
S*

1N4

M
'

. ,

- ''

*
v *? S

"" cl

*

-

v * ..

'

i.-
3*IP

*..;









LA

CIVILTA CATTOLICA

ANNO VIGESIMOTTAVO

2 settembre 1877





LA

CIVILTA CATTOLICA

ANNO VIGESIMOTTAVO

Beatus populut euius Dominus Deus eius

PSALM. CXLIII, 15.

VOL. IV

DELLA SERIE DECIMA

FIRENZE
PRBSSO LUIGI MANUELLI LIBRAIO

Via del JProooxisolo 1C3.

jircsso S. Maria in Campo

1877



i

- 4 1957

PROPRIETA LETTERARIA

Prato, Tip. Giachetti, Figlio e C.



DELLB FORTIFICAZIONI DI ROMA

i.

Ai grid! d'allarine finora mandati contro i chricali, alle minacce

di morte, ai giuri d'implacabile guerra al Papato nel Vaticano, la

Rivoluzione ha volutoche tenesse dietro un fatto curioso, bizzarre,

non aspettato; qual e il decretoche Roma, al piu presto, sia cinta

di fortezze e munita di grosse artiglierie. Le difese dell'Italia ri-

voluzionaria, sino al presente, sono state d'ordine economico e mo-

rale : leggi spogliatrici di preti e di frati, assalti a chiese ed a

monasteri, ostracismi arbitrarii, carcerazioni e processi di Vescovi

e Cardinali, atti molteplici di universale corrurione. Nel'& ab-

bisognato altro, giacchd alle sue difese politiche e militari hanno

sempre pensato gli stranieri, dai quali e stata creata e per cui

conto ha goduta e gode pur ora 1'esistenza.

Gome dunque e perch6, essendo ogni cosa in pace a'suoi confini,

e gli Stati confinanti guardandola anzi con occhio pieno d'amore,

tutto aH'improvviso e sorta questa necessita di assicurarle coi can-

noni il possesso di Roma
;
di quella Roma, che dice appartenerle

in virtu del piu miracoloso plebiscite che siasi mai veduto sotto le

stelle ? Giustamente per6 quella che chiamano opinione pubblica,

dopo le prime ammirazioni, si e messa ad indagare le cause recon-

dite ed i fini misteriosi di questo fatto. II quale per questo & riuscito

anche piu strano e censurabile, che richiede molti milioni all' e-

rario esausto e contraddice il giudizio della commissione par-

lamentare per la difesa dello Stato, che, nella sua relazione del

2 aprile 1873, respinse la proposta di fortificare Roma, siccome

incongrua e inopportuna.
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II.

Uno del segreti di buon governo, negli Stati incwiliti dalla nuova

liberta, e quello di certi spauracchi, i quali si debbono mettere in

vista o ritirare dagli occhi dei liberi cittadioi, secoado che conviene

intimorirli o addormentarli ; ne piu ne meno di quanto usano le

bambinaie co'fanciulli. Senza un orco o una versiera da trarre in

iscena, per far passare una legge scellerata, o ingMottire una esosa

tassa, o giustificare un qualsiasi atto iniquo e tirannico, e impossi-

bile governare costituzionalmente un paese illuminate. E in Italia

ancora i frammassoni,. che tengono il mestolo nella mano destra o

sinistra, non mancano del loro spauracchio. Hanno essi quello ter-

ribilissimo del clericalismo, che da solo basta per tutti. Quando un

ministero, con questa raagica parola, ha potuto fare bau bau al

gregge liberalesco, mostrandogli doe che la tale cosa si fa o si

disfa per fiaccare i clericali e impedir loro un prossimo o lontano

trionfo, tutto suol passar liscio e tra i plausi e i battimani dei

patriotti; fosse pur questa cosa una spietatezza che affama il popolo,

o una vigliaccheria che umilia la nazione.

Era quindi cosa naturalissima che al tolk generalmente levatosi,

non appena s'intese la risoluzione di fortificare subito e precipito-

samente Roma, quasi che il nemico fosse alle porte, i tre ministri,

delle finanze, degli affari esterni e della guerra, ricorressero all'or-

rido fantasma del clericalismo, per mettere i brividi al rispettabile

pubblico e convincerlo che questa madornale corbelleria era Fatto

piu sapiente che si potesse compiere, dopo quello sapientissimo di

avere espugnata la citta del Papa, colla famosa breccia del 20 set-

tembre 1870. E cosi fecero. II DiriUo, che e il massimo difensore

dei difensori d' Italia, e il piu lautamente pasciuto, non tard6 a

gridare con vibrante voce .il Quos ego ai fratelli, dichiarando che

le decretate fortificazioni erano una semplice cautela contro il par-

tito della reazione, che si agita in tutta 1' Europa. Col che il becco

all' oca parve bell* e latto. I tre ministri doveano giudicarsi, non che

sol provvidi, ma prudentissimi e benemeriti del paese; giacche da

un lato guadagnavano all'Italia le simpatie degli Stati vicini, in-
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quietati ancor essi dal partito della reazione, e dall'altro guarenti-

vano, con pochi milioni e colla esecuzione di un ingegnoso concetto

strategico, la sicurezza e la pace della unificata Penisola.

Ma questa volta il tiro e fallito. I fratelli non si sono persuasi

della prudenza e delle nobili intenzioni del client! del Diritto. Fuori

degli organi, pagati, com'esso, per dir bianco e nero a capriccio di

ch i paga, tutti gli altri organi della cosi detta opinione pubblica si

sono rnanifestati increduli, impauriti dell' idea di fortificare la legit-

tima e storica capitale del Regno, e 1' hanno avversata con accani

mento. Persino il Garibaldi non ha potuto tenersi dallo scrivere, il

29 dello scorso agosto, ad un suo caro Sammito
, che: gli

uomini cbe governano 1'Italia hanno una qualita trascendente, 1'osti-

nazione nel male; e raentre mantengono il popolo nella miseria, si

occupano di fortificazioni che non saranno mai serie, come ergastoli

air indirizzo dei rompicolli, ma che fanno ridere quale difesa dello

Stato .

III.

Varie sono le sentenze o supposizioni che, nel mondo della rostra

liberaleria, si son espresse contro questa fisima delle fortificazioni

di Roma. Noi ci contenteremo d'indicare le tre, che ci sembrano

piu degne di nota.

La prima e ridicola in apparenza, ma non percio meno osserva-

bile. Molti 1' hanno detta e ridetta a.voce: colle stampe nhmo, che

sappiamo noi, F ha esposta con termini piu tondi e precis! di

quell! d'un corrisponderite milanese della Gazzetta d'Italia, il quale

addi 25 agosto cosi Fcriveva: I giornali tanto radical! come mo-

derati stanno dlscutenflo intorno alle fortificazioni di Roma e Civi-

tavecchia, e aache la stampa estera se n
f

e occupata. Le opinioni

non sono concordi : chi le approva, chi le biasima : quanto meno

pare paco opportune il momento, giacche sembran quasi una provo-

cazione al Governo francese. To credo invece che si tratti puramente

e semplicemente di una speculazione finanziaria, cio^, di far quat-

trini. Ormai tutte le popolazioni scno persuase che altro intento

non avevano e non ebbero i sinistri nel procurare di salire, e nel
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montare al potere. Taluni del soliti affaristi, che avvicinano i

ministri, avranno rammentato che non pochi speculator! si sono

arricchiti, colla costruzione del forti eretti dagli Austriaci dal 1848

aH866 e che tuttavia si stanno innalzando nel Trentino, ed hanno

detto: perche non ne imitiamo 1' esempio? Si circondo, si gonfio il

ministro della guerra, e la costruzione delle fortificazioni venne

decisa. Persuadetevi che i democratici, che ora maneggiano la cosa

pubblica, si alti come bassi, altro intendimento non hanno che di

far quattrini
T

. E qui il corrispondente veniva a particolari di

persone ed a revision! di conti domestic! dei ministri, che non fanno

al caso nostro, e che pero tralasciamo.

Gi par notabile questa supposizione, non perche la crediamo pro-

priamente del tutto vera, ma perche la disinvoltura con cui questo

giornale moderate la gitta la in pascolo a'suoi lettori, svela sempre

meglio il discredito nel quale e caduta la liberaleria governante fra

i liberali stessi, e Y abito che ha contratto di far servire la cosa

pubblica agl'interessi privati. Ne giova rispondere, che questa e

.un'odiosa malignita suggerita dalla passione partigiana; attesoche

niuno ignora che i moderati fanno d'ogai stecco un' arma, per ferire

i radicali che li hanno scavalcati. Questo si ammette. Ma se 1' arraa

non fosse buona a ferire, cioe se la supposizione fosse per se incre-

dibile, essi non vi si appiglierebbero. I moderati, che hanno fatta

fare 1'Italia e F hanno avuta in tutela per sedici anni, conoscono,

come si suol dire, i lor polli e sanno quel che si cova negli alti

nidi del potere, sotto I'ombra falYunita e della liberta patria. Chi

ne dubitasse, guardi que'molti de'loro consorti ed amici, i quali,

prima che 1' Italia si facesse, non accozzavano il desinare colla cena,

e fattasi Y Italia, hanno acquistati palazzi, comprate ville e messo su

livrea e allegramente se la scialano: e, per$iunta, consult! le scan-

dalose storie di certi carrozzini e di certi imbrogli di appalti, di

regie, di strade ferrate e di vendite di beni demaniali, che hanno

formata la delizia e la cuccagna del fior Mpatriotti al tempo dei

moderati, e non sono ormai piu un mistero per nessuno.

Se non che, lo ripetiamo, I'agevolamento a mangerie di paras
-

1 V. numero dei 29 agosto 1817.
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siti ministerial! non da una ragione sufficiente delle decretate for-

tificazioni di Roma. Puo esser concorso, qual secondario motive,

a farle concepire ed affrettare: ma non gia, qual motive primario,

a farle decretare.

IV.

L' altra supposizione si e messa in campo dai repubblicani, e

1'accenna il Garibaldi, nella ricordata sua lettera al caro Sam-

mito : ed e che la difesa di Roma sia un bel pretesto, per appa-

recchiare ergastoli ai rompicolli . Si sa che, per ora, i rompicolli

sono appunto i poveri repubblicani, cosi qualificati perche troppo

franchi ed audaci nel voler praticate le logiche conseguenze del

sistema liberalesco. Gostoro non si sono niente capacitati che si

pensi a fortificare Roma, per dare un solenne avviso ai clericali

dell'universo mondo, e per assicurare questa citta, dalla cui con-

servazione dipendono i destini folYunita d' Italia, contro il primo

impeto d' un esercito che sbarcasse a Civitavecchia, per liberare il

Papa.Invece, nella proposta di cosi fatte fortificazioni, hanno subo-

dorato un avviso a loro stessi, caso mai venisse loro il ticchio di

tentare in Roma un colpo di mano, simile a quelli riusciti si felice-

mente il 24 febbraio 1848 ed il 4 settembre 1870 in Parigi, contro

la monarchia regia di Luigi Filippo e la imperiale di Napoleone III.

Di qui i fieri lamenti di questi patriotti, per la incivilta ed il

genio despotico del pseudo-democratico ministero Depretis-Nicotera,

il quale osa fare rivivere nell'Italia inMpendente ed una i tempi

abborriti, in cfli il Principato si accerchiava di bastioni e di citta-

delle, a calpestare piu impunemente i diritti dei popoli. E poi il

rinfacciargli che, per istinto di cortigianeria e sete d'ambizione,

torni ad erigere in onta alia liberta quei propugnacoli, che non im-

pedirono alia liberta stessa di vincere le tirannie passate, e che

ella, appena riportata la vittoria, fece cadere in Genova, in Torino

ed altrove; rammentandogli chela fortezza unicamente inespugna-

bile e salvatrice dei Re e delle dinastie, & il voto popolare, dinanzi

a cui ogni coronata sovranita dee con riverenza inchinarsi. Ed in

fine il rimproverargli insolentemente, che dopo succhiate, con nuove
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tasse, le ultimo gocce di sangue che rimanessero al popolo, per

accrescere di nuovi milioni la lista civile della monarchia, sprechi

poi altri milioni, per guarentirle piu a lungo il godirnento di questa

lista, nella citta dei Gracchi e dei Catoni. Le quali diatribs, piu che

sconvenienti, si son potute leggere, da chi ha voluto, nei fogli re-

pubblicani d'ogni regione d' Italia.

Con buona pace dei nostri cultori del berretto frigio, questa

supposizione ha rnolto del gratuito e pute di pretesto per dare ad-

dosso al ministero, il quale va troppo adagio nell' edificare il ponte

sospirato.Roma non coucentra in se 1'Italia, come Parigi la Francia.

L' unita in Italia e ancora cosa piu fiscale che nazionale, piu mec-

canica che organica. La citta dei Papi e tuttora piu presa a pigione,

che occupata dal regno d' Italia. Data una rivoluzione democratica

nella Penisola, essa potrebbe sortire buon esito, posto eziandio che

Roma restasse in mano del Governo monarchico. Napoli, Bologna,

Genova, Milano non avrebbero, in questa ipotesi, bisogno di Roma,

per promulgare la Repubblica e formare un Governo radicale.

Senza cio, 1' esempio di Parigi, le cui fortificazioni non basfcarono a

salvare i troni dell' Orleanese e del terzo Bonaparte, prova che uno

Stato non puo fare grande assegnamento sopra questa maniera di

difese, contro una interna sommossa di partiti e di popoli armati.

E poi chi non sa che, come in Francia, cosi in Italia, la democrazia

si propone di afferrare il potere legalmente, e passarido pel ponte

che il ministero semirepubblicano del 18 marzo 1876 e incaricato

di costrurre ?

Non neghiamo che, col decreto delle fortificazioni di Roma, si

abbia avuto anche un remoto e indiretto riguardo alia politica in-

terna: ma che si sia avuta questa per mira precipua e siasi propria-

mente inteso di fabbricare un ergastolo pei rompicolli ,
sembra

a noi una fantasticheria insussistente.

V.

Piu ragionevole e fondata in migliori argomenti e la terza sup-

posizione, che e altresi la piu comune fra le persone di giudizio,

e la meno dissimulata dai liberali di buon senso. Secondo la P&r-

severanza di Milano, le fortificazioni di Roma furono deliberate
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per consiglio del principe di Bismark. II foglio milanese ha riferita

la notizia, come data da qualche giornale ufficioso del meno pru-

denti . E vi ha prestata fede, giacche ha concluso il suo dire con

queste arnare parole: Se il mimstero si e affrettato di dar retta

a tali consigli, il principe Bismark, che gia ci stimava meno che

mediocremente, dee avere ora un infinito disprezzo per codesti mi-

nistri italiani, che, come la plebe di Dante, gridano : Viva la nostra

morte, e morte alia nostra vita
l

.

Censura non sappiamo se piu impudente o insipiente, nolle pa-

gine della Perseveranza, che ora milita coi destri umiliati contro i

sinistri gaudenti. E che altro fecero i destri, dal 1866 in qua, se

non (( dare retta ai consigli del Bismark e accumulare meriti

all' infinito disprezzo ,
con cui questo gran camonista d'Europa

tratta e i destri e i sinistri dell'Italia legale? Per consiglio di chi,

se non del Bismark, i destri aparsero la breccia che li introdusse

in Roma? Per consiglio di clii, se non del Bismark, vi si sono

mantenuti, baciandogli lo stivale, fino al loro capitombolo dai seggi

del ministero? La politica dei destri rion e stata forse un continuo

copiare sulla falsariga del cancelliere di Berlino? La Perseveranza

dunque che, per astio di setta, scaglia in viso ai sinistri governanti

la loro servilita verso la Prussia, riproduce in atto il proverbio

della padella che dice al paiuolo : fatti in la che tu mi tingi !

Ma, osservato do cosi di passaggio, noi riteniamo per fermo,

che 1'ordine o il consiglio (e tutt'uno) di fortificare precipitosa-

mente la citta di Roma, sia venuto dal Bismark
;
e scopra la natura

delle altre imprese che costui medita contro la Francia, e spera di

sollecitamente eseguire, attesi gli avvenimenti gravissimi e inopina-

bili che si sono svolti sulDanubio.Colla Russia prostrata daiTurchi,

manca alia Prussia 1'unieo appoggio che avesse nelFEuropa, sup-

posta una guerra in Occidente. La lega dei tre Imperi, che nascon-

deva, sotto 1'orpello d'una frase abbagliante, Timprigionamento

dell
1

Austria, sciolta. L'Austria, ricuperata la liberta, puo divenire

arbitra della pace del mondo. Una lega tra 1'Austria e la Francia,

che hanno tanti conti da regolare colla Prussia del Bismark, lega

alia quale, per gl'interessi che ha in Oriente, aderirebbe forse

1
ft del 29 agoslo 1811.
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anche 1'Inghilterra, sarebbe fatale al nuovo trono gerraanico, iso-

lato fra le Potenze e segno a un odio immenso e ad una pari invidia

in quasi tutta Europa. Nel 1870 la Russia pote minacciosamente

trattener TAustria dal soccorrere la Francia debellata. Ma, depressa

ora, 1'autocrazia moscovita nulla puo fare in aiuto dell'alleata.

Intanto la Francia, tra le intestine sue dis&ensioni, ha questo di

singolare, che ogni giorno piu si afforza militarmente e perfeziona

il suo esercito, davvero formidabile. Termine notorio della politica

del Bismark e una seconda guerra che, se e possibile, annienti la

Francia. Ora e gia tardi, poiche questa nazione e piu pronta ad

una guerra difensiva, che non paress e da credere. Ma incompara-

bilmente piu pericolosa alia Prussia tornera questa guerra, se la

rompe da sola e senza essersi accertata della neutralita di un'Austria

intatta, che puo liberamente schierare un milione effettivo di ec-

cellenti soldati in uno scacchiere strategico. Quindi il Bismark

pare oggi nel bivio, o di farla subito, mentre 1'Austria e ancora

tentennante, o di farla sol quando gli sara difficilissimo il vincerla.

fi voce accreditata che costui volesse muovere la sua guerra

alia Francia, la scorsa primavera : ma lo impedisse la Russia, che

amava di vedere tranquillo I'Occidente, mentr'essa duellava in

Oriente col Maomettano. Certo e che fino d'allora si parlo molto

di un secreto accordo concluso dal Bismark coll' Italia, che sarebbe

stata alleata della Prussia contro la Francia. Ad ogni modo dai

bene informati allora si giudico che fosse partita rimessa
;
e niuno

dubito che,^illa prima occasione, 1' Italia non fosse legata colla

Prussia, nel tentare lo sterminio della grande nazione francese.

II vedere, nelle presenti contingenze, questa Italia darsi attorno

per fortificare in fretta e furia la citta di Roma e il porto di Civi-

tavecchia
;

il vederla fare apparecchi bellicosi negli arsenali, il ve-

derla mandare un Grispi a Berlino, negoziatore occulto di trattati

quasi pubblici, sembra a noi che induca una pressoche certitudine

del tramare che si fa questa guerra alia Francia; guerra che il Bis-

mark potra muovere col pretesto che le elezioni le avranno data

un' assemblea o troppo radicale o troppo conservatrice
;
e guerra

nella quale 1' Italia satellite avra la sua parte, forse piu di sventure

che di avventure.
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VI.

Del rimanente codest'alleanza, per una tal guerra, da farsi

quandochessia, e stata finora ed e una di quelle che si usan chia-

mare necessita delle cose. Piu volte abbiam detto, e non nuoce il

ridirlo, che, 1'Italia, com'e costituita dal 1859 in qua dagli stra-

nieri, che colle armi e colla diplomazia, la fecero, non fu fatta per

se, ma per altro; cioe fu, nella intenzione di chi la fece, un mezzo,

non fu un fine. Napoleone III, principalissimo de' suoi fattori, pla-

smandola colla creta piemontese, miro a sicurarsi la vita, insidia-

tagli dai fratelli assassini della Garboneria, con cui da giovane avea

giurato di farla: ma insieme miro a formarsi uno Stato vassallo,

che piu tardi gli desse braccio, nella guerra che divisava per la

conquista delle province renane. L'infelice tij-6 male i suoi conti:

il braccio, benche debole, dell'Italia gli venne meno nel piu bello :

e, dopo la sua catastrofe di Sedan, gli tocco vedere avverarsi nella

sua creatura, cagione a lui di tanti mali, il sic vos non vobis nidi-

ficatis aves del poeta. Stanteche 1' Italia si volto subito al suo vin-

citore, e in esso cerco quella gruccia e quella mazza che nel suo

crollato Impero le eran fallite. Sotto gli auspicii del novello patrono

pote anzi dar compimento all' opera della sua formazione, occu-

pando Roma e trasportandovi la nomade sua capitale. Col qual

fatto il protettore e la protetta vennero a stringersi in un vincolo

di reciproco interesse, piu forte assai di quello che stringeva questa

a Napoleone III. Perocche 1' Italia accampata in Roma non potea

fidarsi d' altro sostegno, che di un nemico del cattolicismo : e la

Prussia aveva appunto mestieri di un' Italia nemica del cattoli-

cismo, che 1'aiutasse a colorire i suoi disegni in danno del Capo

della Ghiasa e dei due grandi Stati cattolici, che stanno geogra-

ficamente ai fianchi suoi e deli' Italia.

A parlare in piu chiari termini, la Germania del Rismark abbi-

sognava di un' Italia legalmente ostile al Papa, per tenere oppresso,

mediante il suo concorso, il Pontificato romano, cui si studiava di

abbassare nel suo Impero ed altrove : e ne abbisognava per tenere

in rispetto Austria e Francia, quando gli venisse la palla al balzo
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diprendersi colle armi le province tedesche delFuna, o d'invadere

novamente il territorio dell'altra e carpirne i miliardi. Per Flmpero

del Bismark, F Italia era un ottimo strumento di persecuzione al

Papato, ed un utilissimo ausiliario di guerra contro FAustria e la

Francia. Finche 1'Italia dura ad essere qual e, il Papa e piu vera-

mente prigioniero della Prussia che del Regno italico: ed Austria

e Francia sanno che un'altra guerra colFImpero bismarkiano equi-

varra a due; giacche F Italia, avuta promessa del Trentino o di

Nizza, rendera sempre necessaria verso le Alpi una distrazione di

forze, che tornera gravosa.

Qui sta il fondamento dell'alleanza, o meglio della soggezione

delF Italia rivoluzionaria e legale colla Germania. Cioe nello scam-

bievole Msogno che Funa ha delFaltra. L'ltalia se la tien cara,

perche vede dipenderne la propria conservazione : e la Germania

Fha in pregio, perche le giova contro la liberta della Ghiesa cat-

tolica, la quale brama d'incatenare nel suo Capo, e contro la sicu-

rezza dei due grandi Stati, le cui frontiere toccano il suo territorio

e quello dell'Italia.

Posto pertanto che la Germania si voglia o si debba risolvere

di romper guerra alFuno di questi due Stati, e necessario che

anche F Italia la segua e combatta. Se cosi non fa, Favvenire suo

diventa sempre piu dubbioso
; giacche ella non sussiste se non sopra

la potenza della protettrice; e fiaccata o spenta questa, ella sarebbe

in tutto e per tutto alia merce degli altri, che hanno grandi ragioni

politiche e religiose di costituirla diversamente da quello ohe e,

sebbene crediamo che, in ogni caso, la lascerebbero indipendente.

Strana 6 questa necessita e in certo modo contro natura: ma e

conseguenza inevitabile delF essersi politicamente stabilita FItalia

pur contro natura; vale a dire in onta alia dignita e alia liberta

del Papato, che risiede nel suo centro, ed e la massima delle sue

glorie e delle sue grandezze, ed a ritroso degF interessi piu delicati

del mondo cattolico. Non e forse contro natura che un paese na-

zionalmente il piu cattolico e il piu papale dell'universo, sia retto

da una consorteria, che lo strazia nella sua fede e non si tien sicura,

se non e legata a fil doppio coi Governi piu anticristiani dell'Eu-

ropa, quali sono la Prussia e, dopo lei, la Russia? Non e contro
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natura che un paese il quale e culla della stirpe latiaa, coDgiuri

coi neraici piu giurati di questa stirpe e del suo culto, per darla

loro tutfca nelle mani e raetterla loro sotto de'piedi? Noa e contro

natura che la fazione governance un paese, al quale la liberta del

Mediterraneo e condizione potissima di prosperita e d'indipendenza,

nella guerra d'Oriente, in odio al Papato, parteggi pel Gosacco

scismatico, le cui vittorie, col possesso del Bosforo, gli darebbero

in pugno le chiavi di questo mare? Da cose contro natura, cioe

violente, non provengono che cose contto natura e violente, per-

sino che la successione di queste mostruosita non s'isterilisce,

come sempre poi accade, secondo 1' adagio nil violentum durabile.

Per raccogliere il molto in poco, le fortificazioni di Roma, da

erigersi con ogni sollecitudine e da connettersi con quelle che in

pari tempo s' innalzeranno attorno Civitavecchia, decretate per or-

dine o consiglio del Bismark, confermano il fatto di un' alleanza

militare dell' Italia settaria colla Prussia e, nelle odierne congiun-

ture d'Europa, accrescono la probabilita che si apparecchi una

guerra, da muoversi quanto prima concordemente alia Francia.

VII.

Non e sicuramente ammo nostro ingolfarci nel pelago delle con-

getture, per dedurne se e come e quando questa guerra si fara, e

in quali piu o meno verosimili aggiunti, e con qual esito piu o meno

improbabile pei belligeranti. In un tempo, nel quale vediamo i

destini supremi dei popoli regolarsi immediatamente dal capriccio

di un uomo, o dalle cupidige di una setta; ed allorche siamo spet-

tatori, sopra e sotto i Balcani, di eventiche confondono tutte le piu

sagaci previsioni degli strategi, il mettersi sul serio a far prono
-

stici dei future, in cose di questo genere, e da uomini di scarso

cervello.

