli Generali. Ogni deliberazione illegale sara annullata. Ogni
discorso fazioso sara processato. Finalmente i Consigli Generali ri-

conosciuti colpevoli d'una serie d" illegality potranno, se e d'uopo,
essere disciolti.

II Ministero ha corapreso la gravita della parola d'ordine tras-

messa alle Asseniblee degli Spartimenti dal Comitato dirigente dei

nemici del Maresciallo. Riconosciamo pero che pochi Consigli Generali

obbedirono a quelF ordine. Ma, alia perfine, 1'euergia del Governo

dissipera il funesto equivoco che oscura nelle menti la nozione della

legalita. Cosi. gia fin d'ora, in ci6 che concerne rincompetenza dei

Tribuaali in materia amministrativa, e la giurispruden/a quanto
al trasporto (colportage) ed alle fittizie librerie, le sentenze delle

Corti d'Appello non lasciano piu alcun dubbio. Spetta al Governo di

ridurre, per via amministrativa, al giusto suo valore la dottrina dei

giureconsulti radicali, che e prevalsa in alcuni Consigli Generali.

E evidente che con queste ultime frasi i] Ministero designa come

illegal* e rivoluzionarii quegli opinamenti e consulti, che i Favre ed

altri della st 'ssa risma emanarono, come accennammo in questo vo-

lume a pagg. 624-25, a strazio e ludibrio non meno del Mac Mahoa
che del suo Ministero risponsabile.
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3. Havvi tuttavia in Francia un uomo che, sorretto Pino il 1 set-

tembre dal suo compaesano e protettore A, Thiers, si fa lecito oyni

libitOy e si crede superiore ad ogni legge e in diritto di combattere

il Governo con qualsiasi mezzo. Quest' uomo funesto, onde tanta parte

di francesi sonosi lasciati ammaliare,il Gambetta voile gettare al Mac-

Mahon ed al suo Governo il guanto d'una solenne disfida; e a tal ef-

fetto scelso la giornata festiva del 15 agosto e la citta di Lilla, per

farvi, in un banchetto per ci6 organizz,,to dai suoi settarii, un discorso

politico in cui, condensate tutte le calunnie dei radical! e le ipocrisie

dei falsi conservator*, si ritraesse il Mac-Mahon ed il suo Ministero

in aspetto di nemico del bene della patria e traditore del suo m f-n-

dato. Al quale intento descrisse il futto del 16 maggio, quando fu

accomiatato il Giulio Simon, come una lotta appassionata contro

la nazione
; contrappose le fantasime del Sillabo e del Gesuitismo

al Vangelo del 1189; appello al voto elettorale della Francia; lo

preconizzo ostile al Mac-Mahon ed al suo Ministero; e denunzio che,

proferito cosi il voto della nazione, s-ira giuocoforza sottomettwsi o

dimettcrsi. La parte piu infocdta e veemente di questa filippica tri-

bunizia ad uso di Caio Gracco, fu pubblicata, e levata a cielo, dal

Debats del sabato 18 agosto.

4. Con poche parole, ma il cui veleno e un lambiccato di pro-

fondissima perfidia, Adolfo Thiers scaglio anch'egli il suo guanto

di sfida al Maresciallo Mac-Mahon.

La sera del mercoledi 22 qiiesto vecchia settario, che cospiro

sempre contro tutti i Governi di cui non era membro egli stesso,

si fece regalare una ovazioae a Saint-GrirmJn, dove prese stanza

nell' appartamento denominato da Enrico IV. Al momento del con-

certo musicale, egli scese maestosamente sulla terrazza; dove una

deputazione, composta di varii membri del Consiglio di circondario,

del Consiglio municipale e delle Logge massoiiiche, lo presento d'un.

gran m-izzo di fiori, e gli abbrucio Tincenso d' infinite adulazioni,

proclamando lui unico liberatore del territorio, e dicendo che il suo

nome vale quanto la bandiera dell'ordine e della legalita, ed espri-

mendo la speranza che egli farebbe costituire definitivamente la

Repubbiica. A questa diceria, riprodotta nel Le Monde del 26 agosto,

il vecchio settario rispose nei termini seguenti.

a Signori! lo sono lieto d:3lla vostra visita e delle prove dWetto

che mi app'ortate. La voce di un cittaditio onesto, aniraato da buoni

sentimenti, come voi signor Nezot, e sempre molto autorevole per

me. Come I ho gia detto da molti anni, io considero la Repubbiica

come il solo governo possibile in Francia. Coloro, che nulla potendo

mettere al suo posto, voyliono contrastare la sua istituzione, sono i

veri perturbatori, veri anarchici, ai quali la Francia dovra ben
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I>re4o chieder conto dd danno morale e materials che le si fece
subire in quest' anno. Calcolate dunque sulla mia costanza nel soste-

nere la repubblica, ma permettetemi di mettere la stessa costanza

a qualificarla ui conservatrice, perche, attinche essa si affermi, bi-

sogna che sia rassicurante quanto liberale.

Vedete i progress! che le nostre opinion! han fatto quest"anno:

ssi sono dovuti alia calma e alia fermezza del paese. Perseveriamo

in questa coridotta. Siamo calnii e risoluti e riusciremo. In quanto
a me, non dubito punto del successo; tutto ce lo annunzia, ed io

non esito a darvene la ferma assicurazione.

o. II designare come anarchici tutti quell! che non vanno d'ac-

cordo con lui nel giudicare che il Governo repubblicano sia Funico

atto a salvare la Francia, rivela in costui tal superbia e tracotanza,

che ben nierirava di sottostare al rigore delle leggi, che vietano di

designare all'odio pubblico i fautori di qursta o quella opinione po-
litica. E troppo piu meritava tcil risposta quel suo minacciare che tra

poco la Francia dovra chieder cordo, evidentemente al Mac-Muhon ed

ai suoi Ministri, del loro oporto, coine rovinoso per la Francia.