Ma invece riputiamo da uomini di buon senno e amanti della

patria, 1'invitare chiunque aatipone il beacomune del paese all'utile

di partito a pesar il valore di una lega, saldata da interessi quali son

quelli che abbiam mostrato correre fra 1' Italia legale e la Germania

del Bismark; le sequele calamitose che possono derivarae, supposta
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una crisi europea, forse non lontana o meno fantastica che non si

pensa ; i pericoli che essa creerebbe all'Italia reale, date certe con-

tingenze; e la fiducia che inspira per s& un'alleanza colBismark,

conforme lo ha manifestato si evidentemente il generale Alfonso

Lamarmora, nelle sue rivelazioni diplomatiche. Goloro stessi che

han guidate in questi ultimi anni le sorti politiche della Penisola,

hanno sentito quanto cotesta alleanza sia, non pure umiliante, ma

caduca ed infida: ne hanno celata 1' apprensione, che 1'Italia possa

un bel giorno essere gittata, quale osso da rodere, in bocca al primo

mastino, che 1'alleato vegga spediente di quetare, in proprio van-

taggio. E 1'avversione che si e universalmente eccitata, tra i liberali

medesimi piii accorti, al concetto di fortificare Roma, dond'6 pre-

cipuamente venuta, se non dal timore che contenga una prima sfida

alia Francia, e sia un avviamento all'impresa di guerreggiare

questa Potenza, in unione colla Prussia? Anzi 1' arte puerile con cui

il ministero si e subito ingegnato di far credere che le fortificazioni

di Roma e di Civitavecchia non significano nulla; che altro indica,

se non che gatta ci cova, ed esso ha paura che troppo apertamente

si sveli il giuoco, che dal Rismark gli si fa fare a carte scoperte?

E in verita, qual e il cittadino che, a questi lumi di luna, non ha

diritto di chiedere a coloro che intendessero di avventurare la

grama nave d'ltalia nel burrascoso mare di una guerra colla Fran-

cia: Dove sono i denari e quante e quali le forze, per cominciare

a mettervela dentro ? Si hanno le armi
1

? si hanno i cavalli? si hanno

gli attrezzi? E 1'esercito, ancora giovanissimo nella sua nuova

forma, senz'altri anteriori sperimenti che il doloroso di Custoza,

e istrutto, e compatto di spirito, quanto basta? E i generali, per

condurlo con militare saggezza, ove sono? E gli animi nella nazione

sono ben disposti a favorire una guerra di tal natura, ed a soste-

nerne le spese ingenti e i crudeli sacrifizii? Sono soddisfatti i popoli

delle idee che il Governo rappresenta, dei principii economici, re-

ligiosi e morali che porta inscritti nella sua bandiera? fi tale la

condizione della Penisola, che possa udire senza turbamenti Fan-

nunzio di un qualche insuccesso che avvenisse? E se la Francia,

paga di opporre una resistenza difensiva nelle Alpi, operasse sbarchi

d'uomini e di armi nella Sicilia e nelle Galabrie e, spiegandovi un
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vessillo, che in quelle region! non e scordato, vi appiccasse un

incendio di sollevazioni, sarebbero pronti i mezzi e pronte le forze

per attutarlo? E se finalmente altre Potenze entrassero in ballo

contro 1' alleata della Germania, e il territorio fosse invaso, per
terra o per mare, da piu eserciti, le novelle fortificazioni di Roma
sarebbero sufficient a salvare il corpo distaccato dal capo ?

Godeste e cent' altre simili domande si posson fare da chi che si

voglia: e che sieno assurde od oziose, non crediamo che vi abbia

alcuno, il quale ardisca sostenerlo.

VIII.

Si vegga percio quanto siano ingenui quei liberali, che di queste

fortificazioni di Roma si fanno imo spaventacchio, per deridere e

sbigottire i clericali, dicendo loro beffardamente : Ecco svanite

per sempre le vostre illusion!! II Papa sara quind' innanzi fra i can-

noni e le trincee delle nostre fortezze. Chi potra piu liberarlo? Chi

ce lo togliera dalle mani? E stimano che i clericali se ne rodano

di livore e scoppino dalla rabbia.

Poveri milensi ! Se avessero un granello di giudizio, dovrebbero

capire che le fortificazioni dei pressi di Roma non le fa chi spera,

ma le fa chi teme: e quindi la paura non puo essere nel petto dei

clericali, ma in quello di coloro che hanno decretata la erezione

di questi fortilizii, per usarne a difesa di loro stessi. Noi clericali,

come cittadini italiani, deploriamo lo scialacquamento del pubblico

denaro, che vi si fara intorno, ed i pericoli per F Italia che queste

fortezze prenunziano pur troppo: come cittadini cattolici poi, si vuol

sapere quel che opiniamo ? Noi opiniamo che i cannoni e i terra-

pieni ed i presidii dei nuovi ripari, abbian da valere, per la prigionia

del Papa, quello che valsero i sigilli de' giudei e le guardie di Pi-

lato al sepolcro di Gesu Gristo: a renderne cioe piu gloriosamente

stupenda la liberazione. La quale mai non ci 6 parsa piu vicina che

ora. quando miriamo un tanto affaccendarsi dei carcerieri italo-

prussiani, per impedire che avvenga.

Sn'e Z, vol. IV, fasc. 655 2 22 setteinbre 1877
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XLIV.

Notevole diversita fra le varie sensazioni tattili

e vario uso delle medesime.

Quantunque, per essere il tatto una sola potenza e conseguente-

mente ua solo F oggetto suo proprio, debbano tutte le sensazioni

che da lui procedono, appartenere anch'esse ad una sola specie;

do non pertanto se queste si tolgono a confrontare fra loro parti-

tamente, in poco d'ora vi si scoprono differenze di tanto rilievo,

che non e ne di pochi ne dei meno accorti Fabbagliarvisi e giudi-

carne il divario non gia solo accidentale, com'e, ma sostanziale.

Non con altra facolta che con quella del tatto ci vengono sentiti i

muscoli di un braccio o di una garaba che si stenda con forza e si

raccolga; e le scosse elettriche; e il ben essere e il mal essere;

e quello stato di alterazione nervosa che taluni provano in sul do-

versi mutare la stagione; e la fame e la sete e Fambascia del re-

spirare, se altri o di propria volonta o per impedimento estrinseco

vi metta indugio; e le punture e i tagli e i prudori. Di cotaii sen-

timenti altri assai ne annoverano i fisiologi moderni, impegnatisi

di trarli fuora e studiarne la natura e le leggi, ad esempio di

H. E. Weber che v'applico, piu che non si fosse fatto prima di

lui, il metodo sperimentale. Or qualunque sensazione delle sud-

dette, sia, per cagion d' esempio, Tirritazione de'nervi, prodotta

dalFelettricita atmosferica, si rafFronti col sentimento che proviamo

palpando un corpo venutoci sotto le mani e apprendendono la du-

rezza, leaspedta ed anche Furto che per avventura ne riceviamo:

e non apparira cosi di subito come fra loro concordino nelF oggetto

1 Vedi quaderno 653, pagg. 539-553 del vol. III.
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e convengano nella medesima specie. Che anzi da uno stesso og-

getto estraneo si riceveranno talvolta due sensazioni a gran pena

paragonabili fra loro, come da uno scudiscio quando prema a ri-

lento sulla mano, e quando la sferzi
;
da un ferro che con moto la

riscaldi o che Fabbruci.

I piu dei fisiologi non venendo loro trovato di presente d'ogni

matassa il suo bandolo, tagliano il filo e di parecchie. sensazioni

tattili, massime delle interne, ad esempio del Weber 1

,
formano

specie separate. Gosi fra gli altri il Vierordt che attribuisce ai

rauscoli buon numero di sensazioni spedfiche, come -la fame, la

sazieta, la nausea e piu altri stimoli e sentimenti
2

: e non altri-

menti il Wundt, di poco modificando la dottrina del Weber :i

. Le

quali inesattezze si condonerebbero di buon grado ad una disci-

plina, il cui principale oggetto sono le modificazioni e funzioni

organiche, se ella ogni di piu non oltrepassasse questo limite per

addentrarsi nel campo delle operazioni immateriali, trascinatavi

quando pur non volesse, dalla connessione strettissima che v'e tra

le prime e le seconde. In tal caso pero addicendolesi di prender

lingua, come in paese non del tutto suo, dalla filosofia che v'e di-

mestica, questa, domandatane, 1' avv&rtirebbe di presente non^po-

tersi moltiplicare le specie deg-li atti, senza moltiplicare in pari

tempo le facolta; e che priina di venire a tal passo in ordine al

tatto, creduto per comune avviso essere un solo e medesimo senso,

disteso, per tutte le parti sensibili del corpo
4
?
e mestieri calcolare

quanto dissimili fra loro possano riuscire le sensazioni tattili, an-

che sol per effetto di cagioni accidentali, senza tramytarsi di na-

tura: del che gli stessi fisiologi ci suggeriscono un segnalato

esempio, ascrivendo senza esitazione alia specie medesima il sen-

timento del caldo o del freddo, e quelio della pressione. E di piu,

qualora nelle operazioni del senso si scoprano delle dilFerenze

1 Flandivortcrb. der Pliysiol torn. Ill, pag. 2.

8
VIEKOKDT, Elementi dclla Fisiologia delV Homo. Milano 1865, pag. 515.

3
WuflDT, Nouveaux Elements de Physiologie humaine. Paris 1812, pag. 448.

4
Manifestum est enim quod organum lactus diffunditur per totum corpus

et qaodlibet instramentum cuiusque sensus est etiam instrumentum tactus.

S. TIIOM. Do An. II, led. 19.
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sostanziali, e d'uopo osservare se elleno verameate cadono in atti

riputati fin qui d'identica natura, ovvero in altri atti che la filo-

sofia da lungo tempo riconobbe procedere da una facolta di natura

diversa. La piu spedita via di render chiari questi principii, se

pur ne abbisognano, sara il fame Fapplicazione al caso nostro.

Prima e frequentissima cagione di varieta fra le sensazioni tat-

tili, e Fandar congiunta con la percezione la passion del dolore

o, sebbene piu di rado, quella del piacere; e i due atti confon-

dersi; e il primo, poiche la virtu deiranima e limitata, tanto see-

mare d' intensita quanto cresce il secondo, fino a risolversi in nulla

o poco meno. Ai fisiologi e ben corso agli occhi questo fatto e ne

banno descritte le apparenze con termini or piu or meno proprii :

come a dire, cbe quando una cagione esterna agisce violentemente

sull'organo sensorio, non ba luogo un' esagerazione delle sensa-

zioni ordinarie, sibbene invece emerge qualcbe cos a di nuovo, un

dolore (Vierordt): e che il fenomeno oggettivo a cui le sensazioni

si riferiscono, si dilegua dinanzi all'impressione del dolore, che e

nell'organo (Wundt): ma scendono poi dalla diritta strada in cui

s'erano messi, o ne tengono almeno sempre un pie fuor della proda,

quando proseguono equivocando sull'essere e insieme non essere

tutte quelle operazioni di una sola specie. Ai quali ondeggiamenti

porge forse non lieve occasione il linguaggio volgare che sotto

nome di sensazione comprende tutte le operazioni delle facolta

sensitive inferior! indistintamente. Ma ufficio principale delle scienze

e appunto rischiarare e definire meglio i concetti che per cogni-

zione naturale abbiamo solo confusi ed oscuri: e se nella pratica

non ci piace o non ci riesce di rinunziare all'uso volgare, che col

nome di sensazione designa ora 1' apprensione, ora le passioni di

dolore corporate e le altre dello stesso ordine, ora ambedue in-

sieme quegli effetti cagionati dalla impressione dell' oggetto ;
non

e pero che all'uopo non s'abbiano quelle cose da distinguere ac-

curatamente. Ne tal distinzione s'avea da rintracciare specolando

ai tempi nostri come ignota, essendo gia divisata e dichiarata per

ogni verso dalla filosofia antica. Avea questa gia insegnato due

facolta specificamente diverse comprendersi nel senso, 1' una di

percepire, 1'altra di provar dolore o diletto, stimoli; affezioni in-
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somma gradevoli o sgradevoli
l

: e gli atti di queste due classi,

benche esercitati del pan negli organ! corporei e appartenenti al

senso inferior e, pure non doversi confondere fra loro quasi iden-

tici per natura, piu di quel che si confondano nelle facolta supe-

rior! del senso il fantasma d' un pericolo imminente, e il terrore

che se ne concepisce ; apprensione la prima, affetto il secondo :

com'e apprensione quella onde percepiamo col tatto una punta

d'ago toccandola leggermente, e passione quella che si desta pre-

mendovi piu oltre il dito. Era si trita codesta dottrina e si evidente

e di tanto uso, che non parea dovesse cadere in dimenticanza mai

piu. Ma i dahhene fisiologi, se ne movessimo loro qualche rim-

provero, avrebbero come scolparsene coiresempiodifilosofi poste-

riori assai riputati, che mescolando quelle due classi di atti mo-

strarono, come il Reid, d'ignorarla; e altrettale, uno dei primi

ingegni dell'eta nostra, che al sentimento onde percepiamo del

continuo, a parer suo, tutto il nostro corpo, da nome altrove di

diletto.

Ritornando dunque a quella dottrina in raal punto trascurata,

pongasi nettamente per principio che degli atti sensitivi altri sono

apprensivi, altri appartenenti ad altra facolta, che, per usare il

termine antico finche altro migliore non se ne offra, puo dirsi ap-

petitiva: e insieme osservisi che nelle sensazioni tattili pu6 occor-

rere o la sola apprensione e forse la sola passione, o ambedue in-

sieme. Volendo poi ragionar della sola apprensione e indagare se

ne'varii suoi atti occorrano mai specifiche differenze, se ne scerna

innanzi tratto tutto ci6 che spetta a dolore o ad altra passione,

come elemento estrinseco ed accidentale alia percezione: o, ci6

non facendo, si rammenti che il paragone non s'istituisce gia piu

fra due termini dello stesso ordine. Sapremo cosi che sia da in-

tendere, quando i fisiologi avvertono che 1'acqua bogliente versata

sulla mano non vi produce una sensazione di maggior calore, ma

un'altra tutta particolare. Val quanto dire che 1'eiFetto principale

1

Manifestum est quod dolgr sicut et delectatio est in appetilu intellectivo

vel sensitive. S. THOJI. 1, 2
ae

q. 35 a. 1, c. Quibus inest sensus alimenti (id.

;tus) his inest esuries et silis, quorum utrumque est concupiscentia alimenti.

Jd. De An. II, lect. 5.



22 DELLA COXOSCESZA

di quel contatto 6 destarvi una passion dolorosa, il che non avviene

al tocco dell'acqua raezzanamente calda: il perche comprendendo.

sotto il nome di sensazione F uno e F altro elfetto, qual e nella sua

integrita, si dovrk certo ravvisare fra loro tanta diversita, quanta

pu6 recarne, sopraggiungendo, 1'atto di una facoltk diversa dalla

prirna. Anzi non e punto impossible che qualora Firnpressione per

la violenza sua rendesse Forgano inetto alia percezione ma non al

dolore, a questo solo si riducesse, almeno nel secondo istante,

tutta la sensazione: il che essendo, non rimarrebbe fra i due atti

somiglianza veruna. Che se pur non si giunga a tanto e la facolta

di percepire non resti sopraffatta interamente dal dolore, Fap-

prensione, pel guasto dell'organo e per la sproporzione dell'og-

getto, ne e si confusa, che senza F aiuto degli altri sensi, non ri-

conosaeremmo al solo tatto che la qualita fattaci provare da un

ferro arroventato sia calore sollevato ad alto grado. Tanto 6 ci6

vero, che la stessa modificazione pu6 provenire, come vedemmo,

nell'organo dalla cagione contraria, di un freddo eccessivo. Caso

e che in siffatte circostanze di smodate impressioni Felemento

predominante nella sensazione e la passione : e questa si affaccia

piu vivacemente al senso interno: come vediamo, per citarne un

esempio casalingo, nei putti, che le prime volte soffiano sul cue-

chiaino del gelato, come soffiano sulle vivande boglienti; perche

Fimaginativa che li governa in quel fare, non percepisce nel senso

inferiore tanto una sensazione apprensiva del freddo, quanto una

passione molesta a cui applica lo spediente usato in simili aggiunti

Moltissime sono le sensazioni tattili che usando della medesima

dottrina o si svestono dell' apparente loro differenza specifica, o

mantenendola mostrano diversificarsi non nella ragion d'appren-

sione, ma perche nell'uno dei due termini paragonati si mescola

o sottentra a quella alcuna passione. Gosi le sensazioni cagionate

da punture e tagli e percosse; e la fame e gli altri stimoli e i

sensi dolorosi interni e gli esterni chs perdurano dopo cessata

Fimpressione che li cagion6: dai quali tutti si vuole in prima

sceverare la parte che spetta alia facolta appetitiva; e solo cosi

consultare se quel che ne avanza possa ridursi al comune concetto

delle sGnsazioni del tatto.
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Una seconda circostanza influisce per gran modo a mettere va-

rieta fra coteste sensazioni ed e la maggiore o minor chiarezza

loro nel rappresentare 1'oggetto: ne ci6 soltanto pel fortuito con-

corrervi di qualche passione di dolore o di piacere, ma per Fin-

trinseca disposizione delle varie parti delForganismo, altre delle

quali meglio si prestano alia sensibilitk apprensiva, altre air ap-

petitiva. Fra le esterne, per esempio, il viso, gli occbi e molte

altre sono piu pronte al dolore, che il polpastrello del dito
;
mentre

questo, in ragion d'apprensione, e il piii squisito organo del tatto.

Del che sarebbe piu manifesta I'immediata ragione, se nell'ana-

tomia delle parti sensitive ci si offerissero- due classi di nervi, che

fossero organi distinti di quelle due potenze; e s'accompagnassero

con varia proporzione e disposizione nelle diverse parti. Tal di-

stinzione in vero dire non s'e finora confermata per diretta osser-

vazione. Ma non potendosi ammettere alia cieca che uno stesso

organo serva a due facolta diverse dell' ordine medesimo, giova

ricordare che le piu esili fibre nervose sono fascetti composti di

filamenti ancor piu tenui, fra i quali nulla vieta che sieuo distri-

bute diverse funzioni. Praticamente per6 e vero che qualunque

parte percettibile del nostro organismo, se 6 istrumento e sede di

apprensione tattile, e anche di passione: mentreche non s'avvera

il contrario, che qualunque parte si presta a sensazioni affettive,

sia ugualraente idonea alle apprensive. Gli organi esterni godono

generalmente di ambedue le proprietk ; gl' interni invece si mo-

strano a gran tratto meno adattati alle seconde che alie prime:

onde risulta che il tatto, in quanto potenza conoscitiva, sia piu

perfetto nella superficie, che nell'interno del corpo. La qual diffe-

renza consuona appieno collo scopo e coll'uso diverso che hanno

quelle due facolta.

Qual e infatti Fufficio delle facolta inferior! del senso? Ge lo

detta il doppio fine a cui sono indirizzate, quinci a rispetto della

vita animale, quindi a rispetto della inteilettuale. Primo ufficio del

tatto si e dunque alfacciare alia imaginativa il male o il bene

fattosi gia presente agli organi, come il tepore o il refrigerio, che

viene a fomentarli o a ritemprarli, e la caldura e il gelo e le in-

giurie esterne e le cagioni morbose che ne incominciano la distru-
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zione. Ora perche I'imaginativa apprenda cosi il male gia presente

o il bene, non le e tanto di mestieri veder neir.atto del senso in-

feriore una chiara rappresentazione degli oggetti, quanto scorgervi

la passione dell'organo tormentato: a proporzion della quale si

destera anche in lei un affetto di ripugnanza e quindi il moto na-

turale della fuga, o la ricerca, sia istintiva sia ragionata, del ri-

medio. Per la qual cosa essendo gli organi interni e gli esterni

ugualmente soggetti a subire modificazioni sconvenevoli e dovendo

queste notificarsi all' imaginativa, e consentaneo che in entrambi

del pari vigoreggi primieramente la sensibilita appetitiva; con

questo solo divario, che essendo le alterazioni interne di maggior

conseguenza cbe le superficial!, piu acerbi dolori e spasimi si de-

stano quivi, il piu sovente, che nella superficie. Secondamente

ufficio del tatto annunziare alia imaginativa la contiguita di oggetti

anche non dannosi per se stessi ne giovevoli, ma tali che per la

loro apprensione si muova Fistinto o la ragione a qualche atto

conducente albene deH'individuo o della specie. In tal caso Tope-

razione apprensiva tiene manifestamente il principal luogo a ris-

petto dell'appetitiva ; appartenendosi allora al tatto non gia di rap-

presentare 1'oggetto sotto forma di nocivo o di salutevole, ma sotto

tali o tali altre qualita sensibili. Vero e che nella vita puramente

animale quest'uso del tatto e assai limitato. Gli oggetti, che non

hanno attualmente per se stessi ragion di male o di bene fisico, si

percepiscono il piu delle volte colla vista o coll'udito: alle cui

apprensioni trasmesse all' imaginativa consegue per inclinazione

istintiva od acquisita F affetto e il movimento corrispondente. Assai

piu di rado avviene che Fistinto si muova per la mera apprensione

tattile d'un oggetto estra
;

neo: come sarebbe quando un bruto ri-

tira il pie dove sente il suolo mal fermo o fugge se gli traballa

sotto o si ferma incontrandosi al buio con un ostacolo. Per tutte le

quali apprensioni non richiedendosi grande squisitezza di senso, i

bruti anche all'esterno sogliono averlo di poco men perfetto che

internamente. Ma non e cosi nell'uomo. Perocche essendo il pro-

prio e principale oggetto della cognizion sua intellettuale le nature

corporee esteriori, s'addiceva che il suo tatto fosse meglio condi-

zionato la, dove alia guisa di tutti gli altri sensi viene in relazione
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coi corpi estranei, cioe alia periferia. Vi si aggiunga che la ra-

gione ha anche rispetto alle azioni della vita animale relative alle

cose esterne. II perche le nostre apprensioni tattili esterne vincono

di gran lunga le interne per chiarezza e precisione ; soprattutto

se v'adoperiamo la mano, che dalla natura fu percio fornita, sic-

come organo proprio, di piu squisita sensibilita apprensiva. Per

fermo, ancorche si prescinda da qualunque sentimento doloroso o

piacevole, e si confronti soltanto la sensazione che proviamo con-

traendo tin muscolo con quella che ci procacciamo palpando un

corpo estraneo, la sola dilFerenza cagionata fra i due atti dalla

indeterminatezza dell'uno e dalla nettissima precisione dell'altro

e siffatta, che pu6 ad altrui sembrar sostanziale. Perocche nella

seconda ci viene appreso chiaramente 1'oggetto come distinto dal-

T organo e ne percepiamo distintamente la durezza o la mollezza,

le scabrosita, e la dimensione e la temperatura : ma nel muscolo

che pur sentiamo non ci vien fatto di discernere inparticolareve-

runa di quelle sue qualita; e solo in confuso ci si rappresenta la

sua estensione ed in confuso perfino la vicendevole relazione deile

sue parti, tutte oggetto di sensazione in quanto agiscono sulle

vicine e tutte soggetto in quanto dalle vicine ricevono un'impres-

sione. Non v'e dubbio che tali sensazioni interne, quantunque di

tanto inferiori alle nettissime e chiarissime del tatto esterno, sieno

di uso continue nelle funzioni dejla vita animale. Ma quanto al

fame una specie a parte, del che stiamo ora disputando, ognun

vede che la diversita di chiarezza non somministra una vera diffe-

renza specifica. Ora all' infuori di questa e delle accidentali pas-

sioni, di cui fu detto piu sopra, altra non potrebbe allegarsene dai

fisiologi.

XLV.

II senso del luogo e del tempo secondo i fisiologi.

Alle inesattezze or ora notate potrebbero aggiungersene piu altre

solite ad incorrersi dai fisiologi, quando classificano le sensazioni

tattili e i loro oggetti. fi oggimai una consuetudine ferma ne'loro

trattati il richiamare quelle sensazioni a tre capi principali : di
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pressione, di temperatura e di luogo: con .1' inutile e disordinata

giunta di quegli altri sentiment!, i piu di loro intern! e non saputi

ben determinare nella loro natura, de'quali piu sopra s'e abba-

stanza ragionato. Or quella distribuzione, eziandio nella sua parte

principale, difetta da un lato e sovrabbonda dali'altro. Ella difetta

manifestamente in ci6 che trascura piu fonti di sensazioni analogbe

alia prassione, ma non riducibili ad essa, come lo stiramento e

1'alleviamento o allentamento, che divengono essi pure cagion di

sensazione tat'dle, quando la modificazion dell' organo per la troppa

durata s'e fatta insensibile. Cosi una mano posata sul bracciuolo

della seggiola, in breve ora non ne pruova piu senso alcuno
;
ma

un nuovo senso si ridesta, quando la man* se ne distacca rialzan-

dola. La teoria delle sensazioni non s'e certt avvantaggiata di nulla

con sopprimerne la considerazione delle singole qualita tangibili,

che raettea gia in si bella vista il fine e 1' uso di questa maniera

d' apprensioni in ordine alia vita sia animale sia intellettuale. Ma

se era in grado ai fisioiogi di pretermettere tali considerazioni par-

ticolari e attenersi ai soli principii piu universal!, il primo loro

studio dovean porlo nel formarsi per se e nel proporre altrui un

chiaro concetto della modificazione organica, essenziale per pro-

dursene una sensazione tattile : ed e la mutazione del sito relative

nelle parti dell' organo, cagionata da una forza movente realmente

estesa, comunque del resto ci6 avvenga. Per mancanza di questo

concetto ben definite essi dal.l'universale ricaddero inavvedutamente

nel particolare, non ponendo piu mente ad altro che al caso di un

oggetto applicato all' organo per via di pressione. Con cio anche le

indagini istituite dal Weber e da altri per determinar quale sia la

minima impressione sensibile al tatto, non mirano la questione che

da un lato solo. Quel fisiologo facea le sue sperienze posando sulla

superficie del corpo in varie parti pesi menomissimi: e seguendo

tal metodo 1'Aubert giunse a determinare che la menoma pressione

sensibile e quella di due milligramini posti sul dorso della mano.

Per essere schietti, siffatte particolarita, finch& non si colleghino

con altri veri di maggior rilievo, sono di si poco vantaggio a sa-

persi, che non monta spendervi molte parole. Ma se altri vi trova

ricreazione, le sue esperienze risponderanno meglio alia natura

della cosa, qualora si proponga di tener conto in esse piu univer-
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salmente, e dell' estensione dell'oggetto e della forza, misurandola

colla velocita, e dello spostamento della parte organica.

Vie piu grave e poi lo sconcio dell'interzare alle sensazioni di

pressione e di temperatura, quelle che chiamano di luogo. II Wundt

cosi dichiara il significato di questa denominazione: Col nome

di senso .del luogo si designa la proprieta di riferire le sensazioni

di pressione e di temperatura al punto della pelle su cui elleno

agiscono. E prosegue dicendo cb.e la squisitezza di questo senso

si misura in due modi: o dalla precisione onde altri sa indicare

senza vederlo, il punto ove si effettua 1'impressione, od anche

meglio, dice egli, tentando la pelle colle due punte di un compasso

che si vanno stringendo finche le due sensazioni si confondano in

una : il che si e trovato avverarsi con disugual legge ne' varii organi

tattili: la punta della lingua discerne tuttavia due inrpressioni a

mezza linea di distanza; Festremita delle dita a una linea; il

margine delle labbra a due: sul collo invece si confondono a 14 e

fino a 25 linee; sul dorso, sulF omero e sul femore pur anche a 30.