Ma il Thiers si era fatto un alto piedistallo sulla Massoneria, ed

era inviolabile. II Governo si guardo bene dal fare pur un cenno di

risentimento. Non cosi la penso pel discorso del Gambetta. Se ne

tratto in Consiglio de' Ministri, e fu deciso di deferirlo ai Tribunal!.

II Gambetta fu citato innanzi aila Corte correzionale di Lilla, a darvi

jagioue del suo discorso sedizioso td oifeusivo della dignita ed au-

torita inviolabile del Maresckllo Presidente. II Gambetta ne divenne

vie piu glorloso presso i suoi settarii. Qualunque debba essere la

sentenza, egii triouferA, S3 il Governo non si risolve di fargli dar

conto dei 249 milioni che gli si squagliarono in mano.

6. II vero ed astutissimo capo dei Radicali, di cui moderava gli

eccessi, nun che dei Gauibettisti e Repubblicani, A. Thieis, non ebbe

tempo di effettuare le sue minacce di far scontare al Mac-Mahon, ed

ai suoi Ministri del 18 maggio, il tentative di liberare la Francia dagli.

artigli dell'anarchia conservalrice. La mattina del 2 stttembre, dopo

1'asciolvere, si senti poco bene
; sopravvenne una lenta congestione

cerebrale; ed alle 6 pomeridiane di quel giorno il nemico di tutti

i Govern!, che noff fossero lui, mori. Dicesi che a spese dello Stato

gli si faranno solennissimi funerali. I frammussoni d'ogni paese sono

desolatissimi di tal perdita. L Opinione di Roma gia ne recito una

orazione funebre nel n 243
;
in cui leggiamo che : il Thiers era nato

ill 6 aprile 1197; e qualificatu la sua politica irrequieta, ma sterile di

grand! risultati... In lui scorgevasi una perpetua contraddizione...

Avea reso popolare 1' Impero prima che Napoleone III lo ripristi-

flasse... Ma non era favorevole al terzo imperatore. Come sotto Luigi
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Filippo, e piu ancora, si atteggiava ad avversario di Napoleone III...

Incredulo e befi'eggiatore della politica delle nuzionalita, egli era

costante difensore della politica tradizionale deH'antica monarchia

franctse.

V.

PRI'SSIA (Nostra corrispondenza) l.L'Imperatore e la Russia 2. L'esigenze

.
del Gancelliere c i suoi avversarii 3. La pnrsecuzione 4.11 pervertimento

dell'istruzione 5. Marpingen, Metten, Dillrichswalde 6. Le lamentazioni

protestanti.

I. L'imperatore Guglielmo e, a quanto pare, estremamente im-

pensierito pei rovesci della Russia, e, se stesse in lui, Tesercito e

I'd ilotta tedesca marcerebbero a quest' ora in soccorso de'nostri

barbari vicini. Le rimostraaze del nostro ambasciatore a Costanti-

nopoli, principe Reuss, a proposito dei maltrattamenti inflitti ai feriti

e ai prigionieri, non meno che le proteste di lui contro la pretesa

liberazione degli assassini de'Consoli a Salonicco, non hfinno altro

scopo che di vendicare i Moscoviti col metter paura ai Turchi. Quan-

tunque alcuni Stati secondarii, per non tirarsi addosso le ire o i

fulmini di Berlino, siansi afire ttati ad unire le loro alle accennate

rimostranze, il successo non e per questo men dubbio. L'opinione

pubblica disapprova quei reclaim, domandando perche non siano

staii parimente rivolti a Pietroburgo, mentre i Russi e i loro alleati

commettono per lo meno altrettante atrocita quanto i Turchi. A

malgrado degli sforzi dei rettili, e forse a motivo di essi, il pubblico

non e punto favorevole alia Russia, e dichiara apertamente essere

la sua disfatta piuttosto un vantaggio che un danno per la Germania.

Le vittorie della Turchia sono altrettanti colpi mortal! per il pan-

slavismo, che e un pericolo al tempo stesso per 1'Austria, la Ger-

mania e la Chiesa. Quindi e che, per riscaldare il pubblico in pro

della Russia, la stampa rettile si affanna di presente a evocare il

fantasma d'una congiura polacca minacciante la sicurezza della Ger-

mania, vale a dire disturbante il Cancelliere nel suo Kuttur-kampf.

Fors'anco i rettiii prendono a sostenere con tutte le loro forze il

recente aforismo del padrone, il quale, nel suo colloquio coi pastori

\vurtemberghesi a Rissingen, ha detto di avere intrapreso il Kultur-

hampf per impedire alia Chiesa di polonizzare le popolazioni tede-

sche del levaute. Cosi F infallibility, la le-ata di seudi dei cattolici

contro lo Stato, e tutte le altre ragioni fatte valere fmqui, non hanno

altrimenti luogo. Speriamo che il principe Bismark finira col dare

un giorno la vera, sola ed unica ragione del Kultur-kampf, la quale

Sent X, vol. ///,/asc. 654 48 7 setteml>re 1877
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c che, per porre in sodo la sua oanipotenza. il maggiordomo ha

dovuto annientare il partito cons^rvatore e ridurre parinaente i li-

berali all' ubbidienza cad.iverica con lasciare, a tal fine, in loro balia

i cattolici e i miliardi. Per tal modo i protestanti e i liberal! han

potuto da un lato sfogare Todio loro satanico contro la Chiesa, e

dall'altro lato saziare la lor sete d'oro mediante il furto praticato

in vaste proporzioni a danno del popolo stordito dal fracasso del

Kullurkampf.
2. La posizione del Cancelliere, per un momento minacciata, va

piii che mai consolidandosi. L'lmperatore sente I'isohmento della

Germania, che non ispira dappertutto se non timori, e sMmmagina
che i colpi toccati alFunica sua alleata, la Russia, feriscano, di rim-

balzo, la Germania stessa. II Bisrnark ne profitta per farlo persuaso

ch'egli ci assicurera 1'alleanza dell'Austria. A tal fine, 1'Imperatore
ha dovuto far visita a Francesco Giuseppe, e invitare il principe

ereditario Rodolfo d'Austria a wsitare dal suo canto Berlino, mentre

il Bismurk, alia sua volta, si reca in una citta di bagni dell'Austria,

ove spera incontrarsi con 1'Andrassy. Ma un altro passo, e veramente

umiliante, ha il Cancelliere iraposto al proprio Sovrano: 1'Impera-
tore e stato a Giitergotz a far visita all'ebreo Bleichroeder, finan-

ziere del Bismark e uno degli speculatori di borsa (Grunder) piu

pericolosi della Germania, il quale hi rubato centinaia di milioni

allo Stato e ai particolari. E da sapere che la riputazione di costui

e tale, che Fautorita militare ha stimito necessario interdire agli

ufficiali delle guardie del corpo Fingresso nel suo palazzo, affine di

non esporre a cimento il loro onore. Ella e pertanto cosa probabi-
lissima che il Bismark otterra pure le altre piccole soddisfazioni

ch'egli domanda, dopo avere ne'suoi giorn.ili insultato impunemente

I'lmperatrice. II Cancelliere esige la destituzione del burone di

Schleinitz come ministro della casa imperiale, quella del principe

Kadzivoill come aiutante generate dell'Imperatore, e quella del conte

di Nesserrode come gran maestro di palazzo dell'Iinpsratrice. Piu,

gli bisogna ottenere il richiamo del marchese di Gontaut-Biron,

appunto perche 1'Imperatore tiene in gran conto 1'ambasciatore di

Francia e gli dimostra in ogni occasione la propria stima. In questo

senso il Bismark ha fatto gia muovere qualche passo a Parigi, donde

si ripromette Tinvio a Berlino d'un discepolo del Gambetta o del

Thiers.

Da un'altra parte, 1'avversione contro il Bismark non fi che

aumentare. Uno dei piu ragguardevoii membri del partito coaserva-

tore ricostituito ha pubblicato nelle Maydtburyer Nachrichten un

articolo violento, che ha trovato un eca vivissima e universale. a Tutti

sanno, egli dice, chi e 1'autore dei rigori atroci esercitati contro
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gli uomini piu onorevoli della Chiesa, della politica, dolla stampa;
tutti SHnno altresi che il popolo nostro pericola ed e malato di

spirito, perche da qualche anno il suo. ministro dirigente soffre di

nervi e d'atrabile, e quindi non puo sopportare contraddizioni di

sorta ne vedere le cose sotto il loro vero aspetto. Piu di 1500 per-

sone sono state immolate ai nervi ammalati di costui. Noi ce ne

iippelltemo all'iintico medico di quest' uomo politico, alle sue proprie
confessioni pubbliche, alle preghiere fattegli dalla propria famiglia

di rinunziare hi suo posto, perche i suoi nervi non possono piu

tollerarne le terribili fatiche. Nessuno e infallibile, e quindi nem-

meno il Cancelliere. Dove anirem noi a fiuire, se tulto quello che

quest'uomo fa dev'essere ammirato, qualunque esito abbia?Per ri-

condurre sul retto sentiero 1'opinione pubblica ora forviata, fa di

mestieri d'un rinnovamento cristiano; e questo rinnovamento non

puo ottenersi che con la pubblicazione d'un'amnistia e con un cam-

biamento di sistema. L'Imperatore stesso ha dovuto persuadersi

essere impossibile di continuare su questo piede. II nuovo ministero,

.alia cui testa si collocherebbe il principe Federigo Carlo, dovrebbe

tenersi a una politica legale e cristiana, e dar opera a riforme eco-

nomiche e sociali, allo sviluppo della Costituzione dell' Impero, a una

riforma parlamentare e a un'amnistia per i reati politici, eccle-

siastici e di stampa. II Cancelliere dovrebb'esser posto in ritiro con

tutti gli onori dovuti al suo merito. L'autore di questo articolo

degno di nota ha perfettamente compreso che la politica del Can-

celliere scalza non solo ed annienta il potere monarchico, ma scava

altresi sotto la dinastia un abisso che potrebbe tosto o tardi in-

ghiottirla.

Un giornale liberals assai diffuse, la Staatsbiiryer Zeitung di

Berlino, mette in chiara luce gFinconvenienti pericolosi della fram-

imissoneria. Tutti i principal! Grwnder, che si sono arricchiti a forza

di operazioni disoneste di borsa, appartengono a qaesta societa se-

greta, e lo stesso e da dirsi della grande maggioranza dei giudici.

Da ci6 risulta il fatto conosciutissimo che gli speculatori di borsa

colti sul fatto sono trattati con indulgenza e assoluti da' giudici loro

confratelli; imperocche primo dovere d'ogni societa segretn e quello

di sostenere i proprii membri contro la societa onesta. Ci6 peraltro

non impedira il principe Bismark dall'appoggiarsi priacipalmente

sulla frammassoneria, che e in preda a tutte le furie dacche i fra-

telli Giulio Simon e consorti sono stati surrogati da galantuomini

nel ministero del maresciallo Mac-Mahon.

.
Nelle \icinanze di Harzburg sopra il Burgberg fu il 26 d'agosto

inaugurata la famosa colonna in onore del Cancelliere e in memoria

vlella sua assicurazione che non anderebbe a Canossa. Soli gli am-
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miratori del Bismark fecero le spese della festa, la quale pero nau*

frag6 miseramente sotto una pioggia dirotta. Invitato a recarvisi, il

Cancelliere se ne scuso, proclamando che la festa aveva per signi-

ficato 1'indipendenza del genio tedesco da ogni dominazione stra-

niera. Questa indipendenza pare anche a noi oltremodo desiderabile r

dacche il principe Bismark e tutti i suoi partigiani non ban giammui
fatto altro che digrumare le idee di certi pensatori men che me-
diocri di Francia e Inghilterra.