E tal sia. Ma la piu maravigliosa confusione ci sembra che sia

quella attuata qui dai fisiologi, fra due ordini di fatti distintissimi

fra loro; e fra due potenze del pari-distinte, doe il tatto e Fima-

ginativa.

Anche la filosofia migliore comprende sotto il vocabolo comune

di senso qualunque potenza conoscitiva organica; a differenza del-

1' intelletto che opera indipendentemente da qualsiasi organo : ma
.

ella ha poi cura di distinguere fra quelle Fimaginativa, detta anche

senso interno perche risiede solo in un organo centrale fuori della

periferia, o senso comune perche" ad essa si trasmettono le sensa-

zioni avute nella superficie: e poi i sensi esterni: questi destinati

a percepire gli oggetti estranei e non gia la propria sensazione,

che sarebbe un riflettere in se medesimi; quella capace di rivol-

gersi sopra le sensazioni, e in esse apprendere o Foggetto o Fatto

sensitive o Forgano secondo che si fissa all' una cosa piuttosto che

all'altra la-sua attenzione. II tatto impertanto, come tutti gli altri

sensi speciali, altro ufficio non ha ne altra attitudine, se non quella

di provare una sensazione, quandogli si applica un suo oggetto; e

di provarla in quel punto del suo orgaoo, dove Foggetto viene ap-

plicato: nella mano se e tocca la mano, nel viso se e tocco il viso:
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e questo e tutto il suo localizzare
; pel quale non si richiede ne

atto ne facolta speciale a cui convenga dar nome proprio di senso

del luogo. fi bensi notevole a questo proposito il fatto del confon-

dersi in uno il senso delle due punte applicate sulF organo a pic-

ciola distanza, apparendoci cosi come un solo e continuo, due og-

getti separati: ma senza ricorrere ad altre supposizioni, il fenomeno

si spiega a sufficienza con questa sola, che 1' imagine sensitiva vi

riesca imperfetta nel suo genere e quasi che sfumata, perche quel

modo d'impressione non e proporzionato al senso.

Diversissima da questo e 1'altra attitudine che i fisiologi consi-

derano, del saper indovinare a chiusi occhi in qual punto preciso

di un organo avvenga 1'impressione tattile e la sensazione: e Fap-

porvisi piu o meno bene ascrivono di nuovo allo stesso senso che

chiamano del luogo. In questo caso il localizzare importa ve-

ramente un riferire la sensazione a quel determinato punto del-

1' organismo in cui ella si opera : ma percio stesso tale operazione

non dovea pareggiarsi a quelle del tatto, giacche spetta indubita-

tamente alia imaginativa. pregio dell' opera vederne brevemente

il modo, non tanto per raddirizzare i torti concetti di qualche fisio-

logo, quanto per, mettere sempre piu in chiaro Finsufficienza puerile

di certi boriosi materialist!. II riferire adunque che F imaginativa

fa di una sensazione al luogo dov' ella si effettua, puo intendersi

in due sensi, conformeche la stessa determinazione del luogo pu6

avere due gradi. Quando un organo tattile prova una sensazione,

1'impressione trasmettendosene alia imaginativa, questa inconta-

nente apprende quell' atto del senso inferiore e 1'apprende come

esistente nell'organo. Ad esempio, se una zanzara ti si posa sulla

mano, se un vicino ti fruga il gomito, se il caldo ti molesta per

tutta la persona, 1' imaginativa si rappresenta tutte quelle sensa-

zioni e non come poste nel cervello, organo suo proprio, ma lungi

da esso nella periferia. Questo e gia un primo grado di localiz-

zazione simile a quella che si opera dalla facolta visiva le cui

imagini collocano 1'oggetto fuori della potenza: se non che F ima-

ginativa per la connessione che v'ha tra lei e il senso esterno,

come fra Ja radice e le diramazioni, apprende la sensazione come

esistente bensi fuori di se e del proprio organo ma insieme come

congiunta nello stesso individuo. Del rimanente anche per effetto
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di questo solo primo grado di localizzazione puo dirsi che la

sensazione si riferisca al luogo dov'ella avviene, poich'ella avviene

nell'organo tattile e fuori della sede della imaginativa, e cosi per

r appunto si apprende. Ma oltre di ci6, pu6 pretendersi che 1'ima-

ginativa si rappresenti eziandio il posto preciso che F organo sen-

ziente occupa rispetto alle altre parti del corpo: e codesto e un

grado superiore di determinazione al quale non basta la semplice

apprensione d'un solo organo, poiche si tratta d' apprenderlo in

relazione con altri; e per cio fare e d'uopo evidentemente che la

fantasia si rappresenti, o per memoria o pel confronto d' altre

sensazioni simultanee, le parti del corpo, rispetto a cui ella dee

determinare il luogo della parte senziente. A quella guisa che

1' occhio, postagli innanzi una figura djpinta, non 1'apprendera mai

come collocata nel mezzo o all' estremita della tela, se insieme

colla figura stessa non gli sieno presenti le altre parti circostanti

del quadro: per simil maniera la imaginativa non accertera il posto

dov'e la sensazione, se non pu6 bene rappresentarsi le parti organi-

che che la circondano. ben vero che, eccettuati certi saggi che se

ne fanno per prova dai fisiologi, mettendo in opera sensazioni legge-

rissime ed esigendo una determinazione assai sottile, la naturale

esperienza c' impratichisce ben presto del sito relativo delle parti

sensitive esterne, quanto basta per gli usi ordinarii della vita. Ma

non cosi accade per rispetto alle parti interne, dove il piu delle

volte neppur sappiamo precisamente indicare qual viscere ci dolga,

o qual sua porzione.

6 quinci manifesto non solamente come vadano emendate le

opinioni dei fisiologi intorno al senso del luogo, ma che sia da

rispondere anche alFargomento che il Biichner, inconferma della

sua legge degli effetti eccentrici, e ito ad attingere negli annali della

rinoplastica. Si sa che per rimediare comunque alia deformita di

chi per violenza o per morbo ebbe monco il naso, i cerusici d'og-

gidi gliene ralFazzonano un altro, incidendo la pelle della fronte e

trasdnandola giu al mezzo della faccia, dove sui fondamenti del-

1' organo perduto s'ingegnano d'imitare coll'arte le opere della

natura. Or qui il Biichner, inteso a persuadere che il nostro riferir

le sensazioni agli organi speciali e non gia rappresentazione fedele

ma giuoco della imaginativa, ricordatosi di quell' operazione chi-
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rurgica, racconta opportunaraente ai suoi lettori che <c quando si

leva una parte della pelle frontale e la si fa posare sul naso,

I'mdividuo che ha subito Foperazione crede di sentire 1' impres-

sions alia fro ate, quando gli si tocca il naso. Ne i'operazione

potea descriversi con parole piu disadatte, ne quel trasporto di

sensazione rappresentarsi in modo men veritiero. Al tutto o il

Biichner fa a fidanza coll'imperizia dei suoi lettori, o essendo

forse medico e non cerusico, egli non sa della rinoplastica piu d'un

veterinario. E che mai? Forse che per formare il naso artificiale,

hanno per uso i chirurghi di trinciar di netto una falda della pelle,

e incollarla, Dio sa come, fra le due gote, e che e piu strano, sul

naso ? o non anzi menano giu quel lembo lasciandovi da principio

un ponte di congiunzione perche ella continui a vegetare? Non

per altro v
7

6 necessita di far quello sfregio alia fronte : che altri-

menti mettea meglio muitarne un braccio o altra parte. Ne piu

conforme allaveritk 6 il rappresentare quello spostamento di sen-

sazione quasi fosse fenomeno ordinario : mentre egli puo avverarsi

soltanto quelle rare volte, che nel lembo conservato intero sieno

rimasti illesi alcuni filamenti dei nervi frontali : la qual condizione

non adempiendosi, il piu sovente accade che il nuovo naso rimanga

insensibile, finche rammarginate le ferite, e penetrandogli per

entro le diramazioni di qualche nervo laterale, egli racquista a

poco a poco la sensibilita, senza seguirne piu abbaglio di sorta.

In che si risolve pertanto la grave obbiezione del Buchner? In dar

nome di naso a un tratto di fronte condotto fuori del luogo suo

naturale. E fronte ella riraane in ordine alia sensibilita, essendo

ognora il medesimo organo sensitive, finche in lei si terminano i

medesimi nervi. Che poi Fimaginativa non si svezzi si tosto dal

raffigurarsi quella falda di pelle 1& dove sempre la senti, nel mezzo

della fronte, massime poi dacche non si vede se non se nello spec-

chio, ed anche quivi si trasformata da nonpotervisi ravvisare; questo

non e un esempio della legge degli effetti ecccntrici, ma un effetto

delF eccentricita della causa: come tutto Targomento del Buchner

e una prova novella del quanto bene s'accordi il materialismo non

gia colle scienze ne astratte ne naturali, ma coirimperizia unita

delle une e delle altre.
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DI

FERDINANDO GREGOROVIUS i

La lotta dell" Impero col Papato fu, secondo il Gregorovius, il

piu granfatto del medio evo, quel che in se ne concentra 1'intiera

storia. Dopo Giustiniano (scriv'egli), nei secoli seguenti, si pre-

senta lo spettacolo meraviglioso della Chiesa lib&ra, rappresentata

da Roma, pugnante contro V assolutimo dello Stato... In quella

lotta fu il procedimento piu importante, con cui si compie 1'ela-

borazione degli element! -del] a civilta nel medio evo: ed infatti

quella grande pugna, ond' ebbe origine i'operosita della vita di

Europa, dopo Festinzione dell' Impero bisantino continu6 ad agi-

tarsi fra i piu violent! rivolgimenti in Occidente; e da lei conviene

prendere il vero punto visivo nella storia dell' Impero romano tras-

fuso nel popolo tedesco 2
. Ed altrove, parlando di Ottone I,

la cui energia personale e quella di alcuni succeditori suoi che

se lo tolsero a modello, resero il Papato suddito all' Impero, la

Chiesa di Roma vassalla a Germania
, soggiunge: La podesta

imperiale sali a formidabile altezza, ma poi il Papato, oppresso

dalla maesta de'suoi grand! dominatori, ne tolse vendetta, perocche

esso -r cosi per legge di natura vanno mutando le cose non

soltanto riconquistasse la liberta perduta, ma con istbrzi gigante-

schi ne valicasse i limiti. La lotta che la Chiesa combatte contro

!1 genio tedesco, fu 1' opera maggiore del medio evo; compose il

grande dramma della sua storia, e scotendo il mondo in ogni fibra

seppe temprarlo a sana gagliardia
3

.

In questi giudizii dello Storico alemanno v'e, non puo negarsi,

gran parte di vero; ma gran parte altresi d'iperbolico. Vedremo

1 Vdi quad. 654, pagg. 653-675. del vol. III.

3
Vol. I, pag. 521.

3 Vol. Ill, pag. 433.



32 LA STORIA BELLA CITTA DI ROMA NEL NEDIO EVO

piu innanzi, se il Papato negli sforzi della sua riscossa valicasse di

fatto i limitiy come pretende il Gregorovius. Qui vogliam solo notare

che la guerra dell'Impero col Papato fu bensi il piu strepitoso e

gran dramma dei secoli di mezzo, ma non gia 1'intero dramma

della loro istoria, come egli esagera ;
essendo che il concetto che

tutta abbraccia nelie molteplici sue fasi cotesta istoria, da piu alto

e universal principio debbasi ripetere.

II medio evo fu, a veder nostro, F epoca della Educazione reli-

giosa e civile, fatta dalla Ghiesa, della nuov.a Europa, sorta dal

disfacimento dell'antico mondo romano. A questo concetto, chi ben

miri, tutti fan capo i grandi avvenimenti di quella eta memoranda,

ove si elabor6 e donde usci adulta la* civilta cristiana della Europa

moderna. Quel che la Roma dei Gonsoli colle meravigliose conqui-

ste delle sue armi e delle sue leggi avea fatto nel mondo antico,

unificando i popoli e apparecchiando 1' Impero dei Gesari che fu

1' apogeo della civilta pagana ;
la Roma dei Papi, con piu sublimi

e felici auspicii, lo fece nel nuovo mondo, emerso in Occidente dal

diluvio dei Barbari in cui quell' Impero era andato naufrago ;
le

genti novelle raccogliendo sotto le sue ali, ed educandole a formare

il gran Regno di Gristo, ultimo apice della civilta umana. A tal

fine, la Chiesa romana, colle falangi de' suoi missionarii ed apo~

stoli, evangelizz6 da prima tutti i Barbari, convertendoli dall'aria-

nesimo, come i Longobardi e i Goti, o dal paganesimo, come i

Sassoni, gli Ungheri, gli Scandinavi, alia fede cattolica; indi a

poco a poco ella li incivili, ammansandone coi principii religiosi

la natia ferocia e informandoli a piu miti e gentili costumi
;
ella

sotto il proprio manto e sotto quel dei Vescovi che in Francia, in

Ispagna, in Germania, in Inghilterra, ebbero allora tanta potenza

politica, allev6 e protesse i nuovi Stati, i reami, le repubbliche, i

Comuni; ella ruppe le catene delle antiche schiavitu, e favori le

giuste liberta dei popoli, frenando con braccio gagliardo il despo-

tismo dei Principi, senza il qual freno Y Europa, dice il protestante

Herder, sarebbe divenuta teatro di eterne discordie e preda dei

despoti che ne avrebbero fatto alia perfine un deserto inongolico ;

ella introdusse tra il furor delle armi la Tregua di Dio, e santifico

la Gavalleria e ispir6 il gran moto delle Crociate
;
ella colle sue
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scuole ed Universita dirozz6 i laid, diffondendo a larga mano la

dottrina che era rimasta patrimonio de'soli chierici, ed ai tesori

della scienza e letteratura antica, per cura di lei conservati e tras

messi, aggiungendo i moderni da lei creati, mantenne all'Europa

il primato del sapere; ella ridesto dal sonno di piu secoli il genio

delle arti belle, che tosto prese meraviglioso slancio colle stupende

Cattedrali, erettesi allora per tutta Europa, e poscia sail al colmo

dell'ideale con Raffaello e Michelangelo; ella finalmente fu che

impresse nei popoli del medio evo quello spirito profondamente

cristiano che ne caratterizza le legislazioni, i costumi, i sentiinenti,

le imprese e tutta la vita sociale.

Tale fu la grand' opera della Chiesa nel mondo del medio evo.

In essa si compendia veramente la storia di quel mondo, e quella

di Roma singolarmente, che fu di quest' opera Fanima e il centro;

e quindi in essa dovrebbe posare il concetto fondamentale, la vera

sintesi di una Storia di Ro.na nel meMo evo: concetto e sintesi che

indarno si cerca nel Gregorovius, il quale ne intravede btsnsi qua

e cola qualche lampo fugace, ma, accecato com' e dalle sue preoc-

cupazioni contro il Papato, non e possibile che ne abbia limpida

e ferma intuizione.

A compiere poi piu agevolmente questa grand'opera educatrice,

Iddio provvide che in sul cominciare appunto del medio evo la

Chiesa romana acquistasse quella potenza temporale che gia gran-

deggiava sotto Gregorio Magno, e poscia divenisse libera Sovrana

di uno Stato, che pareggiando i Papi ai Re, rendevali da ogni po-

testa terrena indipendenti. Indi, pel medesimo intento, le ispiro

la creazione del Sacro Romano Impero; istituito dalla Chiesa a

questo fine unicamente, che ei le fosse difensore e aiutatore in

questa impresa di educare e reggere il mondo a vita cristiana
;

devotus defensor et humilis adiutor in omnibus Apostolicae Sedis,

come professavasi il primo Imperatore Carlomagno. E fino a tanto

che 1' Impero fu fedele alia sua nobil missione e devoto alia Chiesa

sua madre, egli veramente le presto aiuti preziosissimi in que

st' opera di cristianeggiare e incivilire le genti europee; come ne

fan fede i fasti specialmente di Carlomagno, degli Ottoni, di san

t' Enrico II, di Corrado ^1 Salico, di Enrico III. L'armonia delle

Serie X, vol. IV, fasc. 655 3 2~ settembre 187?
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due potesta supreme, cospiranti ad un solo e medesimo scopo, non

poteva altrimenti che produrre frutti sempre piu preziosi ed ab-

bondanti di prosperita alia gran famiglia- cristiana, raccolta e uni-

ficata sotto le loro all possenti ;
e se ella si fosse mantenuta salda,

ogni gran bene era a sperarsene. Ma quest'armonia sventuratamente

venne a rompersi: alcuni Imperatori troppo ambiziosi, violando il

Patto cbe legavali alia Santa Sede, vollero farsi di Difensori, pa-

droni della Ghiesa e del suo Stato; il Pontefice, da cui avean ri-

cevuto la potesta e la consecrazione imperatoria, vollero ridurre

a condizion di vassallo e quasi di scbiavo
;
ed arrogandosi intiera

1'autocrazia degli antichi Cesari, pretesero il dominio assoluto,

non cbe di Roma', di tutta Italia. Allora nacque la lotta dell'Impero

col Papato; e non solo col Papato, ma coll'Italia ad un tempo, per

fede e per interesse devota al Papato : lotta funesta pei danni e

scompigli gravissimi cbe seco rec6, ma nondimeno feconda altresi

di gran beni alia Gbiesa e all'Italia, che dopo essersi in quelle

battaglie gigantescbe ritemprate a piu gagliarda e operosa vita,

ne uscirono colla vittoria e col conquisto della lor piena indipen-

denza.

Pero questa lotta, avvertasi bene, non fu che una parte, un

atto, anzi quasi un episodio del gran dramma del medio evo : fu
'

come un'interruzione violenta della grande e pacifica opera edu-

catrice, intrapresa dal Papato. Se non che, siccome e parte del-

1'educazione anche la palestra dei combattimenti, e siccome avviene

che nei contrasti si aguzzi e si affini ogni virtu; cosi cotesta inter-

ruzione medesima mirabilmente valse ad accelerare e compiere

quell' educazione de'popoli, che di fatto pu6 dirsi aver toccato il

suo apice nel secolo XIII: secolo il piu splendido e il piu cristiano

del medio evo, e quello appunto in cui quella lotta ebbe termine

e il Papato vittorioso raggiunse il colmo della sua potenza. A udire

il Gregorovius, ei parrebbe che il gran conflitto dell'Impero col

Papato empiesse di s6 e del suo frastuono tutto quanto il medio

evo; ma in realta nulla e piu falso. Gotesto frastuono tutto si ad-

densa in prima intorno ai tempi di Enrico IV e di Enrico V; poi

si rinforza novamente sotto il Barbarossa, a cui fanno eco, ma de-

bole e breve, Enrico VI e Ottone IV; e infine ripiglia con ispaven-
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toso fracasso sotto Federico II, ma con lui cade e muore per sempre.

La sua durata pertanto non oltrepassa 11 periodo di due secoli,

quanti ne corrono dai primordii del regno di Enrico IV nel 1056

fino alia morte di Federico II nel 1250
;
e in questo spazio mede-

simo v'ebhero tuttavia parecchi e lunghi intervalli di pace. Priraa

di questo periodo la lite non era per anco nata; e dopo il suo

spirare, cioe dopo il mezzo del secolo XIII, non fu mai piu chi

osasse rimetterla in campo; salvo Ludovico il Bavaro, il quale

non fu vero Imperatore, e la cui guerra contro la Chiesa non fu

che una ridicola e infelice parodia delle grandi guerre passate.

Ridotta cosi la questione entro i suoi giusti limiti, veggiam ora

in che modo ella sia trattata dal nostro Storico.

Grandiosa e giusta 6 1'idea che talora egli ci porge della istitu-

zione del Sacro Impero, e del sistema sociale del medio evo, tutto

aggirantesi sui due gran cardini, Ghiesa e Impero; ma falso il de-

durre che egli fa (e questo 6 il primo suo errore) dalla natura

medesima di quella istituzione e di questo dualismo la cagion della

lotta tra i Gesari e i Papi. L' Impero, egli dice, fu una concezione

teocratica dell' organamento del mondo e dell'unita della gente

umana, una forma giuridica, in cui si raccolse la vita civile

accanto aH'unita religiosa; fu una grande idea archetipa di civilta;

fu un concetto cosmopolitico che non divento mai pienamente realta,

ma che domin6 tutto il medio evo colla saldezza di un dogma
1

.

Ed altrove: Gome concetto ideale, il mondo del medio evo fu un

sistema cosmico perfetto di cui 1'accordo, 1'unita, e financo il pen-

siero filosofico ci costringono ad ammirazione, perciocche a cotal

sistema che cesso, la gente umana non ahbia peranco saputo sosti-

tuire una costituzione egualmente armonica. Quel mondo del medio

evo somigliava ad una sfera perfetta, ed avea due poli opposti, Im-

peratore e Papa. I principii guidatori deH'umanita di quel tempo

aveano preso forma corporea in queste due persone mondiali, crea-

zioni storiche eternamente memorande, che non avranno piu ripe ]

tizione d'esempio. Erano come due demiurgi, due spiriti della luce

e della potenza, posti nel mondo, ciascuno nella sua cerchia, a

spingerla innanzi e a>governarla; creazioni entramhe del pensiero

1 Vol. V, pag. 306.
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civile del Gristianesimo, non ispento mai per quante perturbazioni

gli abbiano recate le necessita terrene. L'uno rappresentava 1'ordine

civile; Taltro 1'ordine religiose
1

. Fin qui il nostro Autore egre-

giamente; ma egli subito soggiugne: Epoiche 1'uno era rappre-

sentante sovrano della terra, 1'altro del cielo, se ne accese quella

lotta titanica del medio evo, educatrice dell'umanita, che empie di

se i secoli e, spettacolo grandiosissimo di tutti i tempi, ne costitui

il vincolo che fra loro gli strinse
2

. II Gregorovius adunque nella

natura stessa delle due potesta supreme, Tuna celeste, Faltra ter-

rena, trova la cagione della loro lotta, e cagion necessaria, come

e necessario cio che nella natura delle cose contiensi. Per lui

adunque era impossibilerarmonia tra le due potesta; impossibile

quell' accordo, queir unita che teste egli ammirava nel sistema

cosmico perfetto del medio evo; impossibile la coesistenza pa-

cifica dei due poli della sfera mondiale. Ma forseche la Storia me-

desima non attesta il contrario, quando ci mostra, sotto Garlomagno.

sotto Enrico II, Lotario II e piu altri Gesari, 1' Impero unito in

perfetta amista col Papato? I/errore del Gregorovius nasce dal

supporre che ei fa tacitamente, che le due potesta dovessero essere

al tutto Tuna dall'altra indipendenti: in tal caso, il loro conflitto

era inevitabile. Laddove il vero e che la natura medesima delle

due potesta esigeva la subordinazione dell'una all'altra, della po-

testa terrena alia celeste, dell' Impero al Papato, del Difensore e

ausiliare della Chiesa al Capo ePastore sovrano della stessa Ghiesa.

Cotesta subordinazione era condizion necessaria, ed a un tempo gua-

rentigia sicura, dell' armonia tra i due poteri ;
ed allora solo nacque

fra questi il conflitto, quando tal subordinazione, non per necessita

delle cose, ma per libera colpa di alcuni Cesari, venne violata.

Un altro errore capitale del Gregorovius, e quel che riguarda

1'indole della guerra, combattuta tra 1'Impero e il Papato. Dopo

avere a questa guerra assegnato la falsa origine che or ora ve-

demmo, egli travolge interamente la natura e lo scopo della guerra

medesima, e scambia tra loro le parti dei guerreggianti, affin di

rovesciare sopra i Papi tutta 1'odiosita e la colpa del tremendo

conflitto.

1 Vol. V, pag, 302. 2
Ivi, pag. 303.
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II vero concetto della gran lotta tra F Impero e il Papato, tutto

puo stringers! in questi termini: fu la lotta del despotismo impe-

riale contro la liberta ecclesiastica. Cotesta lotta ebbe, come gia

accennammo, tre periodi principal!; il primo, sotto i due Enri-

chi IV e V, e duro per cinquant'anni, dal pontificate di Gregorio VII

fino a quello di Callisto II; 1'altro ebbe luogo sotto Federico I

Barbarossa, dal 1158 al 1177
;

il terzo, sotto Federico II, dal 1220

al 1250. Ora in questi tre periodi, benche varie fossero le cause

immediate, onde s'accese la guerra, il carattere essenziale nondi-

meno e 1'ultimo scopo di questa sempre fu il medesimo: 1' Impero

volea rendere schiava la Ghiesa, e la Ghiesa combatteva per la

propria indipendenza. Gregorio VII e i suoi successor! fino a Cal-

listo II, nella gran questione delle Investiture, altro intento non

aveano che di emancipare il sacerdozio dalla prepotenza laicale,

cbe usurpandosi F elezione dei Vescovi era la fonte precipua delle

simonie, delle mondanita e dei disordini del clero, giunti al sommo

sotto Fimpero di Enrico IV. Alessandro III, nel combattere il

Barbarossa, altra mira non ebbe che di salvare la Ghiesa, e con

esso lei F Italia, dal giogo despotico che all'una e all' altra Flmpe-

ratore voleva imporre. Ne punto altra fu la ragione della resistenza

invitta che Gregorio IX ed Innocenzo IV opposero a Federico II;

erede non solo, ma esageratore degli spiriti autocratic! del Barba-

rossa suo avo.

II Gregorovius a prima fronte sembra essere in cio con noi pie-

namente d'accordo; imperocche, anche a lui, secondo quello che

poco innanzi udimmo, la guerra dell' Impero e del Sacerdozio

altro spettacolo non offre che della Chiesa libera, pugnante contro

F assolutismo dello Stato ;
del Papato che rivendica la liberta per-

duta e si riscuote dalF oppressione, sotto cui F Impero volea tenerlo

suddito e vassallo. Donde parrebbe che egli, in cotal guerra,

dovesse considerare come primo aggressore, ed aggressore iniquo,

F Impero, fattosi oppressore dell' altrui liberta
;
considerare come

giusta e santa la difesa che i Pap! fecero per riscuotersi dalF op-

pressione dell' assolutismo imperiale; dovesse insomma pigliare,

almeno per alcun tempo, le parti del Papato contro F Impero. Ma

chi cio aspettasse dal Gregorovius, si troverebbe grandemente
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deluso. Se talora gli sfugge qualche frase favorevole alia causa

papale, egli non tarda a disdirsi, a costo eziandio di conlraddirsi;

e quegl'Imperatori che ei teste faceva aggressor! ed oppressor!

della liberta della Chiesa, egli ce li rappresentera fra poco, come

provocati ess! medesimi ed oppress! dalla prepotenza papale, e

pero giustamente armantisi a conquiderla: non sara piu la guerra

del despotismo cesareo contro Findipendenza della Ghiesa, ma quella

del despotismo papale contro la liberta dell' Impero. Egli e ben

vero che in tal materia, come inaltre, ilguazzabugliodelle idee e dei

principii dell'Autore e tale, che ei riesce difficile cavarne il netto :

questo per6 e fuor di dubbio, che in mezzo al caos de'suoi pen-

sieri, il pensiero ghibellino e sempre quello che vince e predomina.