3. II Reichsanzeiyer pubblica una nuova lista di connotati del

Cardinal Ledochowski, arcivescovo di Gnesna e Posnania, in cui s'in-

vitano le autorita a impossessarsi della sua persona e consegnarlo
al tribunale di Posen aillne di espiare un anno di carcere e pagare
tremila marchi d'ammenda, o essere invece detenuto per altri sette

mesi. II 10 agosto fa seppellito a Paderbona il canonico Rodehut,

da lunghi anni affetto da cecita e quindi costitaito neir impossibility

materiale di commettere la menoma infrazione alle leggi di maggio,
Cio nonostante, il povero cieco era stato spogliato del suo benefizia

subito dopo la loro emanazione. Atti come qaesto fun proprio ver-

gogna a un Governo civile!

II Governo delFAssia, non meno che il nostro la diocesi di

Magonza comprende altresi alcune parrocchie prussiane han ri-

cusato di riconoscere monsig. Monfang come vicario capitolare della

sede vacante, quantunque il capitolo di Magonza lo abbia eletto in

conformita delle leggi. Sembra che si esiga da lui una sottomis-

sione speciale alle leggi di persecuzione. In un'assemblea tenuta a

Magonza e stato risoluto di erigere un monumento a monsignor di

Ketteler, il grande e universalmente rimpianto vescovo di quclla citt'u

I due vicarii di Kosten, sigg. Baczkowski e Bielski, sono stati as-

soluti in prima e seconda istanza dall' imputazione di esercizio ille-

gale di funzioni ecclesiastiche. Contuttocio, l'amministrazione gli ha

espulsi da Rosten, dove risiede, e vero, 1'intruso Brenk. Un giornale

liberale calcola esservi nella diocesi di Gnesna-Posnania 54 giovani

preti che percorrono continuamente il paese per amministrare le

parrocchie vacanti; ed e da prevedere che il numero andni sempre

aumentando, atteso 1' esservi altri giovani della diocesi che si stan

preparando al sacerdozio in seminarii stranieri. Essendo uno di questi

preti coraggiosi, il sig. Loga, stato arrestato e condannato a 920 mar-

chi d'ammenda, questa somma fa pagata per mezzo di una sotto-

scrizione, alia quale contribuirono altresi in baon numero ebrei e

protestanti.

II ministro de'culti, sig. Falk, si e di bel nuovo disdetto. I/ anno

passato ei vietava al consiglio di fabbriceria di Wiesbaden d'im-

porre un canone ai parrocchiani, perche sulle liste dei contribuenti
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figuravano i neoprotestanti. Oggi egli ordina ai neoprotestanti di pa-

gare il canone parrocchiale, perche vuol prevalersi d'un tal fatto

per poi costringere la parrocchia cattolica a provvedere ai bisogni

religiosi, o piuttosto irreligiosi, de' neoprotestanti. Questo si chiama

amministrar la giustizia con due misure.

La parrocchia di Bornheim, presso Francoforte, ha costruito una
chiesa che le costa 10

;
000 marchi. Per saldare gli appaltatori, le

mancano tuttora 24,000 marchi: ma il Governo non vuol permet-
terle di fare ne una lotteria, ne una questua a domicilio, e neppure
di contrarre un imprestito. Altro esempio d'equita alia Falk.

4. Le autorita continuano a porre ogni impegno nel pervertire
1' insegnamento con 1'introduzione di scuole miste, assistite da maestri

di culti different!. Cosi a Sanct-Johann, diocesi di Treviri, si e sta-

bilita una distinzione a seconda della fortuna: i fanciulli dei ricchi

sono riuniti in classi speciali, e i fanciulli de'poveri in altre. II socia-

lismo, come ognuno puo bene immaginarsi, e lietissimo di quest'ap-

poggio prestato alia sua propaganda.
I cattolici della Slesia tennero in Oppeln, sul principio d'agosto,

una riunione cui assistevano 4,000 persone, e che prese le risolu-

zioni seguenti:

(( I. II quarto congresso dei cattolici della Slesia protesta con-

tro 1'introduzione delle scuole miste o senza confessione, perche
nocciono alle relazioni confessionali e invadono i diritti dei genitori

cattolici. In opposizione a tali tendenze, esso si sforzera, adoperando
tutti i mezzi legali, d'ottenere la liberta dell' insegnamento.

II. Attesoche il diritto della Chiesa a dirigere F insegnamento

religioso, diritto guarentito dalla Costituzione. sia stato leso di fatto

dalF esclusione dei preti dalla scuola e dal trasferimento dell' ispe-

zione scolastica ad uomini non cattolici, il congresso protesta^ contro

Tistruzione religiosa compartita in nome dello Stato, specie da isti-

tutori senza missione
;
e nel tempo stesso decreta che sara eletto

un comikto con incarico di assumere la direzione degli afFari 'sco-

lastici cattolici per la Slesia.

III. II congresso raccomanda ai genitori cattolici:

a) Di aver cura che. per mezzo di lezioni particolari, i loro figlf

siano istruiti nella vera fede cattolica;

b) Di vigilare sulF ortodossia di ci6 che s'insegna nella scuola,

interrogando accuratamente i fanciulli, e di fare reclami, quando ve

ne fosse bisogno;

c) Di promuovere la divozione doroestica e la lettura di libri

religiosi, soprattutto del catechismo diocesano, e di fare che i loro

figli assistano alFufficio dhino e al catechismo pubblico.
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a IV. II congresso raccomanda soprattutto nelle citta:

a) Lo stabilimento di sale d'asilo o scuole di custodia;

b) 11 collocamento degli orfani in famiglie profoadamente cat-

toliche;

c) Di procurare buoni quartieri agli alunni stranieri del gin-

nasii e delle scuole superior}.

u V. II congresso raccomanda caldamente Fiatroduzione del-

1'Associazione ddle madri cristiane.