E in primo luogo, piu che ghibellino e 1'assurdo principio ch'ei

pianta: che 1'Imperatore fosse Capo supremo, non sol dell'Impero,

ma ancor della Chiesa
1

; fosse non solo il difensore epromofore,

ma r ordinaiore della Chiesa
2

; il solo capo della Repubblica cri-

stiana, il reggitore della Chiesa universale 3
. Donde segue che il

Papa a lui fosse suddito, non pure nel temporal e, ma ancor nello

spirituale; e nel governo della Ghiesa non fosse piu Vicario di

Cristo, ma Vicario di Gesare : enormita mostruosa e nella storia

del Gristianesimo inaudita. Eppure il Gregorovius medesimo ci

avea detto innanzi, che il nuovo Impero era sorto dal seno della

Chiesa, che era forma meramente politica, forma civile, che era il

corpo della societa teocratica di cui la Ghiesa era 1' anima. Era

la Ghiesa stessa che allevava 1'Impero romano, quasi nuovamente

traendolo dal suo seno, come forma politica del suo principio civile

universale 4 La Ghiesa, reame di Dio sulla terra, parve essere

T intimo principio vivificatore della nuova teocrazia
;

1' Impero fu

la forma civile di essa, il suo corpo cattolico 5
. Ora, come ma!

questa forma politica e civile si trasmuta in forma religiosat come

mai il corpo assorbe T anima? e il capo dell' Impero, creato dalla

Ghiesa, divien capo della Ghiesa istessa? Gome pote il Pontefice,

creando il nuovo Imperatore, cedere a questo il reggimento supremo

della Chiesa universale, che finqui aveva indubitatamente attribuito

1 Vol. Ill, pag. 6. - * Vol. II, pag. 518. ~ 3 Vol. Ill, pag. 9.
A TT ~ 1 TT _ - MOM C T ? _: MrlO4 Vol. II, pag. 565. - 5

Ivi, pag. 578.
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a se solo, siccome a lui solo commesso da Cristo ? E in quai codici,

in quai documenti ha egli letto mai il Gregorovius, che il Papa
facesse a Gesare tal cessione, anzi che mai niun Gesare (salvo per

avventura Federico II nel colmo de'suoi delirii) si arrogasse nel

Gristianesimo autorita cosi esorbitante?

Gonseguenza poi di questo assurdo e 1' altro, di concedere e ne-

gare che al tempo stesso il nostro Storico fa, al Papato ed a Roma,

la liberta, necessaria alia sua sublime e universal missione. Nes

sun principe o popolo (ei dice), esclusi gli altri, poteva possedere

Roma, bene comune della gente umana: la metropoli della Gristia-

nita, pari alia Roma antica, rappresentava nel concetto piu eccelso

un principio universale; essa pertanto doveva avere liberta; a

tutti i popoli parimente doveva esserne sgombro 1'accesso, ed il

sommo sacerdote che in essa sedeva, non doveva essere suddito a

nessun Re, fuorche al Capo supremo dell'Impero e della Ghiesa,

ossia all' Imperatore. Questo concetto della neutralita di Roma,

quai si conveniva al centro ecclesiastico del mondo, lino a cui non

doveano rovesciarsi i flutti del genere umano agitati senza posa

dagli uragani politici e sociali, questo concetto fu che serb6 al

Pontefice, fino ai di nostri, il piccolo Stato della Ghiesa, laddove

la grande monarchia di Carlo (Magno) e cento reami crollarono

ad esso tutt'all'intorno e si ridussero in polve. Chi pu6 neg^are

che grande fosse e mirahile 1'idea di una cilia santadelmondo, di

un tempio della pace eterna nel mezzo della umanita battagliera,

di un asilo universale dell' amore, della cultura, del diritto e della

riconciliazione? 1

Qui tutto e ottimamente detto; salvo lo strafalcione, gia notato,

di chiamare T Imperatore Capo supremo della Chiesa; e salvo la

contraddizione flagrante in cui cade FAutore, mentre da un lato

vuol che Roma sia libera e il Pontefice sciolto da ogni sudditanza

regia, e.poi dall' altro pretende che Roma e il Pontefice fossero

sudditi all'Imperatore. L' Imperatore non era forse anch'egli Re,

e Re piu possente, epperci6 piu degli altri pericoloso alia liberta

di Roma? E come non vede egli, il Gregorovius, che le ragioni

medesime, per cui egli nega la padronanza in Roma papale ad

1 Vol. Ill, pagg. 5, 6.
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ogoi altro -Principe, gl' impongono di negarla anche a Gesare?

come noa vede, che la neutralita del centro ecclesiastico del mondo

sarebbe sempre in pericolo, se questo centro fosse in balia d' un

Principe laico ? e che sarebbe non che sconveniente, ma assurdo,

il dare in governo la Citta santa del mondo, 1'asilo universale, il

tempio della pace eterna in mezzo alFumanita battagliera, non ad

un sacerdote, ma ad un profano, non ad un Principe essenzialmente

pacifico, ma ad un Monarca battagliero e sovente involto anch'esso

in uragani politici?

Posti intanto questi principii, e stravolte in tal guisa le idee

fondamentali dell' Impero e del Papato, egli e facile antivedere le

ree conseguenze che FAutore ne trarra; e agevole divinare che

nella lotta delle due potesta egli prendera a spada tratta le parti

di Cesare; che le pretensioni dei Gesari al dominio assoluto di

Roma, dell' Italia e della Ghiesa saranno da lui riguardate come

diritti sacrosanti deU'Impero; che la resistenza dei Papi a cotali

pretensioni sara chiamata ribellione; che gli sforzi de'Papi per

salvare dalle aggressioni deU'Impero Findipendenza della Ghiesa,

la liberta delle elezioni episcopali, la propria sovranita in Roma

e le franchigie delle citta italiane, saranno attribuiti ad ambizione,

a orgoglio, a mania di dominazione universale
;
che il trionfo del

Papato, uscito vincitore dal gran conflitto, sara deplorato come la

piu grande iniquita e sciagura del mondo medioevale; che Furni-

liazione dell' Impero, ridotto dai Papi al suo priinitivo ufficio di

Avvocato della Ghiesa, sara compianta come un'oppressione in-

giusta, dovuta alia prepotenza sacerdotale ed al fanatismo dei po-

poli di lei alleati: tutte illazioni che dirittamente sgorgano dal

principio, che 1'Imperatore fosse Gapo supremo della Ghiesa e

supremo Signore di Roma, ma tutte false e antistoriche come il

principio medesimo.

Ben e vero che il Gregorovius sembra talora condannare anche

F Impero; e recatosi in contegno di giudice imparziale fra le due

parti, col dividere fra esse a rata uguale il torto e il biasimo, si

promette d'aver saldato con entrambe le ragioni della giustizia

storica. Gosi, parlando del primo scoppiar della guerra tra En-

rico IV e Gregorio VII, egli osserva: a Erano due sistemi, omai

divenuti grandi e antichi, i quali combattevano Fun contro Faltro;
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seguivano entrambi un errato indirizzo, in quanto ciascuno d'essi

voleva conseguire la supremazia; tuttavolta unp di ragionevole

entrambi ne avevano in quanto miravano a delimitare (doe a de-

terminare) i confini che lor naturalmente competevano
1

. E poche

pagine appresso: Enrico e Gregorio, adesso nemici a vita e a

morte, erano entrambi entrati nella stessa lizza per assalirsi
;
en-

trambi s'erano Tun 1'altro deposti; entrambi avevano abbandonato

il terreno del diritto e s' erano arrogata uriautorita che non ave-

vano. Per6 non combattevano ad armi eguali. Tin Re di quel tempo,

se anche impugnava una spada di eroe, era un inerme contro un

Papa che impugnava il dardo della scorn unica. Un Re che combat-

teva contro un Papa, era un uomo di forze ordinarie alle prese

con un mago. Enrico s'era cacciato in questa mischia con impeto

cieco; Gregorio invece aveva combinato con savia arte il suo piano

di guerra... Entrambi avevano indole despotica; ma 1'arbitrio del

Re sifrangeva di contro all* opposizione costituzionale chegli mo-

vevano gli Stati deH'Impero, laddove la possanza gerarchica che

il Papa esercitava sui Vescovi e sui Goncilii, non aveva piu limiti.

L'animo leggiero di un Principe vizioso attenua la sollecitudine

che sentiremmo delle sue sorti; ed i veri abusi, onde la Ghiesa

verminava e che egli proteggeva, rendevano desiderato il trionfo

del Pontefice, fino a tanto che ei prendeva quelli di mira. Tutta-.

volta Yintemperante cfef/no^dell'infallibilita
e delFonnipotenza

pontificia che Gregorio scriveva sui suo vessillo, e cosa che spa-

venta la mente di chi deve giudicarne, e affievolisce la nostra solle-

citudine per quella salutare riforma, anche se sia d'uopo riconoscere

che era necessita di liberare la Ghiesa dalla servitu politica
2

.

Parimente, rendendo ragione della scissura profonda, incomin-

ciata tra Federico Barbarossa e Adriano IV, la quale fu prodromo

alia gran guerra contro Alessandro III, il Gregorovius scrive:

Federico fiacco le corna alia tracotanza del Papa, il quale gli

opponeva.le idee esagerate di Gregorio VII. II principio della mo-

narchia despotica s' inalbero rudemente di contra a quello della

Ghiesa despotica. II contrasto di due anime energiche, quali erano

quelle di Federico e di Adriano, minacciava pericolo che si rin-

novellasse la lotta antica, perciocche ad un Imperatore grande ed

1 Vol. IV, pag. 213. *
Ivi, pagg. 231, 235.
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eroico stesse di fronte la superbia eccessiva di un prete, nella cui

persona s'incarnava -Video, smoderata del Papato
J

. II Papato e

rimpero peccavano adunque egualmente di despotismo; pognamo
che questo nell'Iraperatore sia dal nostro Storico fatto sinonimo

di grandezza ed eroismo, e nel Papa ai contrario, di superbia ec-

cessiva e di tracotanza.

Cotesti giudizii del Gregorovius presso alcuni lettori potranno

per avventura procacciargli credito di Storico imparziale, siccome

distributore indifferente di censura e di biasimo non meno all'Im-

pero che al Papato. Alcuni infatti F imparzialita storica ripongono

nel dare a tutti un po'di ragione e un po'di torto; ed allora sti-

mano soddisfatto pienamente i.l debito della giustizia, quando tra

le parti contrarie siasi diviso a pan stregua il merito della causa.

Ma cbi non vede quanto sia fallace e stolta cotal. regola di giustizia?

Lo storico e un giudice; ed ogni giudice dee sentenziare secondo

la verita e ii diritto; ne la sua imparzialita in altro consiste, fuor-

che nel non lasciarsi in tal sentenza forviare da niuna privata

passione. Ora la verita e il diritto avvien sovente che tutto si trovi

da una sola delle parti contendenti; e in tal caso e dovere del

giudice imparziale, Faggiudicare a questa sola intiera la vittoria

della lite. Che direste voi di quel magistrate, che in ogni litigio

di possessione, senza badare altramente alle ragioni dei litiganti,

dividesse sempre tra questi in parti uguali la possessione di cui

si disputa? Lo chiamereste voi percio giudice spassionato ed equo,

e non anzi iniquo e balordo? II celebre giudizio di Salomone,

quando sentenzio che si tagliasse a mezzo il bambino e si partisse

tra le due inadri che sel disputavano, fu un miracol di senno, come

mezzo per iscoprire qual fosse la madre vera; ma sarebbe stato

un portento di balordaggine e d'ingiustizia, come sentenza defini-

tiva e seria. Or questo appunto e Ferrore che commettono certi

ammiratori d'una imparzialita maliatesa; essi credono sciolta la

lite, quando siasi con un colpo di spada tronco in due 1' oggetto

del litigio.

Nel caso nostro, della contesa tra Flmpero e il Papato, il torto,

il despotismo, Y errato indirizzo era tutto indubitatamente dalla

partedell'Impero che volea fare serva la Ghiesa; e la ragione era

1 Vol. IV, pag. 632.
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tutta dalla parte de' Papi, i quali altro mai non pretesero che di

salvare la liberta della Ghiesa, minacciata od oppressa dalla pre-

potenza imperiale. A voler essere dunque giudice veramente im-

parziale in quella gran lite, cio& a dare spassionatamente a cia-

scuna parte il suo merito, lo Storico non puo altramente che con-

dannar I'lmpero ed assolvere anzi encomiare il Papato. Laonde il

Gregorovius, che il biasirao divide tra Imperatori e Papi, manca

per ci6 stesso al debito di Storico imparziale.

Ma ii piu strano si e, che in bocca al Gregorovius, anco il

biasimo che egli, colla sua affettata imparzialitk, infligge agl'Im-

peratori, diventa un'ingiustizia e un assurdo. Infatti, posto il

principio che sopra udiramo da lui professarsi, cioe che rimps-
ratore fosse il Capo supremo, non sol dell'Impero, ma ancor della

Chiesa, il solo capo della Repubblica cristiana, il reggitore della

Chiesa universale; con qual diritto puo egli far carico ad Enrico IV,

d'aver seguito un errato indirizzo, quando volea conseguire la su-

premazia, contesagli da Gregorio VII ? come puo rimproverargli

d'avere dbbandonato il terreno del diritto e d'essersi arrogata

mautorita clienonaveva, deponendo ilPapa ribelle? Ed alia mo-

narchia del Barbarossa come puo egli apporre il marchio di mo-

narchia despotka, quando il Barbarossa altro non pretendeva che

di ridurre ad ubbidienza la Chiesa, fattasi despotica, di Adriano IV,

fiaccando le corna alia tracotanzadi cotesto prete? Se 1'Imperatore

era il Capo supremo della Ghiesa, non aveva egli diritto alia supre-

mazia? diritto ad essere obbedito dalla Ghiesa e dal Papa? e quindi,

diritto di fiaccar le corna a un Papa indocile e deporlo eziandio dal

suo Papato? A torto dunque il nostro Storico condanna d'ingiustizia

e di prepotenza Enrico IV e il Barbarossa per la guerra da lor

mossa al Papa; o veramente ei gli bisogna disdire e condannare,

come storto e falsissimo, qual 6 di fatto, il principio da lui posto

innanzi, che all' Imperatore spettasse il reggimento e 1'autoritk

suprema nella Ghiesa. Tant'e: la confusione delle idee del Grego-

rovius intorno all'Impero e ai diritti imperatorii, e alle relazioni

dell'Impero colla Ghiesa, 6 tale che egli medesimo non ne potrebbe

cavar netto il bandolo; e quindi e Fintricarsi che gli avvien tratto

tratto nelle piu marchiane contraddizioni.
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RACCONTO CONTEMPORANEO

LXXV.

LA FANTASIA

(( Insallah, 23 aprile.

Balziamo di letto al suon delle fucilate: fucilate nel villaggio,

fucilate nei casali vicini, fucilate per le strade, per tutto fucilate.

Cosi comincia la festa: il fucile tien luogo delle campane. La gio-

ventu e piena della grandissima idea della fantasia da eseguire

alia presenza dei forestieri, e specialmente di ua capitano franco,

vincitore degli Ahaggar, e. ieri, grande impresario deH'armeggiata

teatrale riuscita felicemente. Si sente anche neH'aria qualcosa di

festive: e 1'orizzonte e d'oro fuso all'oriente, spira un'aura dal-

1'interno dell'oasi, che & tuttavia fresca. Gosi durasse !

a Non e facile descrivere cio che gli arabi e generalmente gli

africani settentrionali nominano col nome italiano, di fantasia: e

una mostra, una cavalcata, uno scorrazzamento, un torneo
;
o piut-

tosto un buglione di tutto cotesto. Quanti uomini si sentono in

forze da cavalcare con brio, compariscono neH'arringo, premendo il

dorso al piu valoroso destriero che si posseggano, a quello che

tengono per camerata sui campi di guerra e quasi come commen-

sale nei riposi sotto la tenda. E questo favoritissimo dei loro cavalli

gli arabi gentiluomini apparecchiano alia fantasia quanto consente

il tempo, il pascono a grand'arte, 1'abbeverano a giusta misura, lo

bardano all'uopo, e lo sellano d'una forte sella a doppio arcione,

entro la quale il cavalcatore si trova incassato e pur agilissimo ad

ogni mossa d'offesa e di difesa.

All'ora consacrata vedevansi dai sentieri de'poggi calare i

guerrieri in filaie reggendo a mano il cavallo, drappellare a schiere

fatte da'villaggi in pianura, attestarsi sui crocicchi delle strade
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campestri, e galoppare al carapo. E qui preludevano alia generale

parata con leggere corvette, e salti di siepi, e atteggiamenti da

valorosi cavalieri. Altri discesi sotto un cespuglio di palmizii cari-

cavano le arrai, forbivano la cartella del fucile, la piastra del

calcio, e assicuravano la pietra focaia tra le mascelle del cane,

lustravano ogni borchia, ogni boccola, ogni pendaglio de'finiraenti

di gala onde scintillavano i loro cavalli. Nel tempo stesso dal

ridente villaggio di Gasr el Arab, dimora del sceicco d'Insallah,

scendeva un aga coa una decina di sergenti armati di lunghe fruste,

per mantenere il buon ordine: giacche la gente gia traeva in folia

da tutti i casolari a cercarsi posto sul vastissimo teatro destinato

alia fantasia. Beato chi arrivava a guadagnare un ceppo d' alberi,

o una tettoia sporgente da una capanna! V'era chi per gotlersi agia-

tamente lo spettacolo aveva alzato frascati e trabacche, e vi giaceva

corcato sui tappeti, ma i piu conteatavansi di sfidare il dardo del

sole sotto i cappelloni di sparto che loro scusavano 1'ombrello.

Quei della nostra carovana fecero come i paesani, mescolandosi

cioe tra gli spettatori, ma niun cavaliere di questa prese parte tra i

corridori della giostra. Messaoud era ospitato da un cadi del luogo,

e venne a cercare luogo presso di noi, che avevamo a dirittura di-

rizzato la tenda sopra un rialto di terreno d'onde mirabilmente

prospettavasi 1'intero ippodromo. Intanto Taga e i suoi satelliti si

sforzavano di far piazza, ricacciando la moltitudine sui lembi,^ e

facendo spesso schioccare le sferze sulle schiene de' troppo lenti

ad ubbidire al magistrato ; e chi toccavane, senza dir ahi balzava

dal luogo male occupato, come se quella derrata avesse compera

co' suoi danari. Ma piu che la sferza valse a sgombrare il terreno

I'instabile caracollare delle bande che comiaciavano a discorrere

qua e la, quasi pregustando con badalucchi e scaramucce la gior
-

nata campale. E la gente gridare: Questi sono i prodi del nostro

villaggio! Quelli i giovani del csor orientale Questa e la

banda che meglio provo nell' ultima fantasia. E i vegliardi e le

donne additare i piu illustri campioni, e con questo ripromettere

ciascuno a' suoi bene amati ii vanto della imminente arrneggiata.

a Prima di questa paro venne a noi il sceicco d'Insallah con

alquanti de'maggiorenti a riverire Messaoud ben Saoud e a ram-
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mentarci che la fantasia era tutta in onore del ferik franco, gia

tanto festeggiato dal cairaacan di Ghadames, e favorito da Allah

nella recente vittoria contro i nemici del popolo insallese. A che

rispose Gastone (io parlavo solo acconsentendo col capo) con

compliment! arabeschi, e magnificando la nobile ospitalita che il

sceicco ci accordava sulle sue terre, e le magnifiche onoranze di

che ci graziava. In questa 1'arena s'era piena di cavalieri: ciascuno

ritrovava i suoi amici, i suoi fidi, i suoi compagnotti d'arme. Si

concertavano mostre di valore e prodezze da trarre a se rammira-

zione dell' universale.

Finalmente entrano in mezzo i regolatori della cavalleresca

tenzone, ripartiscono le schiere, e le licenziano ad entrare in bat-

taglia. Un europeo difficilmente distinguera alia prima il disegno

di quelle mosse, di qiielle andate, di qaei ritorni, di quegli intrec-

ciamenti: tutto vi pare disordine e confusione. In fatti quel primo

rimescolamento non e altro che passeggiate, in cui 1'arabo vanitoso

mostra la sua grandezza nel cavalcare, e si piace di far pompa
delle armi luccicanti, delle ricamate gualdrappe, delle testiere e

selle e staffe fastose. Ma in breve 1'ambizione di gloria e la gelosia

degli emoli accendono gli animi dei capocci, e spingono le brigate

a singolari imprese; e il campo esce del caos degli andirivieni. Ne

seguono marciate, corse, fughe in ogni verso
; truppe da varii punti

partite si attraversano la strada le une alle altre, s' incioccano, si

si assaltano; e tu le credi in procinto di venire alle mani per dad-

dovero. Se non che, mentre tu palpiti gia gia credendo che debba

il sangue correre a rivi, i combattenti si dischierano senza ferir

colpo, e si ritirano ciascuno per la strada ond'era venuto. Non

andrk molto e gli sperperati cavalieri si raccozzeranno, faranno

massa con altre partite, formeranno un nugolo vorticoso, che tutta

tiene la piazza co'suoi caracolli e cogli svariatissimi maneggi,

onde si allenta e si stringe, si discioglie e si rannoda, si sparpa-

glia e si rattesta, secondo che loro impone il comandante, che

meglio forse si chiamerebbe il maestro di sala. A un tratto si di-

vidono in due colonne, e le colonne si fronteggiano minacciose ;

dalle oppostc frontiere si spiccano provocatori audaci che si sfidano

a vicenda, e si battono in duello; punte di prodi spronano i cavalli
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sul nemico, lo incalzano, lo premono; e tosto, ributtati, cedono il

terreno a palmo a palmo, con militare maestria facendo fuoco osti-

nato sui persecutori, finche gli uni e gli altri rientrano nelle linee

ond'eran uscit. Un raomento dopo tu vedi rifatta la pace, ambe le

schiere si riconfondono in una sola, partono a gran carriera, e si

dileguano il piu lungi possibile dal forestiere in onore di cui si

eseguisce la fantasia. Questi s'immagina che e finita la festa, rac-

catta il cappello, si rizza, e in atto di ritornare a casa; quand'ecco

le scomparse coorti agitarsi in fondo alia piazza, e ritornare nel-

1'arringo piu strepitose che mai: e la carica di rispetto, e il fiocco

della festa. Non e piu una cavallata che sferra dalle mosse, e un

uragano che sbocca dalle profonde gole delle montagne : trema la

terra sotto il serrato zampeggiare di cento e cento destrieri a

galoppo, che sollevano dietro a se un nembo di polverone e riem-

piono 1'aria colla fumea degli spari de'loro cavalcatori. Contrasta

colla fosca nube che segue lo squadrone, il barbaglio che lo ac-

corapagna, merce lo svolazzare dei candidi burnus, il fuoco non in-

terrotto della fucilata, il scintillare de'metalli bruniti; e si confon-

dono insieme collo scoppiettio deir arrai, il nitrito dei cavalli, le

grida de'cavalieri, il plauso degli spettatori inebbriati di polvere

e di aramirazione. Perciocche in cotesto precipitoso trascorrimento

1'arabo sempre rammenta che & gentiluorao, e si piace a farsi se--

gnare a dito. Sa che amici e conoscenti e avversarii lo distinguono

tra la baraonda, il tengono d'occhio gelosamente: e pero si sforza

di superare ogni altro in valentia. Ora si abbandona sul cavallo

senza briglia, ora si erge ritto sulle staffe, ora scaglia in alto la sua

carabina, cui tosto raccoglie a volo, ora brandisce, uno per mano,

due pistoloni e li scarica entrambi nello istesso istante
;
inventa

nuoveforze, nuove parate, nuovi ardimenti, nuovisaggi di destrezza

e di agilita, in cui brillare a vista de'suoi cari e a confronto degl'in-

vidiosi.

Ma do che impensierisce talvolta lo straniero europeo, che

per la prima volta assiste ad una fantasia, si e il vedersi fatto

segno ad improvvisi assalti, tanto bene siraulati che piu veri non

sembrerebbero i veri assalti. Che e che non e, un gruppo di armati

si spicca da un punto lontano, e ti piomba addosso col furioso ga-
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loppo del f avallo arabo. E ti confesso, caro Riccardo, che per quanto

sapessi gia quest' uso, ncn mi sentivo troppo tranquillo, in veggendo

una e piu volte arrivarci sopra questi branchi di banditi, con dieci

o dodici fucili spianati, e altrettante pistole e spade levate in alto

come fa cbi investe un nemico. G-astone invece non si faceva ne in

qua ne in la, ed avea ragione. L'arte araba consiste in questo tbe

quando e quasi a tu per tu, Fassalitore repente rista, ringuaina la

spada, spara in alto le armi da fuoco cariche solo a polvere. Altre

volte, invece della pronta ristata, i prodi cavallerizzi danno un

ganghero e torcono sul fianco, con siagevole e sicuro padroneggiare

del cavallo, che tu diresti, anzi cbe la briglia, 1' animate sentire

il pensiero del suo signore. Allora il personaggio, onorato di cotali

cortesie, risponde con mirallegro ai valorosi frenatori di cavalli,

e mostra di far gran conto della prova di virtu cavalleresca da

loro data.

a II volgo degli arabi e di ogni altra gente del deserto mat

non e sazio di siffatti sollazzi in cui la forza deH'uomo e posta in

mostra : e chi si da in ispettacolo, non arresta la foga del correre

e dell'armeggiare finche il cavallo non sia spumante di bava e

di sangue, ed egli stesso spossato a morte. Solamente allora, tra i

battimani delF anfiteatro si ritira; sperando che le sue bravure

sieno state notate da molti, e si raccontino poi ne' capannelli, e

servano lungo tempo di argomento alle veglie delle capanne.

lo avrei goduto a cuor consolato il festeggiamento degli arabi

e dei tuaricchi, se non era Fassillo pungente di quel branicello di

carta vergato da Olombo, che tu sai... Come godere d'uno spetta-

colo, quando 1'ansieta ti divora di gire lungi, e vorresti aver Tali

ai'piedi? E ancora durante la fantasia io non sapevo una causa di

indugio meno apparente e pure piu ineluttabile, che veniamo a

scoprire questa sera. che pazienza ! fi qui un marabutto vecchio,

trincato come il fistolo, ciarlatano destrissimo, o come dicono i

suoi divoti, potente operatore di miracoli: e costui si e incornato

di non lasciar partire la nostra carovana prima di otto giorni. Co-

testo egli briga di ottenere colla sua sconfinata autorita, sotto

aspetto di dirnostrare 1'animo ospitale degTinsallesi (ci fannopagare

sino airarial) ;
in verjta per isrnungere le borse nostre colle grasse
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mance che cava di mano ai nostri bighelloni di arabi fezzanesi e

tripolini. Se si dovesse soprastare altri otto giorni, e' ci sarebbe

da rinnegare il mondo... Basta, sono risoluto di operare 1'impos-

sibile affinche Messaoud non cada in questo tranello. Intanto io mi

comporto questa sciagurata dimora in Insallah colla maggiore pa-

zienza che posso, addolcendone 1'amarezza colla dolce gioia di

scrivere distesamente queste carte, che tra pocbi di partiranno per

Algeri o per Marocco, e arriveranno, Dio lo voglia! alle tue mani

e poi alle mani del nostro babbo e della nostra ottima signora Eli-

sabetta. Tuo Guido.

LXXVL

IL MARABTJTTO MIRACOLAIO

a Insallah, 24 aprile.

Finalmente Gastone si e arreso al mio incessante assedio, e

commise qualche parola presso Messaoud per sollecitarlo. Ha ot-

tenuto buone speranze: ma per domani e dopo dimani ci e forza di

attaccare la voglia al chiodo. E non e che Messaoud ci voglia in-

gannare, no: egli viene al nostro albergo, e tutto in buona ci giura

che egli troppo volentieri moverebbe il campo, se ragioni peren-

torie non lo incatenassero qua, per almeno due altri giorni. Ora

correre la stagione piu propizia per salire a Tomboctu, ed essere

sparsa la voce in tutte le oasi convicine della gran carovana ch&

egli conduceva, e del terribile ferik che difendevala contro gli

Ahaggar, ladroni sempre in posta dei convogli deboli. Pero gli

giungevano avvisi di grosse compagnie di mercatanti che si ap-

prestavano a fare cammino di conserva, ed era d'uopo non pian-

tarle in asso, mentre recavano ed onore e guadagno e sicurezza

sempre maggiore. Oltre la quale ragione, possentissima sull'animo

di un trafficante come Messaoud, si aggiugneva quella di contentare

i desiderii della sua gente, che, come vaga di riposare per natura

e per vizio, male sapeva acconciarsi a si pronto abbandono della

deliziosa oasi d' Insallah; sopra tutto che a indugiarvi uno e un

altro giorno 1' allettavano le feste maomettane piu gradite a
7

suoi

nazionali. Insomma tali e tanti motivi di trattenerci raise innanzi
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il dabbene sceicco, che noi credemmo aver tratto un gran dado a

cavargli di bocca la promessa, che, finite le feste, si moverebbe il

campo. II nostro maggiordomo e interprete, che sa dove il diavolo

tiene la coda, ci giura per Allah, che Messaoud fara un prodigio

di celerita se si spaccia di qui entro una settimana, computato il

tempo finora perduto dei tre giorni passati.

a Ad impedire che questa settimana non diventi un mezzo mese

Gastone diede le spese al cervello, e ando a dirittura alia radice

del male: cosa ch'io non avrei saputo almanaccare beccandomi il

cervello per cento anni. Si fece condurre al marabutto che sotto

mano contrattava la nostra partenza, e prese a tentarlo dal suo

lato debole. Tutto questo fu faccenda di lui solo, perche io, che

pure 1'accompagnavo, non sapendo di arabo una maledetta parola,

stavo li come un piuolo, contemplando quel babbuasso di marabutto,

putente del fiato come un avello, giacente in una specie di divano,

tutto sudicio, gualcito, sbrandellato, e tanto sconciamente carnac-

cioso da canonizzarlo pel primo maiale del mondo.

Gastone invece tirava al sodo. Gli parlo della grande riputa-

zione che per tutta Insallah regnava di lui, e rallegrossi dei gua-

dagni che gli promettevano le feste di questi giorni. Arrivo a trargli

di bocca che esso sperava di venirne in sessanta o settanta lire in

tanti real gati d'argento; e qui venne ricisamente al suo punto, e

lasciossi intendere che Messaoud aveva grande premura di mettersi

alia volta di Tomboctu, e che dove il gran marabutto usasse del

suo credito per accelerare le feste e con questo la partenza della

carovana, Messaoud gliene saprebbe grado e grazia. Egli entravagli

mallevadore d' una cortesia di due sterline fiammanti, che troppo

largamente il compenserebbero di quella miscea di limosinette, che

potrebbe per avventura ribruscolare presso i divoti in una piu lunga

dimora. Quest' arte di non promettere del suo usava Gastone, perche

nel Deserto nulla e piu pericoloso per un forestiere, che apparire

possessore di una somma d'oro.

a L'offerta produsse un effetto maraviglioso : e il marabutto, che

le prime accoglienze avea fatto contegaose ed altiere, si placo, si

ammansi come un agnello ;
si dichiaro amico dei franchi, e della

benevolenza sua adduceva in pruova il consiglio che aveva da to

nella giemma di ricevere Gastone entro la cerchia d' Insallah, in-
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sieme colla carovana. Gastone, ed io (accennato da Gastone) gli

credemmo di lungoquesto bugione, sebbene sapessimo che tutt'altre

ragioni che il consiglio del marabutto ci avevano aperto Fingresso

dell'oasi. E mio cugino per meglio dimostrare la sua credenza, gli

offerse di presente, a titolo di riconoscenza, uno scudo di cinque lire,

che colui sprofondo nel suo sacco, con un grottesco sorriso di gra-

titudine.

A questo pegno di amicizia il marabutto non pose piu termine

. alle significazioni di affetto e di degnevole protezione. Si degno

perfino di raccontarci di sua bocca i miracoli ond'egli, servo di

Allah e del suo profeta, andava beneficando il popolo insallese. Ce

li infilzava 1'uno dopo 1'altro, minutamente e lentamente, per la-

sciare a Gastone il tempo di tradurmeli. Vero & che Gastone, sempre

un po'tagliato a modo suo, me li compendiava spesso, e rifiorivali

poi per compenso colle sue chiose. II bestione, mi diceva esso,

ci fa sapere che egli ha ucciso un dragone di sette teste e sette

code, che era stato visto da'suoi divoti presso la fontana qui presso,

e che col fiato appestava la contrada: lo ha ucciso a forza di scritte

appese agli alberi: e pero ora i popolani, in memoria di tanto be-

nefizio, gli portano ogai giorno 1'acqua sino alia porta di casa... Se

gli portassero anche una dose di sciarappa! aggiugneva Gastone

senza sorridere.

Ripigliava il marabutto: Io di miracoli in questi , ultimi

anni ne ho fatta una bellezza. Dovunque mi e paruto bene ho

piantato il mio bastone per segno di un pozzo da scavarsi, ho forzata

1' acqua di venirvi, ancora che sette diavoli stessero talvolta in

agguato attorno per beverla essi. Scagliare il seraun contro le

masnade dei ladroni, 1'ho fatto cosi cento come una volta; e tal-

mente le anniento, che non ne rimane per segno il teschio d'un

cammello. Cbiamare la pioggia sui nostri seminati, e far arrabbiare

di siccita i campi nemici, per me e cosa d'ogni anno, specialmente

allorche torno investito di pieni poteri del Profeta.

dove ha luogo 1'investitura? dimandava Gastone, per dare

spago.
- Che nol sapete? Ogni tre anni io pellegrino alia Mecca, vado

e vengo in tre giorni, cavalcando uno struzzo. Pero tanto conosco

a menadito il santuario dei credenti, che quando ci capita qua
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alcun forestiere che pretende 11 titolo di Hadgi (reduce dal pelle-

grinaggio), io in poche parole lo esamino,' e, se e un impostore, lo

confondo.

Noi tacevamo, senza approvare ne disapprovare ; perche Tuna

cosa era disonesta, e 1'altra pericolosa : e il mestierante di rairacoli,

immaginando che noi bevessimo grosso, ci entro in un altro piu

sbardellato assai che tutti i precedent!, arcimaraviglioso, arciedi-

ficante. Ci addito con profonda umilta un gubba ossia edificio qua-

drato, sormontato da una cupoletta, e ci disse che la riposavano le

ceneri del padre suo, uno de'piu santi marabutti, che mai facesse

prodigii in terra raussulmana
;
e che egli, suo figlio, sebbene non

avesse ereditato piu che un terzo della santita paterna, pure era

possente presso Allah colle sue preghiere e in opera di portenti.

In prova di che ci faceva sapere, che i suoi paesani lo chiamavano

Soltan Salin, ossia il Re dei giusti... Infatti, continuava egli,

nel mese di Safar, come tutti conoscono, piovono costantemente

dal cielo trecentottantamila mali d' ogni specie : ora mio padre, di

venerata memoria, ne divorava egli solo per carita dei fratelli, un

bel tre quart! ,
come il sole disseccherebbe una nube di cavallette;

un mezzo quarto si ripartiva tra molti marabutti e dervisci, de'piu

fedeli al corano, e pur d'una si misera porzioncella eglino aveano

molto da rodere; e solo quel po'di resticciuolo deir ultimo mezzo

quarto- ricadeva sulle teste dei mussulmani. Mio padre mori di

questo caritatevole martirio, e per cotesto i terrazzani dell'oasi

gF innalzarono quel gubba, a cui vengono spesso a pregare, la-

sciando un'offerta al figliuolo del defunto.

-
Dimandagli, diss'io a Gastone, se lui non si pasteggia i mali

che piovono.

Parve che il marabutto intendesse il senso delle mie parole

dall'atto mio, perche entro subito: Io non poggio peranche

tant' alto quanto il mio gran genitore, il santo d' Insallah. Mangio

solo dei mali del paese una buona meta, che chiappo a volo quando

cadono. Ma ogni anno ne consume un maggior numero che 1'anno

precedente, e spero di annunziare presto a'miei concittadini che ho

raggiunto la misura di mio padre... Ma veggo bene, sospiro egli

con un gran gemito d'ipocrisia, che quello sara la mia fine! Allora

morro straziato dai piu atroci dolori nel corpo, e pregustando le
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delizie del paradiso nello spirito... II luogo che mi spetta e presso

al padre mio, tra il terzo e il quarto cielo.

- Non sara cosi tosto, speriamo disse gravemente Gastone :

e per farla finita coi miracoli voile entrare in discorsi di storia del

luogo, in geografia dei paesiarabi: manonne fu nulla: a conficcargli

in capo alcuna cosa ragionevole era come confettare una rapa. Che

anzi il marabutto gia metteva mano al sacco de'suoi amuleti, e

minacciava di regalarcene, con manifesto pericolo di averli noi a

ricevere e contraccambiare con buoni quattrini, pena il recargli

offesa. Ma Gastone gli cavo il ruzzo degli amuleti, accertandolo che

tra i franchi ne correvano altri assai piu poderosi, e che questi

facendo disaccordo con quelli, egli non potrebbe mai far uso di

amuleti arabi. Allora quel moccicoso mutando verso, si fece ripro-

mettere le due sterline, e poi scese a chiedere come per contentino

una medicina, che lo guarisse dal male di stomaco, ond'era talora

travagliato, a cagione della gran copia di mali che andava divorando

per pieta dei fratelli ; e pero Gastone gli dovesse scrivere un breve

che lo rendesse snello e libero ad applicarsi agli affari urgenti

della festa, in cui esso doveva recitare una parte importante.

a Gastone gli si fece d'attorno a tastargli il polso, ad esaminarlo

da capo a piedi, a fargli varie interrogazioni ;
e non peno a rico-

noscere che 1'amico cerasa era sano e robusto come un leone, ma

zuppo fradicio di liquori e imbottito di cibo fino al collo, come un

gallinaccio. Non dubitate, gli disse, vi prescrivero un rimedio

maraviglioso e di effetto immediato. Poi fece occhio a me, e mi

disse in francese: Olio di croton tiglio, dose forte. lo corsi

a prenderla, e la portai doppia del solito, per vendicarmi dei mi-

racoli che avevo dovuto inghiottire. II marabutto ingoio tutto d' un

fiato: tanta fiducia gli aveva inspirato Gastone! E noi lo lasciammo,

ridendoci sotto i baffi, e raccomandandogli di non si prendere paura,

caso che 1' effetto gli sembrasse energico anzi che no.

Quando Gastone seppe che avevo raddoppiato la dose, muto

colore, e mi disse sulle secche: Dio ce la mandi buona! ma tu

Jiai operate da matto.

- Grazie del complimento, feci io.

- Da matto, si, da matto in mezzo al cervello, ripiglio Gastone.

Ti pare? potrebbe andarne la vita del marabutto, e noi per mercede
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saremrao impiccati a furore di popolo. Basta, speriamo che 11

croton tiglio in quella ventraia di hue abbia piu giudizio di te. -

II fatto fu che dopo tre ore eccoti uno schiavo negro che ri-

chiaraa Gastone presso il marabutto. Mio cugino vi ando turbato,

e temendo qualche brutta scenata. lo avevo le budella in un catino,

cominciaQdo a sospettare che le forche ci aspettassero a gloria...

sulla strada di Tomboctu, priraa di giungervi, prima di aver viste

le nostre fanciulle, senza speranza che altri le salvasse... Ah, che

brutto quarto d'ora! Ma fortuna, e dormi! Avevo anzi fatto un

miracolo: ranimalaccio giaceva sopra lo strame, spossato dalle

scariche furiose prodotte dal rnedicamento
;
e colle mani giunte ci

disse: Amid, vi devo la vita. Avevo beuto taraarindo a bigonci,

sale inglese e olio di ricino a colmi bicchieri, e tutto cotesto era

come'roba buttata in un pozzo; e il calice di acquetta vostra ha

votata la botte per sopra e per sotto in un' ora sola. Adesso posso

mangiare da capo come prima. Di grazia, lasciatemi un bottoncino

di cotesta medicina.

Yi lascerei la morte, rispose Gastone: poche gocce di questo

terribile rimedio, prese senza la prescrizione d'un medico franco,

basterebbero a uccidere un toro, non che un uomo. -

Gosi ci spacciammo; e resto salvo il gran santo dell'oasi,

salvi noi, salva la medicina che troppo ci era preziosa nel Deserto.

Gastone tornando all'albergo mi diceva, tutto allegro: Per

questa volta F affare e schiacciato li troppo felicemente : si vede

che Iddio e misericordioso dei pazzi. lo rifiatavo, come chi esce

di sotto a un pressoio. Ma sulla sera tardi quando seppi a qual

fiae il marabutto voleva rimettersi in gambe, per poco non mi

pentii di non avergli a dirittura dato una presa d'arsenico. Gi dicono

che egli ha promosso e messo su un divertimento pericoloso oltre

ogni dire, e che potrebbe costare la vita a piu d'uno.

Dimani vedremo, e scrivero. Tuo Guido.

LXXVII.

IL RE DEI GIUSTI, E IL DOCE1I

<t Insallah, 25 aprile.

Siarao in mezzo alle belve, in mezzo ai mostri, nel centro del-

T inferno. Fortuna, che non ci resta da star qui (alrneno lo spero)
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piu che due giorni! II divertimento pericoloso, che ci avevano an-

nunziato ieri, e tutt'altro che un divertimento. Gia, tanto Gastone

quanto io, avevamo preso abbaglio, non potendo mai sospettare la

crudele realta a cui ci siam trovati presenti stamane. Adesso ca-

pisco perche queste fiere musulmane della nostra carovana, odo-

rando il sangue, non volessero alloatanarsi da Insallah prima

d'avervi tuffato il grifo.

'

Niuno, ripeteva il nostro cugino, niuno

nel mondo incivilito dalle idee cristiane puo farsi concetto delle

infami scelleratezze onde si provoca Iddio, sotto manto di religione

nei paesi maomettani e nei paesi negri. Tutte le superstizioni anti-

cristiane portano il marchio del diavolo, che le ha introdotte : e

pensare che certi bietoloni vanno scalmanandosi a gridare che

tutte le religioni sono buone! -- E diceva troppo vero: cio che

abbiamo veduto teste cogli occhi nostri ci bastera per una dimo-

strazione incancellabile.

Appunto in questi giorni si festeggia qui il natale di Maometto,

e per giunta di disgrazia cade anche il ritorno di una serqua di

Hadgl, ossia reduci dal pellegrinaggio della Mecca, traboccanti di

fanatismo. Non so se pel Profeta o pei suoi divoti Hadgi si e pen-

sato di solennizzare qu&sto giorno con un Doceh, come si pratica

al Cairo. Fin dall'alba tutto era movimento, agitazione, urlacci,

tamburate, schioppettate. Gastone eel io, armati dalla testa ai piedi

come saracini, siamo usciti a prender voce dello spettacolo che si

apparecchiava. Arrivava a torrenti la folia sulla spianata mede:

sima, ove ieri 1'altro erasi celebrata la fantasia. I pochi alberi

crescenti nel dintorno erano gia divenuti nido di una fanciullaia

strepitosa, molte persone discorrevano a cavallo, alcune capanne e

tende formicolavano di donne.

Nel bel mezzo della piazza vedevasi un ricinto di forse tre-

cento passi in lungo, e dieci in largo, nettato, uguale, liscio, difeso

da una semplice fune raccomandata a piuoli tutto intorno. In questo

era un centinaio d' uomini, come credevamo noi, giocolieri, come

sapevano i paesani, vittime designate al sacrifizio. Giacevano se-

duti, accosciali, sdraiati variamente, e divisi in piccoli branchi,

probabilraente secondo i villaggi ond'eran nativi. Non parevano

allegri, non parean mesti; ma tutti erano silenziosi e assort! (a giu-

dicarne dall' aspetto) in profonda meditazione. A riscuoterli dal
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quale torpore si aggiravano tra loro gli Hadgi, una chiassata di ma-

rabutti, di mallara, di dervisci : e costoro con facciacce orse, con

occhi stralunati, con gesti e tragittamenti di mano da spiritati ve-

nivano aniraandoli a sostenere coraggiosamente il martirio, che

volontariamente erano venuti ad incontrare. Altri loro spiegavano

versetti del corano, altri danzavano in giri turbinosi, gridando fu-

riosamente: Allah ! Allah ! altri urlavano e contorcevaosi da

frenetici predicando non so quali prediche diaboliche
; altri, e questi

erano certo i predicatori piu eloquenti e meglio ascoltati, andavano

mescendo a questo e a quello in ciotole capaci Yhascisch, intruglio,

cred'io, di seme di canapa, che ha per effetto di ubbriacare il be-

vitore e gittarlo in una specie di vaneggiamento delizioso.

Infatti, come i futuri martiri furono ben persuasi dalle parole

del corano e dalle trincate di hascisch, i raarabutti corainciarono a

dar loro di piglio come a tanti sacchi, e a distenderli in fila 1' uno

a fianco dell'altro, con intervalli di meno d'un passo. I piu arditi

guardavano in alto, supini, i meno animosi cercavano di nascondere

il viso giacendo bocconi. E poiche tutto questo lavoro fu compito

a dovere, i dervisci diedero ne'tamburi, o per dir meglio, ne'tala-

balacchi moreschi, eccitando un romore grande, discordante e pur

feroce nel suo disaccordo. In questa noi vedemmo comparire da

lungi il nostro valoroso marabutto, il Re dei giusti, che noi ave-

vamo si felicemente purgato e renduto alia sanita.

Gavalcava costui un nobilissimo cavallo bianco del Marocco,

dinanzi a lui si faceva piazza dai sergenti dell' aga, che intorno

intorno itnponevano silenzio a gran colpi di frusta. In breve tutta

la moltitudine si tacque, sospesa in espettazione della sanguinosa

cerimonia. Tutti gli sguardi eran volti in Soltan Salin quand'egli

arrivava sulla piazza, diaanzi al recinto dei martiri. In fine cade la

corda che ne chiude 1'ingresso, il marabutto vi spinge il cavallo,

lo batte, lo stimola, lo aizza
; questo impenna un tratto come or-

ridito del misfatto di cui diveniva stromento, ma vinto poi dal furore

dello sprone che gli lacera il fianco, si gitta a camera su quella

distesa di corpi umani.

Noi credevamo ancora che si trattasse d'un giuoco di destrezza

da maneggiatore di cavalli: ed era invece una carneficina. II Re dei

giusti corse da un capo all'altro 1' arringo, scalpitando con ispietata
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arte le miserande vittime coricate a terra. Di braccia e di gambe

rotte, di clavicole infrante, di fratture e di contusion! minori, in

pochi istanti era uno spedale ;
ed era uno strazio crudele a vedere

(Gastone, che pure si e trovato alle raischie ad arma bianca, si tu-

rava gli occhi) quelle zampate che qua spezzavano un cranio, la

sfondavauo una costola, altrove rompevano un fit di scbiena o

penetravano nelle vive viscere di un ventre. Dopo un dieci minuti,

che tanto duro lo zampeggiamento, il terreno pareva un campo di

battaglia dopo una carica di cavalleria.

Le strida dei martiri doveano arrivare alle stelle, a giudicarne

dai visacci loro, ma venivano sopraffatte dal rullo concitato dei

tamburi e dal vociare indiavolato dei dervisci
;
e solo il sangue e

le contorsioni che vedevansi cogli occhi rivelavano agli astanti gli

estremi dolori dei morenti e dei feriti. Terminata la strage, mentre

Soltan Salin si ritirava tra le benedizioni dei fanatic! suoi ammi-

ratori, entrarono in mezzo i parent! e gli amici dei miseri, quasi

dissi, giustiziati. Due di questi, che non davano piu segno di vita

furono levati di mezzo, per essere portati alia sepoltura, gli altri

qual piu qual meno sfracellati dall' unghia del cavallo, vennero

posti sulle barelle, e trasportati ai loro abituri. I disgraziati

simulavano allegria, e chi portavali non che dare segni di compas-

sione, con loro si rallegrava. I rimasti illesi poi menavano un

chiasso da pazzi, lodando Allah e il suo profeta a squarciagola.

La geate sfollava. Noi tornammo all' albergo. Gastone non

cessava di sclamare: Quanto e crudele il diavolo co'suoi se-

guaci ! Egli & 1' omicida antico, come lo chiama la Scrittura, 6 il

nemico dell'uomo. Su questo tenore filosofammo lunga pezza.

Oggi ho sentito piu che mai il benefizio dell' essere battezzato. Ma
in mezzo a questi pensieri che quasi per forza brillano allo spirito

alia vista delle atroci superstizioni delle sette anticristiane, entrava

anche F ambascia crescente del sapere le nostre infelici angiolette

in mano di mostri o maomettani o, se pure e possibile, qualcosa

peggio. Parevami ch'io sarei volato a liberarle anche a traverso le

fiamme. Mi conforta la parola d'onore che ci da questa sera Mes-

saoud di voler muovere la carovana dopo dimani. Tre grosse comi-

tive, dic'egli, gia sono aH'ordine per partire con lui, e qualche

altra ci raggiugnera alia prima o alia seconda posata. Quanto a me

ho 1'ali ai piedi e al cuore. Tuo Guido.



RIVISTA.

BELLA STAMPA ITALIANA

I.

Forme et Matiere par le D. F. FREDAULT. Paris 1876. Un volume

in 8 di pagine 278 J
.

VIII.

La teorica del signor Fredault, riguardo alia materia prima

non differisce, al trar de'conti, dalla teorica domoderni

Ci resta a dir qualche cosa dell'altro punto, impugnato dal

signor Fr6dault, doe del concetto di materia prima, nel senso inteso

dagli Scolastici; e con cio porremo fine a questa ri vista, proceduta

oramai oltre i termini ordinarii.

Una materia prima, in senso generico, per rispetto ai corpi che

compongono il mondo sensibile, si ammette da tutti i filosofi anche

moderni
;
e non potrebbe non ammettersi. Per materia, anche nel

comun parlare, s'intende ci6 di ciii si forma una cosa, a cui ella

era in potenza. Gosi diciamo il marmo materia della statua, e

la seta o la lana materia del drappo. I corpi dunque, che veggiamo

assiduamente formarsi in natura e convertirsi in altri corpi, deb-

bono avere una materia, di cui si compongano; e questa materia

da ultimo convien che sia prima, cioe non risultante da altra ma-

teria, non potendosi in questa, come in niun' altra cosa, procedere

all' infinite .

Questa materia prima, come ben osserva 'il Fredault, non pu6

da noi scoprirsi, se non per discorso della ragione. L' esperienza,

egli dice, non potra giammai per s& medesima sapere cio che sia

la materia: ella puo dar lume intorno al suo c6mpifo, ma appar-

tiene alia ragione il concepire ci6 che essa sia nel proprio essere
2
.))

Una tal verita e riconosciuta non solo dagli antichi, ma ancora

1 Vedi quaderno 653, pagg. 51I-5S4 del vol. III.

2
Pag. 6.
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da'moderni, i quali percid disputano tra loro se materia prima

del corpi siano gli enti semplici inestesi, o gli atorai estesi; e

quest! se di natura tra loro omogenea, o diversi di specie e diffe-

rent! nella sostanza. Gli uni e gli altri convengono altresi nella

ragione di do; in quanto riconoscono 1' impossibility per parte di

cotesta materia di esistere da se sola, senza le determinazioni che

la distinguono in ciascun corpo. E eosi gli stessi sostenitori del

sistema meccanico disperano di potere sciogliere giammai un corpo

ne'suoi atom! primitivi. La sola cosa, che dispaia gli antichi da'mo-

derni sopra cotesto punto, si 6 che quelli concepivano la materia

prima come un essere potenziale, capace di divenire sostanza sotto

1'attuazion della forma; laddove i moderni la concepiscono come

una collezione di sostanze gia belle e formate, e soltanto ordinabili

diversamente tra loro. In virtu di tal ordine e dell' attempera-

mento scambievole delle diverse forze di codesti element!, risul-

tano in natura- i different! corpi. Di che si vede che i moderni

al par! degli antichi ammettono in certo modo la coraposizione di

materia e di forma; con questo divario, che dove pei primi una

tal composizione riguarda lo stesso essere sostanziale dei corpi,

eostitutivo della prima lor sussistenza; pei second! riguarda una

modificazione, che si aggiunge all' essere sostanziale, gia presup-

posto. I corpi, soggetti a! nostri sensi, risultano, secondo costoro,

da un aggregate di atom! o di enti semplici come da materia, e

dall' ordine, in cui quest! vengono disposti, come da forma.