VI. II congresso protests, nell'interesse delia religione e della

istruzione, contro 1'esclusione dalle scuole cattoliche delle lingue

polacca e morava, e r; ccomanda ai geriitori, cui cio riguarda, di fare

istruire in particolare i loro figli nelJa lettura di quelle lingue.

a VII. II congresso raccoimnda con tutto lo zelo possibile ai

cattolici di presemre i loro figli dai teatri e spettacoli che potreb-

bero scandalizzarli, e di far punire ogni insulto che venisse fatto

alle dottrine o alle istituzioni cattoliche.

Un'assemblea aniiloga, tenuta il 20 agosto a Paderbona, risolve

<li protestare presso il Ministro e le Camere contro le innovazioni

scolastiche, e, seguendo Fesempio di altra riunione tenuta precc-

dentemente in Muster, si occupft della compilazione d'un manuale

di lettura per le famiglie, atto a conpensare F influenza de'manuali

ufficiali. In Westfalia e altrove v'harino parecchi cattolici che sono

decisi di non piu mandyre i loro figli alia scuoia pubblica, se il Go-

\erno continua a procedere per la sua via e non fa diritto alle loro

giuste rimostranze. E questo sarebbe, al certo, il mezzo piu efficace.

Che farebbe, infatti, il Governo, se un giorno o F altro gli otto milioni

mezzo di cattolici non mandassero piu alia scuoia i loro figli? Non

\i sarebbe provvedimento che bastasse, neppur lo stato d'assedio;

imperocche non si avrebbero truppe sufScienti per procedere in

ogni citta e in ogni villaggio ct;ntro tutte le famiglie recalcitrant!.

5. Per una circostanza provvidenziale, ho potuto fare il pelle-

grinaggio a Murpingen e assistere a una messa, darante la quale

la Santissima Vergine e novamcnte apparsa alle creature privilegiate.

Giammai mi era accaduto di vedere una moltitudine cosi piena di

raccoglimento. e di fede: tra le cinque o seimila persone che trovavansi

a Marpingen la domenica dell'Ascensione, sarebbe stato difficile sco-

prire una fisonomia esprimente soltarito indillerenza. Alia fontana e

dinarizi al simulacro della Vergine presso la chiesa v' hanno conti-

nuamente migliaia di pellegrini preganti insiem? ad alta voce con

un fervore mirabile. Durante la notte, i divoti si danno la muta e

moltiplicano i ceri davanti al simulacro e alia croce che le sta ap-

presso. AlFestremita di Haertelwald, sempre custodita da gendarmi,

in faccia al luogo delle prime apparizioni, v' hanno parimente dei
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gruppi di pellcgrini in ginocchio. II di della festa dell'Assunzione,

v'erano a Marpiugea 20
;
000 pellegrini. Tutte le strade che vi fanno

Ccipo sono gremite di persone che pregano e cantano. Lo slancio e

generate e del tutto spontaneo; il clero e costretto a tenere un con-

tegno oltremodo riservato, a cagion? delle leggi di maggio; nessuno

s'incarica di disporre i pellegrinaggi; solo il popolo e quello che

prende Finiziativa. Impossibile assistere a uno spettacolo piu edifi-

cante. A malgrado della folia enorme che si accalca nella modes ta

borgata, non vi e stato mai a deplorare il piu piccolo disordine. I

pellegrini accorrono dall'America, dalF laghilterra, da ogni luogo.

Fra i personaggi ragguardevoli che han fatto il pellegrinaggio di

Marpingen, si citano la prineipessa di Thurn e Taxis, sorella del-

rimperatrice d
1

Austria, co'principi suoi figli, 1'arciduca Carlo Lodo-

vico, fratello di Francesco Giuseppe, con la propria consorte e seguito.

Tutti i giorni si verificano fatti rairacolosi.

Seinbra pero che Marpingen sia minacciato da uni ntiova bur-

rasca. II Bismark e su tutte le furie perche a nessuno, ne alle auto-

rita giudiciarie, ne al landrath, ne ai president! della reggenza e

della provincia col numero immenso de'suoi satelliti, sia riuscito di

smascherare la sopevchieria di Marpingen; ha pertanto incaricato

di venirne a capo un commissario speciale, lo che fa temere che si

voglia ricorrere a provvedimenti estremi. V ha una circostanza che

merita di esser notata, ed e che le autorita si sono fmqui astenute

dall'interrogare le numerose persone che apertamente sostengono

di essere state guarite a Marpingen.
Le apparizioni in viciaanza di Metten (Baviera) sono oggi confer-

mate da testinioiiianze talmente serie, che non e possibile revocarle

jn dubbio, quantunque 1'autorita ecclesiastica non abbia ancora nulla

pronunziato su tal proposito. Nel mese di novembre 1876 cinque fan-

ciulli videro di subito in un burrone della foresta il Bambino Gesii

circondato di luce, poi la S mtissima Vergine in veste azzurra, velo

bianco e scarpe dordte. Essa chiamiva i fanciulli, li faceva mettere

in ginocchio. per pregare, e poi li conduceva per stazioni fino alia

cima del burrone. Con loro imrnenso stup ore, i fanciulli s'accorsero

che 1'umidita della terra non aveva lordato le loro vesti quando si

inginocchiavano. Giunta che era presso ad un pero, Tappurizione si

dileguava verso il cielo, per rinnovarsi poi ogni giorno fin verso la

fine del dicembre. La Santissima Vergine diceva ai fanciulli ch'essa

era la Coasolatrice degli c<filitti, die Trosterin der Betrilbten, racco-

mandava soprattutto la recita del Bosaricr e delle preghiere per i

defunti, e diceva che in capo a tre anni si costruirebbe una chiesa

nel luogo dov'e il pero. Uno dei fanciulli, deU'eti di anni 8, vide

altresi il Redentore sofTrente (la passione) in ua roveto, di che si
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commosse lino alle lacrime; la descrizione ch'ei fece di tale appa-
rizione concorda perfettaraente con quella della beata Caterina Em-
merich e del mistici. Sul luogo dell' apparizione e all'mtorno del

pero vedonsi erette cappelle provvisorie di legno, ripiene di voti a

testimonianza di grazie ottenute. Fra' i miracoli piu strepitosi, citansi

quelli di due fanciulli sordi-muti della citta di Cham, che hanno

1'uso della parola, e Faltro di una donna cieca da 18 anni, che ha

improvvisamente ricuperata la vista.

A Diltrichswalde, parrocchia situata presso la citta d'Allenstein

neir Erineland, territorio cattolico incastrato nella Prussia orientale,

due fanciulli di 13 e 14 anni afferm.;no di veder tutte le sere la

Santissima Vergine sotto gli alberi presso la chiesa. Reca veramente

sorpresa come le autorita prussiane, cosi pronte e pertinaci a Mar-

pingen, non abbiano per anco fatto niente a Diltrichswalde. I giornali

pero tacciono affatto su questo argomento, e si contentano di riferire

che il concorso in quel luogo e enorme; che, durante 1'ottava del-

FAssunzioiie v'era tutti i giorni una folia tale, che non bastava a

trasportarla la via ferrata di Horn-Iusterburg. Si parla altresi di

fatti miracolosi; ma, a questo riguurdo, miglior partito e di atten-

dere notizie piu precise.

6. Vi e noto che nelle diocesi di Breslavia, Gnesna-Posnania e

Kulm trovansi una quindicina di preti intrusi. Costoro tennero il

1 .agosto una conferenza in Breslavia per lamentarsi non gia del-

risolamento in cui son lasciati dd parrocchiani, ma si deil'msaf-

ficienza de'loro benefizii o piuttosto danari di Giuda, Essi gridano

miseria, perche non lucrano neppur un obolo d'inccrti, quantunque
lo Stato gli abbia provveduti di benefizii che fruttano periino 12,000

marchi. Si volgono adunque novamente allo Stato perche vcnga in

loro soccorso, e dimandano, in complemento a quelle di maggio, una

legge che autorizzi il presidente della provincia a provvedere a

qualsiasi parrocchia dopo la vacanza d'un anno. Per tal modo si riu-

scirebbe a provvedere di buone rendite gl" intrusi, e a ricompensare
la loro sommissione allo Stato mediarite il cumulo dei benefizii. Quei

tristi apostati vengono con questo solo fatto a confessare non esser

eglino che mercenarii.

II Governo continua a prestare man forte alia Chiesa protestante.

La reggenza di Schleswig ha tcste ingiunto alle autorita scolastiche

di non accordar dispense ne congedi agli alunni delle scuole, prima

che siano stati cresimati dai pastori.

Con approvazione dell' Autorita Ecclesiastica
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luce massonica: Sua mortificazione per essersi lascialo cogliere dai

preti: Vero luogo della sua carcere in Castel Sant'Angelo non nelle

segrete che mostrano gli ignoranti Ciceroni, ma nel maschio verso i

prati : Poser itta sopra le due Omeopatie 225

II. COSE ROMANS 1. Pellegrini di varie nazioni al Vati-

cano, il 1 giugno 2. Discorso del S. Padre a' Vescovi italiani

3. Esortazione di Sua Santila' ai giornalisti cattolici 4. Udienza a

pellegrini spagnuoli 5. Annwersario dell' incoronazione del Santo

Padre; sue parole al Patrizialo romano 6. Provvista di chiese

alii 25 giugno 7. Udienza agli ufficiali del disciolto esercito

pontificw 235

III. COSE STRANIERE (Prussia) (Nostra corrispondenza)

1. Chiusura del Reichstag ; suoi lavori 2. Rispetto dei bismarkisti e

dei/rammassoni verso i loro Sovrani 3. Visita deWImperatore in

'Alsazia-Lorena ; incendio d'una cattedrale 4. Politica estera ;

^isogno imperioso di pace 5. II socialismo e la polizia 6. La

persecuzione 7. Marpingen 8. Conversioni 9. / neopro-

testanti 242

IV. SVIZZERA (Nostra corrispondenza) 1. (Berna). Riunione

del Sinodo veccliio-cattolico. II pseudo vescovo Herzog, il suo catecki-

smo, e la sua cresima. Rwalita fra esso e il vecchio-cattolico ab. Groer-

gens. Fuga d'un parroco intruso 2. (Argovia). Abolizione della

confessione auricolare. Una popolazione cattolica senza cliiesa

3. (Grinevra). Destituzione di un impiegato municipale per aver pro-

ietto i cattolici contro le violenze del Groverno. La chiesa della Ma-
donna in potere dei novelli eretici. 4. ( Ttcino). Novella prova della

coerenza del partito liberale. Li dtnamite 250

Dal 14 al 26 luglio

I. COSE ROMANS 1. Elenco dei giornali cattolici, che con-

torsero ad ossequiare il S. Padre nel Griubbileo episcopale 2. Let-
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tera di monsignor Czacki a nome del S. Padre, relativa ad alcune