II Fredault non vuole appartenere ne all' una ne all'altra di

queste due schiere. Egli abborrisce cane peius et angue 1'atomismo

(lo stesso per la medesima ragione e da supporsi del dinamismo),

ed esalta il ristabilimento delle forme sostanziali. Egli dice : Al-

lorche' col nostro secolo appariva il restauramento cristiano, si

poteva prevedere che la dottrina delle forme sostanziali sarebbe

ripigliata. Ella e ai punto di veduta scientifica e dottrinale il ter-

mine ineluttabile dello spirito cristiano
l
. Nondimeno egli non

vuole queste forme sostanziali, come attuanti una materia, che sia

pura potenza in genere di sostanza. Egli attribuisce alia materia un

essere attuale proprio, per cui sussista da se, e vuole che le forme

1

Pag. 15.
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sostanziali non facciano altro, se non modificarla diversamente. Noi

diciamo, cosi egli, che la materia prima puo benissimo essere

altresi nei corpi inorganic!, dove ella fa le sue parti in virtu del

suo essere, avendo quest' essere ricevuto una modalita di essere

novello, per ragion della forma che n'e in possesso; di maniera che

non sapendo noi do che ella e in se stessa, poiche non potrebbe

separarsi dalla forma, e non conoscendola se non in istato di ma-

teria informata, noi dobbiamo non pertanto attribuirle un essere

proprio
1

. E piu sotto: Gi si dira, che accettando Fessere della

materia prima, noi le attribuiamo necessariamente un principio

di essere; e noi non lo neghiamo punto
2

. Movendosi poscia 1'ob-

biezione che cosi supporrebbe la materia gia attuata d'una forma,

che e principio determinante 1' essere, risponde: Questa obbie-

zione ci tocca ben poco, perocche essa ci fa dire cio che noi non

diciamo. Noi non pretendiamo che la materia prima sia composta

di materia e di forma; noi diciamo solamente che ella ha 1' essere

e per cio stesso un principio di essere. Perche dunque il suo prin-

cipio di essere non sarebbe il suo essere stesso
3
? E conferma la

cosa coll'esempio delle sostanze spiritual!, soggiungendo : L' es-

sere spirituale ben possiede 1'essere, e nondimeno esso e semplice;

esso non ha un principio che sostiene il suo essere; esso sta nel

proprio essere. Perche la materia prima non sarebbe ella parimente

nel suo genere, avente un principio di essere, che sia il suo

essere, con questa diiFerenza capitale che ella non puo goder del

suo essere da per se medesima, che quest' essere e condizionale, che

essa non puo sussistere che a condizione d' essere sotto una mo-

dalita d' essere, chegli da la forma sostanziale che la informa 4
?

Ma non s'avvede il valentuomo che cosi la forma sostanziale, da

lui introdotta, riesce un fuor d' opera; e non ci e per lui alcun

bisogno di separarsi dai moderni ? Imperocche anche i rnoderni,

sieuo meccanici, sieno dinamici, sostengono che gli atomi primitivi

ovvero gli enti semplici non possono esistere che a condizione

1

Pag. 48. Ben si puo dire che la maleria ha un essere proprio, purche si

aggiunga potentiate. Aclus et pote.ntia dividunt ens et omne genus entis, di-

cevano gli anlichi. Ma il Fredault iritende un essere attuale, non sapendo con-

cepire un essere polenziale.
8
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d'avere una data modalita di disposizione e di ordine; la quale ed

il quale, essendo pure accidenze, non ban mestieri di procedere

da alcun principio formale superiore, ma possono per loro stessi

inerire nel soggetto che informant). Chiariamo la cosa con un

esempio, tolto dall'arte. A formar 1'oriuolo si richiede disposizione

ed ordine fra i pezzi e le ruote e le molle, che lo compongono,

e da questa modalita risulta 1' artificioso moto della sua sfera. Ad

ottener cio e forse mestieri introdurvi una forma sostanziale?

Delia forma sostanziale non puo sostenersi la necessita, se non

dove siaci bisogno di dare atto al primo essere del subbietto, fon-

damento d'ogni altro essere; e pero e indispensabile che il detto

subbietto si stabilisca come pura potenza, in genere di sostanza:

come appunto volevano gli Scolastici. Chi non giunge a formarsi

un tal concetto, abbandoni pure 1'intera teorica, e dica di star coi

moderni; altrimenti fara increscere bonamente di se, come di

persona che mentre col fatto abbraccia un sistema, pretende a

parole di sostenerne un altro.

IX.

Vano ricorso allo Scoto

II signor Frddault crede di trovare tra gli stessi Scolastici un

grande appoggio nel celebre Scoto. Egli dice: Secondo i Tomisti

la materia prima e una pura potenza, una qualcbe cosa che non

e niente per se medesima; di maniera che se per uno di quei casi

strani, che cangiano la faccia delle cose, la forma sostanziale ve-

nisse a lasciare la materia prima, questa sparirebbe alfistante per

rientrare nel nulla. Per gli Scotisti al contrario o per quelli che

tengono conto dell'obbiezion capitale di Scoto, non si spiega cio

che puo essere la materia prima, la quale non potrebbe isolarsi se

non per astrazione, ma si stima che essa e qualche cosa che ha il

suo essere proprio e per conseguenza il suo principio proprio
1

.

1

Pag. 43. II Fredault versa sempre nello stesso equivoco. Crede che 1'esser

pura potenza sia lo stesso che non avere nessun essere proprio. No; la pura

potenza, per cio stesso che e tale, ha un essere proprio, ma un essere di per

se indeterminate, e che pero non pu6 esislere se non informalo da un alto de-

terminante. Quest' atto e la forma sostanziale.
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Di Scoto si abusa stranamente sopra questo proposito. Si vuole

talvolta rappresentarlo come sostenitore della permanenza in atto

delle forme dei corpi semplici nel misto, perche sostenne che nei

viventi la materia prima e attuata dalla forma di corporeita, di-

stinta dal prindpio di vita. La persistenza in atto della forma dei

corpi semplici nel misto fu sostenuta, non da Scoto, ma dall'arabo

Avicenna T
. Scoto insegno espressamente che le forme elementari

1 Nel numero 201 della Voce della Verita ci ha un articolo di un anonimo il

quale attribuisce la medesima dottrina a Giovanni Peckam e ad Alberto Magno. La-

sciando stare il primo,il quale fu uomo assai dotto ma idrofobo a rispetto di S. Tom-

maso, quanto al secondo, diciamo che la cosa non e abbastanza chiara. Di fatto,

mentre 11 Toledo annovera Alberto Magno tra gli aderenti alia sentenza di Avi-

cenna, 1'Arnu per contrario lo dice sostenitore della permanenza non in atto ma

in virtu degli element! nel misto. II Suarez poi nel riferire chi dei teologi tenne

la sentenza dell'Avicenna, dice che fu il solo Aureolo, senza far cenno di Al-

berto Magno. Ma lasciando stare Pautorita, noi siamo indotti a dar la cosa per

dubbia da una doppia ragione. La prima e che al testo, allegato dall' Anonimo,

vien soggiunta una frase, che mostrerebbe che Alberto Magno non parli quivi

in nome suo, ma riportando, come probabile, la sentenza di Avicenna. Inte-

griamo il testo dell' Anonimo. K Formae elementorum (Operum t. II, pag. 160)

duplices sunt, scilicet primae et secundae. Primae quidem sunt a quibus est

esse elementi substantiate, sine contrarietate, et secundae sunt a quibus est

esse elementi et actio. Et quoad primas formas salvantur, meo iudicio, in com-

posito, quia aliter compositum non resolveretur ad elementa, et aliter miscibilia

non sunt separabilia a mixto, cum constet ipsa esse separabilia; et quoad se-

cundas formas, sive quoad secundum esse non remanent in actu sed in potenlia,

non quidem materiali sed sicut intensum est potentialiter in remisso. Et quia

sic dicitur, salvatur elementum in composite, ideo ambiguum est utrum sit po-

tentia vel actu in ipso; quia ntroque modo inest ei secundum aliquem modum.

Et de hoc dicendum est in fine primi peri geneseos. Et ista in suis libris tra-

dunt Avicenna et Averroes. Benche quella frase meo iudicio induca a credere

che questa sia la sentenza deH'Autore; tuttavolta quesle ultime parole :E ista

tradunt Avicenna et Averroes, non incongruamente potrebbero far credere che si

parli secondo il pensiero dei due arabi commentatori. Tanto piu che poscia nel

primo libro peri geneseos, che qui si accenna, ossia nel commenlo al primo libro

De generatione et corruptions di Aristotele (Tract. 6, cap. 5) Alberto comincia

cosi : Qualiter mixtibilia sunt in mixto, attende quod, sicut dicit Avicenna,

duplex est esse, e ripete la dottrina esposta piu sopra.

La seconda ragione, che ci muove, si e che prima del testo, qui riporlato, sul

principio del capo, Alberto Magno parlando in nome proprio ha queste formal i

parole : a Gum una numero materia non sit susceptibilis diversarum FORMARUM

SUBSTANTIAL!, non potest dici quod elementa sint in mixto secundum formas

substantiates in toto salvatas. Cum vero etiam in mixto salventur proprietates

elementorum, non potest dici quod nullo modo salventur formae substantiales
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restano nel misto non in atto, ma in virtu
T
. Tanto poi e lungi che

il contrario possa dedursi da quella opinione detta di sopra, che

anzi se ne deduce una conferma. Imperocche quella forma di cor-

poreita era altresi detta da lui forma del misto, forma mixtionis,

la quale certamente non puo confondersi colle forme elementari.

Di piu ella era voluta a rispetto dei soli viventi, ed in guisa, che

non costituisse individuo in verun genere di corpo ne in quello di

sostanza
;

il che certamente non si puo dire delle forme dei corpi

elementari, le quali costituiscono corpi determinati e specifici.

Scotus, dice il Suarez, putat intercedes (formam corporeitatis) inter

materiam et omnem animam, non vero inter materiam et formas

inanimatorum
2

.

Che se da quell' opinione di Scoto non segue la persistenza

in atto dei semplici nel misto
;
molto meno ne segue la dottrina,

che ne inferisce il Fr^dault, a rispetto della materia prima. Impe-

rocche se lo Scoto voleva una forma speciale per dare un essere cosi

imperfetto alia materia, come poteva riconoscere in essa materia

un essere proprio, che non fosse pura potenza? Gotesto essere, di-

verso dalla pura potenza, non si potrebhe concepire altramente,

che come la ragion generica di corpo. Meno di questo non sa-

premmo assegnargli. Ora lo Scoto, nello stesso testo riportato

dal Fredault, ci dice espressamente che un tal essere procede dalla

forma. Quodcumque individuum (materiale) SUA FORMA taliter est

corpus, ut corpus est genus
3
.

eorum. Et ideo dicit Aristoteles quod intentiones illarum formarum substantia-

lium remittuntur, ita quod secundum dimidium salvatur el secundum dirnidium

alteratur et sic omnes veniunt ad medium. Nel qual passo e da avvertire che quel

principio : Una nume.ro materia non est susceptibilis diversarum formarum sub-

stanlialium, e da Alberto proferito in modo assoluto; e pero giustamenle puo
inferirsi che egli, almeno nei viventi (pei quali cerlamente ammetteva che 1'anima

e forma sostanziale), non poteva riconoscere, senza contraddirsi, la persistenza

in alto delle forme sostanziali, degli element!
;
benche forse I'ammettesse nei

misti inorganici. Del resto vuolsi notare che nella lilosofia scolastica, allora al-

beggiante, la plena luce non fu fatta, se non per opera di san Tommaso, a cui

percio si diede P appellative di Sole.
1 In 2m Sententiamm, Distinct. 15.
2
Disp. Melaphys. Disp. XV, sect. X, n. VIII.

3 In 4m Sentenliarum, Dist. XI, q. 3.
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Si dira: Lo Scoto consedeva un atto proprio alia materia.

Si; ma in che senso? Nel senso che spiega il Suarez, appiglian-

dosi, sopra un tal punto, alia sentenza di esso Scoto. Ecco le parole

deU'esimio Dottore. Da primi accenna la sentenza di Scoto di-

cendo: Scotus, Henricus et alii supra dtati distinguunt duplicem

actum, formalem scilicet et entitativum; et materiam docent ex se

habere actum entitativum, non tamen formalem. Poscia rispondendo

ad alcuni, che impugnarono questo modo di parlare, per doversi la

materia dire assolutamente pura poienza, soggiunge : Quot modis

dicitur potentia, tot potest did et actus. Dicitur autem res esse

in potentia vel passiva quia potest recipere actum, vel activa quia

potest efficere, vel obiectiva seu logica quia, quamvis non sit, illi

non repugnat esse. Sic res did potest esse actus seu in actu vel

respectu potentiate receptivae, vel potentiae obiectivae (omissa pro

nunc potentia activa, quae nihil ad praesens refert). Materia ergo

prima, quamvis sit pura potentia receptiva, atque ita in sua es-

sentia nullum includat actum formalem, quod significatur per illam

particulam PURA; nihilominus, postquam creata est, non potest did

esse in pura potentia obiectiva. Ergo hac ratione recte dicitur esse

vel habere actum entitativum
l

.

II senso dunque, in cui Scoto, ed anche il Suarez, attribuisce

un atto alia materia prima, si & in qiianto essa si distingue dal

puro possibile fa potentia obiectiva), avendo di per se vera realita,

benche indeterminata e indifferente a divenire qualunque corpo, e

pero in pura potenza quanto all' atto formale, che e quello il quale

la determina e la specifica sostanzialmente. E cio e conforme agli

insegnamenti di S. Tommaso
;

il quale, cercando se in Dio ci sia

Tidea della materia prima, risponde che sebbene 1'idea divina in

rigore parlando riguarda il composto, che e il producible (giacche

la materia non potest exire in esse sine forma) ; nondimeno, se si

prende Fidea in largo senso, cio6 non per Tesemplare della cosa

da prodursi, ma per la rappresentanza intellettuale del conoscibile,

si da in Dio anche a rispetto della materia prima. E nella risposta

alle pbbiezioni ne assegna per ragione che la materia prima ha la

sua entita, benche imperfetta ed informe, e pero possiede una tal

1

Disput. Mvtaph. Disp. XIII, seel. V, nn. 2, 3.
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quale iraitazione del primo Ente, che e Dio. Quamvis materia prima

sit informis (non abbia atto formale e per6 determinante), tamen

inest ei imitatio primae formae: quantumcumque enim debile esse

habeat (un atto entitativo, nel senso in cui Yatto si oppone al

puro possibile, cioe al nulla reale); illud tamen est imitatio primi

Entis, et secundum hoc potest habere similitudinem (idealem) in.

Deo l
. Nondimeno la precision de'vocaboli richiede che in ordine

alia materia non si usi la parola atto, neppure colla giunta di enti-

tativo, per non dar luogo ad equivoco, quasi la materia prima

avesse un essere determinate, e non fosse nella sua entita pura

potenza a divenire sostanzialmente qualunque corpo.

X.

Silenzio non giusto rispetto a sant' Agostino.

II sig. Fredault, mentre ricorre a Scoto per trarne conforto alia

sua opinione, tace al tutto di sant' Agostino, che tenne la dottrina

medesima, abbracciata dagli Scolastici, intorno alia materia, e non

disse d'averla appresa da Aristotile, ma dalla propria specula-

zione, sotto una speciale illustrazione divina. Lo stesso fanno ge-

neralmente gli altri impugnatori dell'odiata teorica. Quale che

sia il motivo di tal silenzio; a noi importa fare il contrario, per

afforzarci cosi dell'autoritk di un tanto Dottore, contro del quale

per buona ventura non sussiste alcun pregiudizio.

Sant'Agostino tratta della materia prima segnatamente nel libro

duodecimo delle sue Confessioni, e nel primo libro de'suoi com-

menti al Genesi secondo la lettera. I limiti d' una rivista non ci

permettono di portare per intero quei luoghi; staremo contenti a

recarne qualche brano, che meglio faccia al presente proposito.

L'eccelso Dottore ringrazia Dio d'avergli fatto capire come que-

sta materia, di cui son formate le cose corporee, di per se, benche

si distingua dal nulla, tuttavia non e corpo ne altro di deter-

minate, ma un essere potenziale ed informe. Nonne tu, Domine,

docuisti me quod priusquam istam informem materiam formares
1

Qq. Disp. Q. terlia De veritate art. V. ad lm .

Serie X, vol. IV, fasc. 655 5 28 settembre 1877.
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atque distingueres, non erat aliquid, non color, non figura, non cor-

pus, non spiritus. Non tamen omnino nihil. Erat mformtas, sine

ulla specie
T
. Egli confessa che da prima non giungeva a capirla :

cuius antea nomen audiens et nihil intelligens (cosa oggidi comunis-

sima) ;
e ne assegna per ragione la difficolta clie provava (come il

nostro Fredault) a concepire che non fosse un nulla cio, che non

avea alcuna determinazione formale. Citius enim non esse censebam

quod omni forma privaretur, quam cogitabam quiddam inter for-

matum et nihil, nee formatum nee nihil9 informe prope nihil
2

. Fi-

nalmente il santo Dottore usci d'imbarazzo, scacciando da se i fan-

tasmi deirimmaginativa, la qualenon sa concepire che corpi; e

volgendosi a discorrere colla ragione sulla trasmutazione sostanziale

di essi corpi. Et cessavit mens mea interrogare hinc spiritum meum,

plenum imaginibus formatorum corporum... Et intendi in ipsa cor-

pora, eorumque mutationem altius inspexi, qua desinunt esse quod

fuerunt, et incipiunt esse quod non erant. Quindi conghiettur6 che

questa trasmutazione sostanziale di un corpo in un altro non potea

farsi, se non per una materia comune ad entramhi, la quale di per

se non avesse attuazione veruna: Eumdemque transitum de forma

in formam per informe aliquid fieri suspicatus sum. E questa ma-

teria che cosa e? Forse un corpo? Forse uno spirito? Forse qual-

che cosa di analogo al corpo o allo spirito? Et haec quid est?

Numquid spiritus ? Numquid corpus ? Numquid species animi vel

corporis ? Se potesse dirsi, un certo nulla, un non ente, cosi la

chiamerei ;
e nondimeno in qualche modo ella e, perche subhietto

reale delle trasformazioni corporee. Si did posset, nihil aliquid,

et est non est, sic earn dicerem; et tamen utcumque erat, ut species

caperet istas visibiles et compositas. Gosi il S. Dottore
3

.

Questa materia nella creazione precedette alia forma, raa per

priorita non di tempo (giacche non poteva esistere da se sola), bensi

per priorita di natura; in quanto cioe e richiesta all'esistenza della

forma, benche sia stata da Dio prodotta insieme con essa. Cio

espressamente e insegnato da S. Agostino ;
-la dove cosi parla al

1

Confessionum, 1. 12, c. 3.

8
Ivi, lib. 12, c. 6.

3
Luogo citato.
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Signore : Cum aliud sit caeli et terrae materies, aliud species (la

forma), materiam quidem de omnino nihil, mundi autem speciem

de informi materia: simul tamen utramque fecisti, ut materiam

forma, nulla morae intercapedine, sequeretur
1
. E spiega la cosa col-

1'esempio del canto: nel quale non si emette prima I'lnforme voce

e poi si armonizza; ma si emette la voce armonizzata, in cui pero

la voce e come materia, 1'armonia come forma. Tin consimile

esempio reca nel commento alia Genesi secondo la lettera, toglien-

dolo dalla parola, di cui e materia la semplice voce, e forma 1' ar-.

ticolazione, e nondimeno Tuna non precede Faltra nel tempo. Sicut

vox materia est verborum, verba vero formatam vocem indicant.

Non autem, qui loquitur, primum emittit informem vocem, quam

possit postea colligere atque in verba formare ; ita creator Deus non

priore tempore fecit informem materiam et earn postea per ordinem

quarumcunque naturarum, quasi secunda consideratione, formavit :

formatam quippe creavit materiam
2

.

Anche S. Agostino sara involto dal Fredault nella medesima

dannazione !

XI.

Si risponde ai due argomenti del Fredault, da principio recatL

Quanto al primo argomento, tolto dal concetto di materia, che

secondo gli Scolastici si ridurrebbe al puro nulla, ne apparisce la

vanita dalle cose fin qui spiegate. Noi vedemmo che secondo gli

Scolastici la materia prima non si dice essere in pura potenza in

senso obbiettivo, a quel modo che cio si afferma dei puri possibili,

in quanto non hanno alcuna realita e sol nel concetto non invol-

gono ripugnanza ;
ma si dice in senso subbiettivo, in quanto benche

abbia entita reale (giacche di essa constano le sostanze corporee

realmente esistenti), tuttavolta questa sua entita di per se non ha

essere determinate ed e pura potenza a divenire tale o tal altro

corpo, in virtu della forma. In questa faccenda sipuo facilmente

equivocare ed argomentar sull' equivoco. Onde il Suarez giusta-

1

Ivi, lib. 13, c. 33.

2 De Genesi ad litteram, lib, I, c. 15.
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mente osserva altro essere il dirsi pura potenza ed altro essere

in pura potenza. La prima cosa puo liberamente aiFermarsi della

materia prima, la seconda ha mestieri della distinzione sopraccen-

nata, del senso obbiettivo e subbiettivo. E parimente altro e dirsi

essere in atto, ed altro essere atto. La materia prima e in atto,

perche realmente esiste; ma non e atto, perche atto e il principio

formale, che la determina e la specifica. Est autem propter usum

verborum considerandum, aliud in rigore significari cum dititur

materia pura potentia, et aliud cum dicitur esse in pura potentia.

Primum enim simplidter verum est, et habet legitimum sensum;

secundum, ut minimum, est ambiguum. Nam esse in pura potentia

in rigore significat privationem actualis existentiae; unde solum

dicitur de eo, quod actu nihil est, esse tamen potest: quod did

nequit de materia, postquam creata vel concreata est. Nam licet sit

prcpe nihil, non tamen est nihil sed vera res, ut supra cum Augu-

stino dicebamus : Et simili modo distwguere possumus has loquu-

tiones : Esse in actu, vel esse actum. Materiam enim esse in actu

simplidter verum est
f quia hoc nihil aliud significat quam materiam

esse in rerum natura et existere, quod verum est, sicut est verum

materiam esse creatam, redpere formam, et componere compositum,

quae omnia includunt existentiam. Materiam vero esse actum, ut

minimum est ambiguum; nam absolute significare videtur esse actum

cctuantem, aut certe esse actum simplidter; et ideo
.
absolute id

admittendum non est
1
.

Noi concediamo che un tal concetto della materia sia grande-

mente difficile, atteso 1'intervento della fantasia che non sa con-

cepire se non corpi. E pero vedemmo la fatica durata dalla stessa

gran mente di sant'Agostinp a formarselo: Citius... non essecensebam

quod omni forma privaretur, quam cogitabam quiddam inter for-

matum et nihil, nee formatum nee nihil, informe prope nihil. Ma

esso e assolutamente necessario, se si vuol sostenere, non a parole

ma nel fatto, Tunita sostanziale nei corpi almeno viventi. Anzi il

concetto di potenzialita reale, di cosa cioe che non sia nulla e

nondimeno non sia atto, ma mediana tra il nulla e 1'atto, e tanto

necessario in filosofia, che senza di esso non si potrehbero spiegare

1

Dispul. Metaph. Disp. XIII, sect. V, n. 11.
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ne le capacita passive delle diverse sostanze create, ne le stesse

loro facolta attive e gli abiti, onde siamo aiutatinelFoperare. Trattar

poi di assurdo un tal concetto, 6, se non. fosse altro, un insulto,

che non sapremmo qualificare, ai piu alti intelletti, di cui si onora

il genere umano
; quali, a prescindere da Platone ed Aristotele, son

certamente un sant' Agostino, un san Tommaso, un Suarez, un

Dante Alighieri e cento altri, rispetto a cuinoialtri moderni po-

tremmo considerarci come pigmei.

Quanto poi all'accusa di panteismo, recata al sistema, non vale

la pena il fermarsi troppo a confutarla. Se 1'ammettere nei corpi,

che costituiscono F universe sensibile, im essere potenziale, che

sotto 1'azion della causa vien condotto all'atto, e panteismo; pan-

teisti dovranno dirsi tutti i filosofi, e lo stesso sig. Fre'dault Noi no-

tammo piu sopra, come tutti i filosofi, anche moderni, son costretti

di ammettere una materia prima, di cui constino le sostanze cor-

poree, e la quale sia il subbietto primo delle continue loro mu-

tazioni. II sig. Fredault, benche dia alia materia prima un essere

proprio attuale
;
la concepisce nondimeno come capace di venire

variamente modificata da diversi principii formali. Egli parlando

dei viventi dice: La forma e sostanziale; ella cangia la sostanza

della materi^ che informa; ella non le da solamente un nuovo

ordine; ella genera in lei nuove proprieta, trasformandone T esse-

re
1

. )) Anche qui dunque abbiamo il panteismo, perche abbiamo

un essere che si trasforma.

Ne si dica che 1'idea panteistica sorge nel sistema scolastico

non dalla capacita di trasformazione della materia, ma dalla rimo-

zione in questa d'ogni atto, lasciandosete solamente un essere po-

tenziale. A chi cosi obbiettasse risponderemmo, che anzi cio serve

meglio a rimuovere il pericolo di panteismo. Imperocche quanto

piu imperfetta si suppone la materia, tanto meno e possibile il

confonderla con Dio. Dio e solo atto e puro atto. Dunque, se per

tal sua dote e in opposizione con tutto cio, che in qualunque rnodo

partecipa della potenza; questa opposizione diventa massima verso

cio, che e sola potenza e pura potenza, come appunto e la mate-

1

Pag. 212.
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ria priraa degli Scolastici. Dunque non e un abusare della credu-

lita del lettori, a tacciarla di panteismo ?

XII.

Conclusione

Se ben si considera in questa controversia tutta la differenza

tra la teorica scolastica e quella dei moderni chimici o fisici si

riducc a questo, che la prima si spinge piu oltre del punto, a cui

si sofferma la seconda. Questa rauove dalla supposizione della

sostanza corporea : gli atomi
;
concetto astratto del termine ultimo

d'un'ipotetica'divisione meccanica. Quella per contrario spingesi

a cercare la costituzione stessa essenziale di tali sostanze, ravvi-

sandola nel concorso di due principii : potenza ed atto
;
ed in tal

composizione riconosce la fondamental differenza delle sostanze

corporee dalle spiritual].

Quanto alia formazione dei misti dagli elementi, i chimici mo-

derni si contentano di riguardare le qualita dei primi come il ri-

sultato delle qualita neutralizzate dei secondi. La teorica scolastica,

ammettendo ci6, estende quella neutralizzazione allo stesso essere

fondamentale degli elementi, per salvare 1'unita di sostanza del

misto. San Tommaso ci dice espressamente che nel misto restano

le qualita dei semplici, benche contemperate tra loro (manent qua-

lities propriae ehmentorum, licet remisse); e la nuova qualita che

risulta da tal contemperazione stabilisce come disposizione richiesta

alFesistenza del principio formale del corpo misto: Et huiusmodi

qualitas mixtionis est prepria dispositio ad formam substantialem

corporis mixti, puta formam lapidis vel animae cuiuscumque
1
.

Onde e al postutto fuor di proposito 1'obbiezione del sig. Fre-

dault, quando dice : fi mestieri del ferro e non del piombo o

dell'oro pel sangue; e mestieri del calcio e non del rame per le

ossa; e mestieri del silicio per le fibre vegetali, dello zolfo per la

jibrina, del fosforo pel tessuto nerveo, del carbonio per le materie

albuminose o caseose o amidate o grasse e cosi del resto
2

. Chi

1 Summa th. 1. p. q. LXXVI, a. IV, ad 4m .

? Pag. 129.
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ha raai negato cio? pu6 dirsi lealraente che vi contrasta la teo-

ria scolastica? Essa anzi 1'esige per cio stesso, che stabilisce che

le qualita del semplici restano nel composto, benche temperate

nella nuova qualita risultante, e fa diversifieare questa nuova qua-

lita risultante, secondo le diverse qualita degli element! che con-

corrono a formare esso composto. Quando ekmenta miscentur,

intentiones sive format corrumpuntur et reman ent in mrtute; et

tune illud medium generatum non est sic in potentia sicut materia

nee simpliciter alterum elementorum, sed medium inter ea. Quod

quidem medium diversificatur, secundum quod diversifitantur vir-

tutes miscibilium
T

. Che piu? La stessa dottrina delle proporzioni,

benche in confuso, non era ignota a quegli antichi. Basta leggere

i citati comment! di san Tommaso al libro secondo De genera-

tione et corruptione di Aristotile. Quivi alia lezione ottava tra le

altre cose si dice: Adaequatis potentiis eorum (dei corpi elementari)

secundum quamdam proportionem, generatur quoddam medium, sicut

carnes et osso- et huiusmodi alia. E poco dopo: In mixto materia

uniuscuiusque contrarii partem capit alterius, quando veniunt ad

medium; medium enim est contrarii. Medium autem illud non est

unius proportionis tantum, scilicet quod sit semper per aequalem

contrariorum participationem, neque est indivisibile ; idest non est

uno modo tantum sed diversis mo dis f secundum diversitatem propor-

tionis.
*

Di qui il discrete lettore puo intendere quanto ingiustamente si

gitta sempre sul viso dei difensori della teorica scolastica il pro-

gresso della chimica moderna. Gi6 non puo valere, che ad abbin-

dolare i soli ignoranti.

Del qual reo vezzo degli avversarii della dottrina scolastica

giustamente si lagna il prof. Venturoli, in una rivista del libro dei

P. Ramiere, che sosteneva la stessa tesi. Benche il tratto sia lungo,

ci piace riferirlo integralmente. Gosi dunque parla il dottissimo

uomo, in nome anche dei suoi egregi commilitoni. E che si crede

che noi non abbiamo alcuna conoscenza della moderna scienza, tal-

che siamo impediti di vedere in altro modo da quello che vediamo?

1 S. TOMM., lnogo sopra cilalo.

2
S. THOM. De general, el corrupt, lib. II, lect. 8.
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Non 6 da ieri, ma da lungo tempo che la maggior parte di noi ha

scandagliato e scandaglia tutto quanto possa essere richiesto dalle

esigenze della scienza moderna, ed e appunto per cio che siam

pronti a sostenere quello, che abbiamo annunziato. La professione

medica o 1'ufficio di professor! di fisica o di scienze naturali della

maggior parte di noi collaborator! di questo periodico, ci ha obbli-

gato a sfudiare appunto, non meno de' nostri avversarii, dello stesso

autore e del suo consulente, le scienze fisiche, chimiche, naturali e

sperimentali; e quelle proprio che si stima facciano ostacolo all'ap-

plicazione de'principii della filosofia scolastica. E queste scienze le

abbiamo apprese nei Licei e nelle Universita del se'colo decimonono

e non in quelle del Medio-evo, e ci sono state insegnate non da

Aristotele o da suoi Commentator!, ma da Professori d' alta fama

nel mondo scientifico odierno. Or bene, noi riconosciamo come una

grazia divina, se siamo riusciti a comprendere che i principii filo-

sofici, sopra i quali si fanno poggiare queste scienze, sono falsi e

sono falsi perch& si sono abbandonati i soli veri, che erano stati

raccolti ed insegnati dall'Angelo delle Scuole. Ma vi ha di piu;

non facciamo per vantarci o per darci importanza, ma per dire

quello che e: buona parte de' nostri collaborator! non e da ieri che

hanno cominciato a sostenere questi principii di scienza, ma e da

piu lustri che essi li hanno sostenuti colla pubblica stampa contro

avversarii distinti e contro medici e fisici di chiara rinomanza: e

sappiam dire che qui in Italia anche per parte de' nostri avversarii

si & us! d'andare al fondo delle quistioni e non contentarsi di sfio-

rarle, come sembra farsi altrove, e si e usi ad usare argomentazioni

piu dirette e stringent! per chiarezza e sodezza. Eppure non si 6

mai trovato un vero argomento, che, oppostoci, ci abbia fatto seria-

mente impensierire od abbia scossa anche per un istante la nostra

convinzione scientifica. Noi abbiamo sempre dato ragioni ed esposto

fatti ed abbiamo sempre chiesto a! nostri avversarii ragioni e

fatti, ed essi non hanno mai saputo alle nostre ragioni e fatti op-

porre fatti e ragioni valevoli a distruggere le nostre.

Vedano dunque il Fredault ed il P. Ramiere, che se sostenia-

mo con certa forza e sicurezza la dottrina di S. Tommaso d'Aquino,

e la sosteniamo fino air ultima legittima conseguenza, ne abbiamo
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conquistato in qualche modo il diritto, dopo quindici o venti e piu

anni di studii e di lotta; nel qual tempo, se abbiamo trovato di sem-

pre piu confermarci ne'nostri principii, non & stato tanto per una

maggioremeditazione sugli immortal! volumi delnostro grande Filo-

sofo, quanto pel leggere e studiare attentamente le opere de' nostri

avversarii in iscienza, le opere de'piu celebrati dotti del giorno...

Benche da lungo tempo sulla breccia, noi non siamo stanchi

della difesa; vorremmo certamente la pace, perche e nella pace

che progrediscono le scienze e trionfa la verita. Ma se questa pace

non ci fosse ancora concessa, noi siamo pronti a propugnare la

dottrina che abbiamo preso a difendere, ed a rispondere con argo-

menti e con fatti... Siamo poi costretti a pregare i nostri dissen-

zienti ancor di due cose. La prima e quella di smettere quella con-

suetudine che hanno di parlare in nome della scienza, quasi che essi

soli (sebbene tra loro in molti punti essenziali discordi) sieno i

legittimi rappresentanti della medesima. La seconda si e di leggere

quello che noi scriviamo e di non mostrarsi (e per taluni possiam

dire anche, e non vantarsi) affatto ignoranti delle nostre prove e

delle soluzioni che diamo alle proposte difficolta. Se quest' ultima

cosa non si osservi, saremo costretti a non curare ci6 che si scrive

da loro contro di noi; perche troppo ci costerebbeil dover ripetere

continuamente le stesse cose gia d&tte e provate
L

.

II.

La questione d'Oriente e la guerra dei Russi contro i Turchi, per il

generak GIROLAMO ULLOA. Firenze, tip. della SS. Goncezione, di

Raffaello Ricci, 1877.

Benche questo succinto lavoro sia uscito dai torchii un buon mese

prima che la guerra scoppiasse fra i Russi e gli Ottomani, pure ha

non poca importanza, per quello che FAutore, versatissimo nelle

scienze militari, ha saputo prevedere con occhio sagace e mente

1 La Scienza italiana, Periodico di filosofia, medicina e scienze naturali.

Anno II, vol. II, pag. 40.
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acuta. Con brevi parole giudica egli la celebre questione d'Oriente,

che oggi dal volgo del politic! si esprime col grido: fuoriibarbari!

Ma, chiede francamente 1'Ulloa, son forse iTurchi piu barbari

dei Cosaccbi, che si avanzano per sostituirli? Son forse Safvet Fascia

e Midhat Fascia piu intolleranti di Bismark e di Gortschacoff ? Me-

nano forse in prigione i Turcbi e cacciano in esilio i Vescovl cat-

tolici, come si fa in Germania, oppure schiacciano sotto i piedi dei

loro cavalli i poveri cristiani, che, disarmati ed in ginocchio, sup-

plicano che non si violino i loro santuarii, come non e guari ban

fatto i Gosacchi in Polonia ? Poi conchiude che, dietro le appa-

renze della questione d'Oriente, si ascondela vera questione, che e

quella della rivoluzione sociale. Due principii, seguita egli, sono

in discussione e si disputario il mondo : quello della vecchia societa,

che riconosce Iddio, 1'autoritk e quindi la giustizia che da esso

emana ;
e quello della nuova societa, che e atea e percio riconosce

la forza,da cui scaturisce il diritto. Dal che egli presagisce grandi

mali per 1'Europa; mali, di cui il dramma della guerra d'Oriente

non e che il primo atto.

Non meno savio e il quadro politico che egli fa, a grandi scorci,

delle relazioni che hanno le maggiori Potenze fra se e coU'Oriente

in questa guerra. Ma notevole 6 quello che dice dell'Inghilterra,

quando si pensi che lo ha detto, innanzi che i Russi valicassero il

Pruth e principiassero le ostilita. L'Inghilterra sa che il Russo

non e forte abbastanza per giungere a Gostantinopoli, e percio fara

del suo meglio perche la guerra resti circoscritta nell'Impero turco;

mentre poi, co'suoi mezzi indiretti, soccorrera d'ogni maniera il

Turco: e cio finche il Russo non sia estenuato ed inabilitato di con-

tinuar la guerra. Ma se la sorte delle armi arridesse alia Russia,

allora 1'Inghilterra, senz' altro attendere, metterebbe il peso della

sua spada nella coppa della bilancia.

Pero la parte maggiore e migliore di questo assennato studio con-

getturale sta nel provare, che il Russo non sara potente da solo a

debellare il Turco; contro la opinione del volgo, che stimava la dis-

fatta degli eserciti ottomani e la presa di Costantinopoli negozio da

pochissimo, e opera quasi di una passeggiata militare.

L'Ulloa non tralascia di considerare alcuno dei grandi vantaggi
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che i modern! progress! delle ferrovie, delle arm!, della tattica

paiono assicurare alia Russia ed a' suoi immmerevoli e discipli-

nati guerrieri. Ma esaminando, con fredda ragione, la natura del

luoghi, le condizioni del paesi e le qualita marziali delle soldate-

sche turche, ne deduce che quest! vantaggi si ridurranno a ben pic-

cola cosa. Se e facile oggi, conclude poi egli, d' invadere uno

Stato, sviluppando rapidamente immense forze, non e del par! facile,

anzi e difficilissimo di poter combattere lunga guerra. Per nutrire

i suoi colossal! eserciti, spars! su vastissimi scacchieri di guerra,

oggi Finvasore bisogna che spenda tesori. Che dire della Russia non

ricca, ne florida, obbligata di combattere in povero paese? La nostra

supposizione, adunque, che 1' Inghilterra calcoli sull' esaurimento

delle risorse della Russia, per intervenire diplomaticamente, o per

sostenere militarmente 1'integrita dell'Ioipero ottomano, anoisem-

bra esser fondata su buone ragioni politico -militari.

E non puo negarsi che il fatto ha sinora giustificate le sapienti

prevision] del generale Ulloa. Non considerata la imperizia dei su-

premi duci russi, che hanno perduta, con incredibili avventataggini,

la campagna di quest' anno, tali e tante sono state le difficolta in-

coatrate dalle milizie loro nella Bulgaria, che, nulla ostante la spesa

di forse due miliardi, si son trovate scarse e mal fornite di viveri

e in gravissime strette, di rincontro a! Turchi che le hanno quasi

sempre battute.

II disprezzo che tutti generalmente mostravano del valore e della

forza dei Turchi (disprezzo che avevan pure gli eserciti dello Czar,

ed e lor costato si caro) non era nell' animo del dotto generale Ulloa,

il quale, dopo accennato alia storia della guerra del 1828, cosi,

prima di questa, parlava della potenza ottomana. I Turchi son

forti di oltre 400,000 eccellenti soldati, inorgogliti dai recenti loro

successi nella Servia, armati con fucili a retrocarica, con 850 can-

non! Rrupp, e sostenuti da una riserva di circa 300,000 uomini :

le loro fortezze sono bsn munite ed in ottimo assetto di guerra ;
il

loro Governo e incoraggiato alia resistenza dall' Inghilterra, che gli

somministra armi, danaro, macchinisti ed uffiziali per la flotta
;

e

sopra tutto poi il loro naviglio da guerra vuolsi che sia superiore

a quello russo. Ed e la signoria dei Turchi sul mar Nero, od almeno
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I'equilibrio delle forze navali del due belligeranti, che fara protrarre

di molto la lotta, poiche la Russia potra difficilmente alimentare la

guerra, e perci6 farla sollecita e vigorosa.

Ma diremo sinceramente, che il bravo scrittore di strategia fal-

lisce in un punto, in quello cioe nel quale divisa a larghi tratti la

scacchiere militare d'Europa e d'Asia, nel quale probabilmente si

doveano azzuffare i due eserciti. II fallo pero gli e di molto onore;

giacche era a lui impossibile prevedere che la raisteriosa indolenza

di Abdul-Kerim, generalissimo dei Turchi, avrebbe lasciata non

difesa la fortissima linea del Danubio; e lo stato maggiore russo,

dopo valicato^quasi senza colpo ferire il periglioso fiume, avrebbe

commesso quel cumulo di errori, che ha scontati con tanto sangue

in vetta ai Balcani e intorno alia terribile Plewna, vero sepolcra

delle falangi moscovite. Per altro anche questa porzion dell' opu-

scolo si legge con molto gusto, poiche da lume ad intendere

quale sia e quanto formidabile il campo, nel quale avran da consu-

marsi, innanzi di conquistarla, i cupidi agognatori della
perla

del

mondo, che e Gostantinopoli col suo Bosforo.

Noi ci rallegriamo coll' illustre generale Ulloa, per questo suo

lavoro, che onora veramente Tingegno ed il buon senso italiano, e

ci auguriamo che altri simili ne escano dalla sua dotta penna, la

quale sa unire insieme tanta schiettezza e tanta chiarezza, in ma-

terie non sempre adatte aH'intelligenza comune.
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ANNAll della SS. Vergine di Lourdes, pubblicati dai zelatori del

culto della Immacolata Concezione in S. Nicola da Tolentino.

Anno III. 12
a
Dispensa. Napoli, Tipi Del Tasso, 1811. In 16. di

pagg. 24.

Gli Annali della SS. Vergine di ganza della forma. Lo raccomandiamo

Lourdes, ehe vengono pubblicati perio- caldamente a tult'i divoti della Santis-

dicamente in Napoli, hanno chiuso il loro sima Vergine, e massime ai giovani, alia

tcrzo anno col fascicolo di luglio. Chi culturade'quali una parte del Periodico

ha tenuto dietro insino ad ora a que- e diretta. Esso esce alia luce una volta

si' egregio Periodico, sara rimasto non al inese in un fascicolo in 8 di circa

meno contento della sostanza delle 28 pagine. II prezzo di associazione

cose, specialmente per la copia e va- annuale, che comincia il 25 agosto, e

rieta delle notizie in esso contenute, di L. 2. 40 per la citla, e di L. 3. 00 per

che per la propriela e sufficiente ele- le province d'llalia.

BERARDINELLI GIUSEPPE MARIA La questione del tempo. Pio IX

e Grande, ed e il solo Grande del secolo XIX? (Estratto dal Pe-

riodico di Milano La Scuola Cattolica, Anno V, vol. X, quadernoLV).
In 16. di pagg. 12.

II chiaro Autore, dopo aver dimo- e de' principii sociali, il vero Grande

strato, si dal lato negative come dal del nostro secolo. Siamo sicuri che,

positive, in che consisle la vera gran- falta eccezione de
?

nemici, per sistema,

dezza, richiama gli sguardi sopra la della Ghiesa e della Sociela, nessuno

meravigliosa figura di Pio IX, per ad- vorra conlraddire alia luminosa dimo-

ditare in lui, colla luce delle sue opere strazione dell' illustre Ganonico.

in difesa della Religione, della morale

BONCOMPAGNI B. Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze

matematiche e flsiche, pubblicato da B. Boncompagni, socio ordi-

nario dell'Accademia Pontificia de'nuovi Lincei ecc. Tomo X. Giu-

gno e luglio 1811. Roma, tip. delle scienze matematiche e lisiche,

Via Lata n. 211 A. 1811. Due fasc. in 4, ciascuno di pagg. 60.

DARRAS G. S. Storia generalo della Chiesa, dal principio del-

1' era cristiana ai nostri giorni, descritta dall' abate G. S. Darras,

Vic. Gen. d'Aiaccio e di Nancy, ecc. tradotta sulla edizione in fran-

cese dal sacerdote Severino Ferreri. Volume I. Torino. Cav. Pietro

Marietti tip. Pontif. ed Arciv. 1811. In 16. di pagg. 600. Prezzo

lire 4. 50.

Non sapremmo far meglio a dare e giudizioso Programma, col quale vie-

una giusta idea della bell' opera del ne raccomandata dall'Editore italiano.

Darras, qui sopra annunziata, e de'pregi Ed eccolo nella sua interezza. Nulla

di cui e adorna, che riprodurre il breve di piu importante, dopo il Domma e la
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Morale che la Storia della Religione,

tanto piu ai di nostri, che troppo e

facile incontrarsi in autori che o falsano

o travisano gli avvenimenti della Chiesa,

cercando di oscurare anche le piu splen-

dide geste del Papi. D'altra parte ne

sempre ne da tutti si puo facilmente

ricorrere ai grand! lavori storici del

Rohrbacher e simili, ne possono bastare

all'uopo certi stringati compendii che

meglio si chiamerebbero indici o sunti

di storia. Mi parve dunque ottimo pen-

siero quello di dare nella nostra favella

il lavoro storico del chiaro Ab. Darras,

che sta in mezzo ai troppo piccoli com-

pendii ed ai grandi lavori, sicche pu6
servire molto bene ai sacerdoti, ai gio-

chiara e giusta dei fasti della Ghiesa

cattolica, intorno alia quale si aggrup-

pano tutti gli avvenimenti del mondo
da Gesu Gristo in poi. Mi trovai anche

incoraggiato a preferire quesl'autore sia

per Fapprovazione avutane dal Santo

Padre Pio IX con breve dell'8 agosto 1855

non che dall'E.mo Card. Arcivescovo di

Bordeaux e da molti altri Arcivescovi

e Vescovi distintissimi, sia per 1'esilo

immenso incontrato nella sua patria, ove

ben nove copiosissime edizioni si fecero

in 18 anni. La versione italiana viene

eseguita dal chiaro sacerdote Severino

Ferreri sopra la nona edizione dall'Au-

tore, diligenternente riveduta ecorretta;

e ne seguira la slessa divisione in 4

volumi.vani chierici ed ai laici per farsi un' idea

D'AVAN/0 BARTOLOMEO Dell'ordine soprannaturale. Discorso

apologetico dell'Emo e Rmo Cardinale di S. R. C. Bartolomeo

D'Avanzo, Vescovo delle Diocesi di Calvi e Teano. Recitato nel

giorno 2 giugno 1811, terzo del solenne Triduo celebrate nella

Basilica di S. Pietro in Vinculis, ricorrendo il faustissimo Giubileo

Episcopale del N. S. Padre Pio PP. IX. Roma, tip. di Enrico Si-

nimberghi, Piazza Nicosia, n. 46. 1811. In. 8. di pagg. 40.

Gi duole che questo Discorso del primo nella incarnazione del Verbo

elerno ;
e del secondo nel sagrifizio del

Verbo incarnato sulla Croce. Pietro e

V amico dello Sposo, a cui questi affldo

la sua diletta pel tempo di sua assenza;

e Pietro, per divino comando, lego lo

stesso ufficio ai suoi successor! de'quali

Pio IX e il 262. Questi si dimostr6 non

solo AMICO, ma tra' piu fedeli nel com-

pierne le parti. II che dimostra con un

quadro a rapide ma vivaci pennellate

delle gesle principal! dell' immortale

dottissimo Cardinale non ci sia perve-

nuto a tempo per fame il piu bello or-

namento della Bibliografia del Giubbileo

episcopate del Santo Padre. Felicissimo

ne e il concetto, il quale consiste nel-

1'opporre alia odierna eresia, che e

1'assoluta negazione del soprannaturale,

Paffermazione di esso nel duplice spori-

salizio : del Verbo divino colla umana

natura e del Verbo incarnalo colla Chiesa;

rivelantisi 1'uno e Pallro nel ricordo

della consecrazione episcopate del San-

to Padre. Sodo per dottrina e pieno

per ricordi storici e lo svolgimento di

questo concetto. Accennate brevemente

le figure e i simboli, onde nell'antico

Testamento fa adombrato il doppio

sponsalizio, dimostra 1' avveramentb del

Pontefice, alle quali mette in riscontro

la predilezione che lo Sposo gli ha di-

moslro, proteggendolo in tulti i suoi

atti, e concedendogli una longevita pri-

vilegiata. Conchiude con augurii e spe-

ranze di giorni migliori per la Chiesa

e pel Papato.

DE CURTIS GENNARO MARIA II mese del SS. Cuor di Gesu, di-

retto alia santiflcazione dei seminaristi, per cura del sac. Gen-
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naro Maria De Curtis, Prefetto di spirito nel Seminario urbano

di Napoli. Napoli, tip. dell'lncora, in S. Giorgio magg. 1817. In 16.

pice, di pagg. 480. Prezzo lire 1, per posta lire 1. 10.

DELAMA DIONISIO Tractatus de iustitia et iure ad usum cleri-

corum Seminarii Tridentini concinnatus a Dionysio Delama phil.

ac S. theol. doctore et in eodem Seminario theol. mor. profes-

sore. Tridenti, typis J. B. Monauni editoris, 1871. In 8. di pagg. 414.

La ragione che consiglio al chiaro si restringe unicamente a coteste dif-

Autore di mettere a stampa questo ferenze, ma compila un trattato in se

compiuto, nel quale sono esposte con

grande ordine, ampiamente e colla guida

de'doltori piu autorevoli, tutte le ma-

terie che si riferiscono ad un soggetto

cosi vasto e tanto irto di difficili ed in-

trigate quistioni. I professori segnata-

Trattato speciale de luslitia et iure,

che suol far parte de'corsi di Teologia

morale, fu la necessita di provvedere

alia istituzione de'chierici del Triden-

tino, dove ha valore il Codice austriaco

diverse su mollissimi punti dalle le-

gislazioni di altri paesi. Ma cio non fa

che il libro non possa riuscire utilis-

sirno anche allrove. II chiaro Aulore non

mente ne possono avere grandissimo
aiuto.

DELUCCHI PAOLO Delia vita dei santi raartiri Nazario e Celso,

con appendice di alcune notizie topograflche storico-ecclesiastiche

di Avenzano, per Paolo Delucchi, arciprete. Genova, tip. Arcive-

scovile, 1871. In 18. di pagg. 232.

La scarsita delle notizie e la lon-

lananza de' tempi ha fatto si che gli atti

de'primi eroi del Gristionesinio il piu

delle volte venissero in gran parte alte-

rati da falsi racconti, che non e punto fa-

cile sceverare dai veri.E questo e incon-

trato piu che mai ai martiri del primo

secolo Nazario e Gelso, la vita de'quali,

per la celebrita appunlo della lor fama

e 1'ampiezza del culto goduto da anti-

chissimi tempi nella Chiesa, e forse

delle piu guaste da apocrife leggende.

II chiaro Arciprete Delucchi si e preso

1'impegno di ridurla, per quanto era

possibile, alia verita storica, consul-

lando e paragonando tutti gli scrittori

piu serii delle lor geste; cribrandone

con accurate critica le notizie, e distin-

guendo le vere dalle false e probabili. Cio

come storico: ma egli ha mirato altresi

alia utilita morale do'suoi lettori, e a fine

di procurarla piu certa e copiosa, si e

studiato, secondo le occasioni, di ag-

giungere opportune considerazioni, per

insegnare colPesempio di quegl'incliti

martiri il modo pratico di trionfare del

mondo e degli altri nostri spiritual!

nemici in mezzo alia corruzione della

odierna societa. Un altro pregio ha il

libro del chiaro Arciprete; ed e un'il-

lustrazione storica, aggiunta per modo

di appendice, della terra di Avenzano,

di cui ha la cura, e che venera que'Santi

come suoi principali Protettori. Esso la

divide in tre parti: nella prima fa la de-

scrizione topografica del paese e ricorda

i suoi principali prodotti; nella seconda

ne racconta brevemente la storia,facendo

onorevole menzione de' suoi piu bene-

meriti cittadini; e nella terza finalmente

raccoglie le notizie ecclesiastiche e re-

ligiose che la riguardano, fra le quali

un elenco degli Arcipreti da cui e stata

governata; e di alcuni di essi aggiunge

anche i cenni biografici.
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DE TOMA DOMENICO Vedi PRADEL ANDREA.

FABRIS CRISTOFORO Liriche sacre di Cristoforo Fabris. Milano,

stabilimento tip. Ditta Giacomo Agnelli nell'orfanotrofio ma-

schile, 1877. In 8. pagg. 91.

FERRERI SEVERING Vedi DARRAS G. S.

FERRI MANCINI FILIPPO Manuale di genealogia per la storia del

medio evo e moderna, compilato dal Dottore Filippo Ferri-Man-

cini, professore di storia nel Liceo Campana di Osimo. Seconda

edizione ampliata e corretta. Parte seconda. Indice delle Dinastie.

Osimo, tip. Quercetti. Fasc. in 4. di pagg. 28. Prezzo di questa

parte seconda lire 1. 40.