opinioni Jilosofidie sulla composizione de corpi 3. Nuovi libri

messi all'Indice Pag. 349

II. COSE STRANIERK (Cose d'Oriente) 1. Atti della Ru-

menia contro la Turchia 2. Ridiiami del Gran- Vizir per I'occu-

pazione armata dei Russi in Rumenia 3. II'principe Carlo d'Ho-

kenzollern mette I'esercito in istato di guerra, e ne assume il co-

mando 4. La Seupteina proclama indipendenza della Rumenia

dalla Turchia; parlata del principe Carlo 5. Circolare del Gro-

verno turco die rivendica i suoi diritti 6. Alleanza offensiva e

difensiva tra la Rumenia e la Russia 7. II principe Nicola del

Montenegro invoca I'aiuto delle Potenze europee 8. Un esercito

iurco, vettovagliate le fortezze dell'Erzegovina, traversa il Monte-

'negro, e passa in Bulgaria 9. / Russi s' impadroniscono di Ba-

i/atid 6 di. Ardagan; ma i TurcJii portano la guerra in Abscasia,

e s' impadroniscono di Sochum-Kale 10. Sconfitte dei Russi a

Batum 11. Assedio di Kars ; bombardamento e liberazione di

questa piazza 12. / Kurdi si levano contro i Russi; combatti-

menti di Delibaba e Zemin; ritirata dei Russi 13. Cenni sulle

vittorie dei Russi in Bulgaria 359

III. PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. // timore della

Francia 2. II radicalismo politico e religioso; L'Imperatore e i

suoi ministri 3. // giubbileo di Pio IX 4. // Kulturkampf
-

5. II pervertimento delle scuole 6. Fatti prodigiosi a Marpingen
7. La popolazione della Prussia 366

IV. RUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Falso carattere e

falso pretesto della guerra presente 2. Un principe apostolo al

seguito dell'esercito russo del Danubio 3. Istruzione die egli riceve

da un principe giornalista 4. Versione della Bibbia, fatta con

uutorizzazione dello Czar 5. II Blue-Book e il Golos 6. Un
nuovo speak del sig. Aksakoff in risposta all' indirizzo degli Czecki

7. Sogni d' un visionario moscovita 375

Dal '21 lug-lio al 9 agosto

I. ROMA (Nostra corrispoudenza) Fama del Cagliostro prima
del processo romano : Pareri sopra di lui deWAvvocato Felice Tri-

bolati. Notizie biografiche del Barberi die processo il Cagliostro e

ne scrisse la veridica storia: Fole e romanzi die sopra la propria

vita questi raccontava ai suoi illuminati, sscondo i documents del

processo 470

II. COSE ROMANS 1. Pratiche soppiatte per ridurre la Santa,

Sede nella necessita di abdicare, rinunziando tacitamente agli im-
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prescrivibili suoi diritti 2. Dichiarazione pnbblicata nsll' Osser-

vatore Romano e nella Voce della Verita circa I* impossibility d'una

conciliazione qualsiasi tra la Santa Sede ed i suoi spogliatori

3. Pronostici ispirati dal dispetto all' Opinione Pag. 483

III. COSE ITALIANE 1. Legge approvata dalle due Camere

per I'istruzione obbligatoria elementare 2. Ltgge per cui e abolita

la carica di Direttore spirituale nei Licei, nei Grinnasii, e nelle Scuole

tecnicke 3. Prevalenza del despotismo ministeriale sopra la legge

per la liberta delle processioni religiose 4. Legge per sottoporre

alia tassa delh ricckezza mobile anche le limosine per la celebrazione

di Messe 5. Grave pericolo della vita, corso da S. A. R. il prin-

cipe Amedeo Duca d'Aosta 485

IV. COSE STRANIERE (Cose d'Oriente) 1. Arrivo dello

Czar a Ploiesti in Rumenia 2. Scambio di visite tra il principe

Carlo di ffokenzollern e lo Czar; il principe Serbo va a prestare

omaggio allo Czar 3. Inerzia dell'armata navale dei Turchi sul

Danubio; perdita di due cannoniere corazzate 4. / ftussi, sotto

il generale Ztmmermann passano il Danubio da Braila a Ghecet

e Matckin, ed occupano la Dobrutscha ed il vallo di Traiano

5. Bombardamento di Rustchuke.di Wtddin; i Russi da Simnitza,

passano il Danubio e si impadroniscono di Sistowa 6. Bando

dello Czar ai Bulgari cristiani e musulmani 7. Atrocita dei

Bulgari cristiani contro i Musulmani 8. / Rnssi s'impadroni-
scono di Tirnova, designata capitale amministrativa della Bulgaria

,9. Bombardamento e presa di Nicopoli; si rendono a descrizione

6,000 Turcki con 60 cannoni e due navi da yuerra, 10. II gene-

rale drurko, con una avanguarJia di Bulgari e Cosacchi valica i

Balcani e si impadronisce di Yeni- Saghra 11. Provvedimenti

presi a Costantinopoli; Suleyman-Pascia arriva ad Airianopoli e

ne assicura la difesa; destituzione di Abdul-Kerim e di R^dif-Pascia 491

V. PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. Dissensi fra Impe-
ratore e il Cancelliere; politico, estera 2. Questions economicke e

sociali 3. II Kulturkampf 4. Dissensi tra protestantl e neo-

protestanti 5. Monsignor di Ketteler ^ 498

VI. SVIZZERA (Nostra corrispondenza) 1. (Berna) Banchelto

poco gaio a Porrentruy. Condisioni sempre piu miserabili della nuova

Chiesa cattolica-nazionale. Assoluzione giuliciarU di un parroco

legittimo 2. (Soletta) Ingiustizia del Grrzn Consiglio verso i cat- '

tolici 3. (Grineora) Li cresiwa dello psewlovescovo Herzog. Sen-

tenza della Corte d'appello a danno dei cattolici. Conversione d'un

prete intruso, il Boiveau 4. (Friburyo) Feste pel giubUleo pon-

tificale '. 507
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Dal 10 al 23 agosto

I. ROMA (Nostra corrispcndenza) PercJie si scriva ora del Ca-

gliostro: Recenti victnde e misirie delta massoneria in Francia ed in

Italia: Discredits sempre maggiore in cuiessa va ogni giorno cadendo:

Vera patria del Cagliostro: II Goethe in Palermo in casa Balsamo:

sue primefurfanterie in Seminario e nelNotiz-iato di Caltagirone Pag. 600

II. COSE ROMANS 1. Relazione della Giunta Liquidatrice

sopra I'Asse ecclesiastico di Roma 2. Chiusura, profanazione e

distruzione di cJiiese in Roma 3. Politica scismatica del presente

Ministero ccntro il Papa e la Santa Sede; suoi disegni probabili

pel caso delfuture Conclave 4. Fortificazioni prcvvisorie a difesa

di Roma 5. Udiema in Vaticano ad abitanti del Rione di Borgo
delle sue parrocchie sulurbane; discorso del Santo Padre 6. De-

crelo della Sacra Congregazione dei Riti che dichiara S. Francesco

di Sales Dottore della Chiesa unhersale 611

III. COSE STRANIERE (FraDcia) 1. Funesti efetti delle gare

yartigiane e dinastiche 2. Bando dei Senatori repubblicani per la

yuerra contro il Ministero del De Broglie 3. Coalizione di De-

putati e Senatori per la candidafura unica, ed esclusiva dei 363 che

diedero voto di sfiducia contro il presente Ministero 4. Rassegna

di truppe a Parigi; il maresciallo Mac-Malion appella all'esercito

pel mantenimento dell'ordine ed il rispetto all'autorita ed alle leggi

5. Conto di 249 milioni spesi dal Gamletta e di cui signora I'uso

6. Condanna dell'ex deputato Ordinaire; suo lilello contro il Gram-

letta 7. Agitazione per lefuture ehiioni 8. Discorsi del ma-

resciallo Mac-Mahon a Bourges e ad Evreux 623

IV. COSE D' ORIENTE 1. Provvedimenti del Governo inglese

a tutela de'suoi interessi in Oriente; invio dell'armata navale a Be"sika;

disegni sopra Gallipoli 2. Vniosa disposizione degli eserciti russi in

Bulgaria 3. Energia dei Turchi nella difesa; prima sconfitta dei

Russi sotto Pltnna 4. Midhat Pascia rientra in grazia del Sul-

$ ano 5. Alleanta e concorso della Rumenia alle operazioni militari

della Russia 6. Immolilita del Zimmermann nella Dobrutscka

1. Splendida vittoria di Osman-Pascia e seconda sconfitta dei Russi a

Plewna 8. Spedienli dello Czar e dello Stato Maggiore russo per ri-

parare a codestc disastro 9. La Bulgaria meridionale I sgomlrata
dai Russi; eccidii e rappresaglie 10. Suleyman -Pascia giunge ad

Hain-Boghas e talica i Balcani 11. Situazioni e disegni guer-
reschi degli eserciti lelligeranti 630

V. IKGHILTERRA (Nostra corrispondenza) La questions

orientale. Ccnflitto d' opinicni a questo riguardo in Inghilterra . 636
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Dal 24 agosto al 7 settembre

I. ROMA (Nostra corrispondenza) Prime truffe e primi delitti

del Cagliostro in Palermo : Ne fugge e si pone a far il saltimbanco :

Viene a Roma, dove prende moglie: Ne fugge colla moglie da lui

pervertita: Documento importante sopra il libertinaggio e I'empieta

massonica nel 1758: Viaggi, tr-itfe e delitti del Cagliostro finche

non giunge a Londra dove viene iniziato, degnissimamente, frammas-
sone Pag-. 728

II. COSE ROMANE 1. Udien:,a del S. Padre all'Istituto Tor-

Ionia 2. Profanazione e chiusura dell' Oratorio dei SS. Caelo e

Teresa 3. Panegirico di Lucifero, lodato dal Diritto; insulti a

PiolX. . ... 739

III. COSE ITALIANS 1. Sckizzo d'una nuova legge elaborata

dal Mancini circa il riordinamento e I'amministrazione dei beni eccle-

siastici 2. Trame della frammassoneria; Viaggio del Crispi in

Grermania 3. Z'Ateo e /'Anarchia giornali del progresso

4. Scioperi sul Biellese, e ditnostrazioni ^'Internazionalisti in Ro-

magna 5. Circolare del Nicotera sopra il Brig-antagg-io

0). Carcerazione di Gamorristi a Napoli 742

IV. COSE STRANIERE (Francia) 1. Benefizii del silentio pei

francesi; torrenti di ciarle e polemichs 2. Nota ufficiosa della

Defense contra gli abusi dei Contigli G-enerali 3. Discorso del

Grambetta a Lilla 4. Parole minacciose di A. Thiers contro il

presente Groverno 5. Processo intentato al Grambetta per o/fese al

Presidente della Repubblica 6. Morte improvvisa di A. Thiers. 749

V. PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. L'Imperatore e la

Russia 2. L'esigenze del Cancelliere e i suoi avversari 3. La

persecuzione 4. II psrvertimento dell' istruzione 5. Marpingen,

Metten, Diltrichswalde 6. Le lamentazioni protestanti 753

ERRATA CORRIGE

P;ig. 219, col. i, lin. 2 disputate nozioni disparate nozioni

ibid. ibid. 3 vane sentenzc varie sentenze

) 151, 14 uria sua impressione con sua impressione

> 208, n 13 est paulo ante ut paulo ante

213, 36 del 1175 del 1815

) 216, 33 Ann. deW Istituto 1868 . . . Ann. delVlstituto 1865

) 242, 25 Giovanni Giaconio

n 249, 16 Secondo Sinodo

321, 10 cedi dice

325, nota 18 non abbiamo noi abbiamo

341, col. 2, 46 sla si sta
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