Dell' importanza di questo studio deramo un cenno sufficiente nell' annunziarne

la prima parte.

GALLO GAETANO Sacri panegirici e sermoni per Gaetano Gallo,

canonico decano della cattedrale di Castellammare di Stabia. Car

stellammare, tip. Di Martino, 1877. In 8. di pagg. 262. Prezzo lire 3.

I pregi che abbiamo scorti ne' pane- timo capo, il chiaro Oratore alcune

girici e ne' discorsi del chiaro Canonico volte si lasci travolgere dalla foga del

Gallo, sono la propriela negli assunti, e discorso oltre i limiti del conveniente,

la facondia nella loro esposizione. Ci dando un po'nel genere declamatorio,

sembra per6 che, rispetto a quest' ul- e che non sempre la lingua sia correlta.

GHIRARDI GIO. BATTISTA II santuario della Consolata in Torino,

ossia cenni storici sui prodigiosi avvenimenti intorno alia sco-

perta dell'immagine taumaturga di Maria SS. con alcune brevi

nozioni sall'antico Priorato di Sant'Andrea, per Ghirardi Gio. Bat-

tista. Torino, 1877, tip. e libr. Binelli e C., via Doragrossa 18, e

Botero 8. In 16. di pagg. 384. Prezzo lire 1. 50.

GIULIARI GIAMB. CARLO Vita di S. Zenone vescovo di Verona da

critici monumenti ed in ispezialita da'suoi sermoni, col Catechismo

Zenoniano e scelta di sentenze, per Giamb. Carlo Giuliari Can.

bibliotecario. Verona, tip. S. Giuseppe di A. Merlo, 1877. Un vol.

in 16. di pagg. 160. Prezzo cent. 80.

Lasciate da parte le mal sicure leg- al popolo, e de' frutti uberlosi .che ne

gende, il chiaro Autore si studia di veniva raccogliendo. Alia narrazione

raccogliere quel piii di certo o di soda- della vita fa seguito il calechismo ze-

menteprobabile, che autentici document! noniano, che e una fedele esposizione

dell'antichita hanno tramandato della della dottrina, da lui predicate), intorno

vila di san Zenone e de'suoi miracoli, a'dommi principali del Cristianesimo,

o sia in vita o sia dopo morte. La parte alle massime piu capaci d' incutere e

poi che riguarda il suo ministero epi- mantenere il santo timor di Dio, ai-sacra-

scopale, ed e la piu piena, la desume menli, alia divozione alia gran Madre di

da'suoi sermoni, essendo questi una fe- Dio. Chiude 1' opuscolo una collezione

dele espressione della sua predicazione, di scelte sentenze, ricavate dalle opere

delle allre sue opere di zelo in mezzo del Santo.
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JVCEVIC' MATTEO Breve geografia della Palestina, compilata

dall'Ab. Matteo Jvcevic' Traguriente, emerito I. B. Direttore del

Ginnasio Superiore di l
a
classe in Xara. Seconda edizione riveduta

e aumentata. Zara, tip. di G. Woditzka, 1871. In 16. di pagg. 12.

NEPOTI LUIGI -- Orazioni panegiriche del Can. Luigi Nepoti. Bo-

logna, tip. Areivescovile, 1811. In 8. gr. di pagg. 262. Prezzo

lire 2. 50. Dodici copie lire 25.

Non farerno incite parole nel com- scolpire il carattere speciale della san-

mendarei panegirici delchiaro Canonico tila di quel personaggio di cui tesse

Nepoli. Diremo in generate, che essi, a 1'elogio, o lo spirito particolare di quella;

nostro giudizio, raggiungono convene- feslivita religiosa intorno a cui ragiona

volmente il fine, al quale cotesto genere confermare 1'assunto con opportuni ar-

di sacra eloquenza e direlto; quello gomenti, e lumeggiarlo co' colon di uno

cioe di onorare la memoria de'grandi slile generalmente corretlo ed elegante;

eroi del crislianesimo, e di muovere i e dove direttamenle dove indireltamente

fedeli a venerarla, colla imitazione se- cogliere 1'occasione d'insinuare negli

gnalamente delle loro virtu. Ad otlenere uditori 1'amore e il desiderio delle cri-

questodoppio intenlo, 1'egregio oratore sliane virtu,

procura in ognuno de'suoi discorsi di

OLMI GASPERO L'alleanza cristiana. Proposta meditata e scritta

sul monte Garmelo, dal sacerdote D. Gaspero Olmi. Geneva, tip.

arcivescovile, 1876. In 16. pice, di pagg. 62. Prezzo cent. 12.

- Fiori di S. Agnese V. e M. per ogni giorno dell' anno. Per G. Olmi.

Genova, tip. arcivescovile 1876. In 16. pice, di pagg. 10. Prezzo

cent. 10 per posta.
- Manuale dell'operaio cattolico, Per G. Olmi. Genova, tip. arcive-

scovile, 1811. In 16. pice, di pagg. 206. Prezzo cent. 30, e cent. 35

per posta.
- Un duca cappuccino, ossia cenni sulla vita di Alfonso III, Duca

di Modena, conosciuto nella religione dei PP. Cappuccini col nome
di P. Gio. Battista d'Este. Per G. Olmi, Genova, tip. arcivesco-

vile 1811. In 16, pice, di pagg. 86. Prezzo cent. 15, per posta
cent. 20.

PAIELLI LUIGI ANTONIO Institutions theologiae dogmaticae, quas
in usum Seminarii Bipani concinnabat Aloisius-Antonius Paielli

Benedictiensis S. Theologiae et iuris utriusque doctor ecc. Vol. I.

Napoli, Uffizio delle opere di Scotti-P^gliara, Via Orticello 9. In 8.

di pagg. 240. Prezzo lire 3, per 1'estero lire 3. 50.

Cred'amo che il ch. Prof. Paielli 1'incaricodi comporre in servigio delle

abbia sciollo assai bene (per quello al- scuole un corso di teologia. Questo e

meno che possiamo giudicare da questo dall' una parle di comprendere in breve

primo volume) uno de'piu diflicili pro- spazio la vasla maleria di quell' altis-

blemi, che si presentino a chi si assume sima scienza, senza che nulla vi manchi

Serie X, vol. IV, fate. 655 6 28 settembre 1877
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di ci6 che conviene ad una compiuta

istituzione; e dalPaltra difarlo con luci-

dita di esposizione e con tutto rigore di

metodo scientifico. Ed eccone la pruova.

II volume annunziato non si estende

piu in la di 240 pagine ;
e pure vi sono

compresi i trattati della tradizione e

della Scrittura, della Chiesa, del Primato

di Pietro e de' Roman! Ponlefici suoi

successor], finalmente dell' analogia fra

la ragione e la fede. Gli abbiamo scorsi

attenlamente; e con noslra non piccola

soddisfazione abbiarn veduto corae in si

angusti limiti il ch. Autore ha saputo ac-

cogliere il piu e il meglio che intorno a

lali soggetti si suol dispulare; e cio con

rara perspieuila e dando alle dimostra-

zioni una singolare efflcacia. Or come

cio? Egli giustamente si e persuaso,

che il Professore ha pur qualche parle,

e forse la piu importanle da compiere;

dev' essere una guida, sicura si, ma non

altro che una guida nell'ammaestra-

mento della giovenlu. Lascialo dunque
al Professore il compile di recare alia

distesa i tesli scritturali, de' quali ven-

gono accennati per lo piu soltanto i

luoghi, ed usati allri metodi compen-
diarii per le citazioni de'Padri, il suo

studio principale e quHlo di concepire

sotto il punto di vista piu complessivo

e piu logico le lesi, di scegliere i piu

eflicaci argomenli a dimoslrarle e dare

ad essi la maggior forza possibile nel

loro svolgimento dialettico. Nel che ci

pare sia riuscito assai bene. Solo av-

vertiamo che un metodo cosi serrato,

benche non manchi per nulla di chia-

rezza, ha pero bisogno di buoni profes-

sori, e di giovani, ai quali non faccia

difetto ne una buona islituzione filoso-

llca, ne sufficiente ingegno.

e che il corso, per conseguenza, gli

PAIELLI LUIGI ANTONIO Delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato.

Per Tarcidiacono Luigi Antonio Paielli, professore di Teologia nel

Seminario Vescovile di Ripatransone. Napoli, estratto dalla Rivista

religiosa La Scienza e la Fede, anno XXXVI-XXXV1I, Serie IV,

Voll. IV-V, 1816-1817. In 8. di pagg. 110.

Non fu mai tanto necessario, quanto vera societa, divinamente istituita, mo-

ai tempi nostri, mettere in guardia i fe-

deli contro quelle dottrine, le quali ten-

dono ad oscurare, od anche a pervertire

nelle lor menti il vero concetto della

Ghiesa e de'diritti che le competono.
Cio si sono studiati di fare i buoni cat-

tolici con varie opere, delle quali non

abbiamo mancato di tenere informati i

noslri lettori tulte le volte che ci sono

venute a notizia. Ed ora siamo lieti di

annunziar loro questa del chiaro Pro-

fessore Paielli intorno alle relazioni fra

la Chiosa e lo Stato, di cui per altro il

presente volume contiene sollanto la

prima parte. In essa, stabilita da prima
la diversa natura, il diverse fine, e i

mezzi per conseguenza diversi dell' una

e dell' altro, ne deduce che la Chiesa e

ralmente necessaria,universale, e perci6

indipendente dallo Stato. Onde si ep-

palesa assurda la mariiera de'Regalisti

di considerare la Chiesa come uno Slato

riello Stato: il che e ancora coatrad-

cletto dagli argomenti storici ed etno-

grafici. Or se la Chiesa e per se societa,

indipendente dallo Stato, non puo man-

carle il triplice polere, legislalivo, giudi-

ziario, e coercitivo o penale : lo dimostra,

la ragione, 1'autorita delle divine Scrit-

ture, e la pratica costante della stessa

Chiesa, sin da' tempi apostolici. Ma qual

e poi il soggetto dell'autorila e giuris-

dizioneecclesiastica?Collostessogenere

di argomenti il chiaro Autore dimostra,

che essa risiede tutta nel Romano Pon-

tefice, e partecipala nell'ordine episco-
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pale. Queste verita, che egli direlta- di quello principalmente, che ora dalla

inente pruova con molta evidenza ed setta dominanle si vorrebbe tradurre in

efficacia di discorso, sono da lui anche pratica, il qualc attribuisce al popolo il

indiretlamente confermate colla vilto- dirilto delle elezioni ecclesiastiche.

riosa confutazione de' contrarii errori, e

PERETTI GIOVANNI BATTISTA La Chiesa e lo Stato, opuscolo

del sacerdote Peretti Giovanni Battista parroco prefetto di Cal-

tignaga ecc. Novara, tip. de'fratelli Miglio fu Gaudenzio, 1811.

In 8. di pagg. 12.

Delia importanza del soggetlo, si- sima importanza pralica. Queste sono :

mile nella sostanza a quello dell' opu- il diritlo d' insegnamento che compete

scolo precedente, non e necessario dir alia Ghiesa; quello di non essere impe-

allro. Anche la traltazione de'capi prin- dita nella scelta e nella educazionedegli

cipali, si per la qualita degli argomenti, aspiranli al ministero ecclesiaslico; la

come pel modo di farli valere 1'asso- stolida calunnia che 1'aceusa di promuo-

raiglia non poco; salvo che questa e vere la rivoluzione; finalmente i criterii

assai piu succinta e popolare, e quindi onde conoscere quali sieno i-veri nemici

piu accessibile alia comune intelligenza. della sociela. Facciarao voli chs anche

Ma oltre a queste nozioni generali, il qiies' opuscolo abbia un largo giro fra

chiaro Autore si occupa di proposito di il popolo.
alcune question! particolari, di grandis-

PK/ARDO GIUSEPPE Emilio, ossia Fincredulita. Operetta popo-
lare del Prevosto Giuseppe Pizzardo da Savona. Bologna, tip. Pont.

Mareggiani, 1811. In 16. pice, di pag. 214. Prezzo cent. 50.

PRADEL ANDREA Manuale del santissimo Rosario, contenente le

eccellenze di questa divozione, le sue indulgenze, le pratiche e

scelti miracoli, pel R. P. Andrea Pradel de' frati Predicatori ecc.

tradotto dal Rev. P. Fr. Domenico De Toma del medesimo Ordine:

Barletta, tip. V. Vecchi e soci, 1816. In 16. di pagg. 406.

PURGOTTI SEBASTIANO -- Riflessioni di Sebastiano Purgotti in-

torno al discorso Cosa e la fisioloyia? prolusione del prof. Ales-

sandro Herzen, letta nell'Istituto Superiore di Firenze nel 1811.

Perugia, tip. di V. Bartelli, Piazza V. E. n. 4. 1811. In 8. di pagg. 32.

Abbiamo letto con molto gusto le trionfale altretlanto evidente, del mo-

dotte rijlessioni del chiaro Purgotli, derno materialismo, il quale pretende

sopra la prolusione del prof. Herzen. di far punlello della fisiologia al suo

Esse sono una confulazione, quanlo assurdo sislema.

RAFFAELLI FILIPPO II monumento di Papa Gregorio XII ed i

suoi donativi alia cattedrale basilica di Recanati. Memoria con

documenti del Marchese Filippo Raffaelli, Bibliotecario della Co-

munale di Fermo ecc. Fermo, stab. tip. Bacher, 1811. In 8. di

pagg. 24.
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RONCA.GLI GIUSEPPE GAETANO Delia limitazione delle parrocchie

in relazione al diritto pubblico dello Stato. Osservazioni sopra un

caso pratico, dell' aw. Giuseppe Gaetano Roncagli. Bologna, tip.

Pontif. Mareggiani, 1811. In 8. di pagg. 20.

Questo discorso fu letto dal ch. Av- delle parti. La quistione era, se dovesse

riconoscersil'aggregamento di una parte

della Parrocchia di S. Michele di Capu-

gnano a quella di Porretta, che il Car-

dinale Arcivescovo, per facolla avutane

dal Sommo Pontellce, avea mandate ad

eflfetto. Dopo quesla esposizione, fatta

con brevila e somma precisione, Pil-

lustre oratore parla in generale della

pia Opera, di cui mostra la somma ne-

cessita in questi tempi di persecuzione
contro la Ghiesa; ed esorla con calde

parole i membri che la compongono a

promuoverla con tutte le loro forze, a

dilatarla, e procurare con tutt' i mezzi

legali, che essa consegua il fine pel

quale e stata istiluita.

vocato Roncagli nelP adunanza del Con-

tenzioso Caltolico del 27 maggio del

corrente anno in Firenze
;

dov' egli

rappresentava PUflicio costituito in Bo-

logna nel medesimo intendimento,quello

cioe di accorrere alia difesa de'beni

ecclesiastic] ;
e che aderiva all' Uflicio

centrale di Firenze. Invitato pertanto a

dir qualche cosa di cio che i berieme-

rili colleghi di Bologna avessero gia

operate in pro degP interessi della Ghie-

sa, egli nell'accennato discorso prese

ad esporre una causa ecclesiastica, ulti-

mamenle trattata davanti al tribunale di

Bologna, difesa da valenti giureconsulti,

decisa favorevolmente dal detto tribuna-

le, e passata in cosa giudicata per accordo

ROSATI PIETRO -Ornithogonia. Carmen didascalicum PetriRosatiln-

teramnatis, in certamine poetico laudatum et sumptu Legati Hoeuff-

tiani editum. Amstelodami, apud C. G. Van der Post, MDCCCLXXVII.

In 8. di pagg. 20.

Godiamo annunziare questo bel

carme del chiaro P. Rosati, leggendo

il quale ci sembr6 quasi aver sotto gli

occhi un brano delle Georgiche di Vir-

gilio : tanla e P eleganza dello stile, la

ROTELLI LUIGI Elogio funebre del Conte Giancarlo Conestabile

della Staffa, detto dall'Arcid. prof. Luigi Rotelli, nella Chiesa di

S. Agostino, il 21 agosto 1811. Perugia, tipografia G. Boncompagni

e C. 1811. In 4. di pagg. 36.

II 21 luglio di quest' anno, nella

persona del Gonte Giancarlo Conesta-

bile, Perugia perdette la piu bella delle

sue glorie contemporanee e Pllalia uno

dei piu eminenti archeologi che P ab-

biano illustrate. Una indomabile malattia

lo rapi, a soli cinquantaquattro anni di

eta. 11 chiaro sig. Arcidiacono Rotelli,

nel tessere questo elogio alia memoria

leggiadria delle immagini e la venusta

dei colorito poetico. Gli sono ben do-

vute le lodi de'dotli giudici del con-

corso e 1'onore della elegante edizione,

fattane a spese del legato dell' Hoeufft.

di cosi insigne defunto, si e dovuto cir-

coscrivere a lumeggiare le sole qualita

che lo rendevano, in cospetto del pub-

blico, piu degno di lode; quella di dot-

tissimo archeologo, specialmente nelle

materie elrusche, quella di specchiato

citladino e quella di verace cattolico. Per

quanto le angustie dello spazio glielo

hanno consentito, non puo negarsi che

P Oratore ha con eccellenza raggiunlo

il suo scopo. II solo cenno degli studii
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fatti e del lavori o preparati o gia pnb-

blicati dal Conestabile, nel corso di una

vila cosi breve, desta veramcnte mara-

viglia, e prova die questo esimio scien-

zaio era fornito di una tempra d'ingegno

e di una tenacila di proposili fuor del

comune. Chi ha come noi conosciuto

personalmente il lagrimato defunto, puo

dire che delle nobili virtu e della pro-

fonda religione sua il valoroso Oratore

non ha potato dire 1'un cento. Noi ben

di cuore uniamo il nostro al compianto

di quanti ebber caro e stimarono, pei

suoi alii pregi, il Conestabile. Sopra

tutto ci place di rendere pubblico omag-

gio alia sua fede ed al suo sincere calto-

RUMI S. A. Prelezione ad un corso di flsica, per il prof. S. A. Rumi.

Sassari, tip. Azuni, 1811. la 8. di pagg. 58. Prezzo lire 1.

SORO-DELITALA CARMINE Profili di una storia sulla legislazione

in Sardegna, per 1'avv. Carmine Soro-Delitala. Roma, tip. fratelli

Pallotta, Via dell'Umilta, n. 86, 1877. In 8. gr. di pagg. 51.

Piuttosto che una storia compiula che illuslra abbaslanza la storia della

licismo, sul conto del quale, se un po' di

nebbia si pole temere forma ta da qualche

suo scritto, noi fummo i primi a rico-

noscere che era di apparenza e non

d'altro, ed effelto di piena buona fede

o di non savio consiglio riccvuto da

chi aveva obbligo di darglielo relto;

sebbene amichevolmenle lo combatles-

simo, per menomare le pericolose im-

pressioni che avrebbe potuto produrre.

La morte santamente crisliana ch' egli

ha fatta, ha coronata una vita, che pu6
additarsi per modello ai gentiluomini,

ai letterati, ai padri di famiglia, ai cit-

tadini d'ogni grado e d'ogni condizione.

della legislazione in Sardegna, il chiaro

Autore si e proposlo di fame unabbozzo,

o per compiere di poi egli stesso il

lavoro, o perche altri ne prenda i primi

element! sopra cui lavorare. Egli di-

vide lulta la materia in quattro pe-

riodi di tempo: il primo periodo corre

dalle anliche colonie venute in Sardegna

insino all'impero di Gostantino Magno;

il secondo, dalla discesa de'Barbari in

Sardegna fino alia caduta del governo

de' Giudici ed allo stabilimento del do-

minio aragonese; il terzo, da cotesto

dorninio fino al passaggio della Sarde-

gna fra gli Stali della Gasa Savoia
;

il

quarto va fino alle riforme giuridiche e

politiche del Re Carlo Alberto nel 1848.

II ch. Autore in tulto queslo suo studio

fa prova di gran diligenza nelle ricer-

che storiche, di critica assennata nel-

1'esame de'documenti, e di molla dot-

trina legate ne' suoi giudizii compa-
rativi. II suo lavoro, anche cosi come

e, raggiunge lo scopo inteso da lui, per-

legislazione Sarda. Gi perdoni per6, se

non possiamo convenire in tutte le sue

opinioni. Una esplicita eccezione cre-

diamo doverla fare per cio che afferma

a pag. 35, in cui, lamentate alcune vere

disorbilanze di pene a'lempi de'Giudici,

esce in questa sentenza. L'indole del

tempi ed il generate pervertimento del

diritto punitivo, che solo a'giorni nostri,

comprendendosene la vera natura, s'in-

spiro al principio salutare della corre-

zione, abbandonando 1'altro dell'espia-

zione e della vendetta, rendeano quasi

inevitabili i lamentati abusi. Verissimo

che la pena, quando, e perquanto e pos-

sibile, dev' essere indirizzata anche alia

correzione del reo. Ma, in primo luogo,

non e questo il fine unico della pena: se

cosi fosse, tulti coloro, de' quail, moral-

mente parlando, non puo sperarsi la cor-

rezione, ch'e quanto dire i piu malvagi,

dovrebbero esser lasciati impuniti. E

neppure e il fine principal?. II reo col

suo delitto ha recato due danni
;

1' uno
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<t se slesso, macchiandosi di colpa, 1'allro Se per questa pena puo ottenere anche

alia societa, violando 1'ordine sociale. il fine della correzione, facendo che que-

Chi sta a capo della societa, vi s1a prin- gli ristauri il danno recato a se stesso;

cipalmente per tutelarne P ordine. Se tanto meglio : ma questo sara sempre im

questo sia lurbato con alti facinorosi, bene secondario, non principale; acces-

suo prirao dovere si e il ristaurarlo : il sorio, non sostanziale.

che si facollapena inflitta al delinquente.

STATUTO e regolamento per 1'associazione della prima schiera del

pellegrini di Lourdes, eretta in S. Nicola da Tolentino sotto il

patrocinio della Vergine SS. Immacolata di Lourdes. JVapoii, Tipi

del Tasso. In 16. di pagg. 16.

Lo scopo di quest'Associazione di divina religione di Gesu Cristo. I mezzi

giovani, col titolo di prima schiera del per tendere a cosi santo e nobile fine

pellegrini di Lourdes, e quello di stu- sono proposli dall' egregio Diretlore di

diarsi di esprimere in se stessi, nel essa Associazione nello Statato qui

mezzo della societa in cui vivono, il tipo sopra annunziato; i quali, dove sieno

caltolico, a fine di cooperare, quanto e fedelmente praticati, non mancheranno

dal canto loro, a ricondnrre coll'apo- certamente di produrre i frutti desi-

stolato dell' esempio questa societa alia derati.
:

SURIO Surius. Historiae seu vitae sanctorum, iusta optimam Co-

loniensem editionem, nunc vero ex recentioribus et probatis-

sirais monumentis nuinero auctae, mendis expurgatae et notis

exornatae. Quibus accedit Romanum Martyrologium breviter illu-

stratum, Thaurinensi presbytero e Congre^. Clerr. Regg. S. Paulli

curante etc. Vol. III. Julius. Auymtae Taurinorum, ex typ. Pont,

et Archiepescopali eq. Petri Marietti, MDCCCLXXVIL In 8. di

pagg. 686. Prezzo lire 10. 50.

TARING PIETRO - Institutiones logicae, metaphysicae, ethicae, atque

iuris naturae, auctore canonico Petro Tarino sacrae Theologiae ac

Philosophiae doctore. Secunda editio latina philosophiae DM Tho-

mae conformata. Bugellae, ex typ. et lithographia losephi Amosto

MDCCCLXXVIL In 8. di pagg. 610. Prezzo lire 5. 50.

Non e questa edizione latina una san Tommaso. Oltre a questo merito so-

semplice versione che il chiaro Autore stanziale, accrescono pregio alle istilu-

abbia fatto del suo corso italiano di zioni dell'illustre professore la pienezza

Filosofia. Esso 1'ha di molto migliorato, delle malerie, non mancandovi nulla di

conformandolo sempre piu (come attesta cio che possa convenire ad un corso,

nella prefazione e noi con gran piacere 1'ordine nella loro disposizione e la

abbiamo riconosciuto) alle dottrine di chiarezza con cui vengono svolte.

TR1PL1CE OMAGGIO alia Santita di Papa Pio IX nel suo Giubileo

Episcopale, offerto dalle tre Roraane Accademie, PontiQcia di Ar-

cheologia, insigne delle Belle Arti, denominata di S. Luca, Pon-
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tiiicia de'Nuovi Lincei. Roma, tip. della Pace, Piazza della Pace,

D. 35, 1871. In 4. grande di pagg. 296, con tavole.

II migliore omaggio che le ponti- memoria della parte grandissima .che ha

iicie Accademie potessero offrire al Santo

Padre nella fausta occasione del suo

Giubbileo episcopate, era il dimostrargli

col linguaggio do'fatti la loro corrispon-

denza e gralitudine alia sua sovrana

protezione, della quale han seguitato a

provare i niunifici efietti anche dopo
il totale spogliamento da lui patito per

opera della Kivoluzione dominante. E

queslo e cio che intesero di fare col

presenle volume, il quale, tlegantissimo

per la esecuzione tipografica, e un vero

monumento scientifico pe'dolti lavori

che contiene. Per non far lorto a nes-

suno colla preferenza, accenniarno sol-

tanto quelli, ne'quali 1'argomento ha

porto il destro di far piu particolare

VELLUTI DONATO DI S. CLEMENTE Vita di san Filippo Benizzi

confessore fiorentino, quinto generale e gran propagatore del-

I'Ordine dei Servi di Maria, per Donato Velluti di san Clemente

canonico della Metropolitana liorentina. Firenze, tip. della SS. Con-

cezione di Raffaello Ricci, 1811. Un volume in 16. di pagg. XIV-192.

Prezzo lire 1,50.
- Si vende a vantaggio di un'Opera di Bene-

ficenza.

La divozione che hanno i buorri

Fiorentini a san Filippo Benizzi, una

delle piu splendide glorie di Firenze,

fara loro certamente gradire questa no-

avuta la munificenza del S. Padre, du-

ranteilsuo Pontificate, neirincremento

delle scienze in Roma. Questi sono i

Cenni slorici de'fari antichi e di al-

cuni moderni del chiaro Comra. Giardi;

L'Astronomia in Roma nd Pontificalo

di Pio IX del chiaro P. Secchi; la

Memoria sulla Munificenza di Papa
Pio IX riguardo alia scienza medico

chirurgica del chiaro Gav. Tancioni.

Della sostanza di questi e di altri dol-

tissirni scritti, per la intelligenza di al-

cuni de' quali vanno unite al volume

dieci elegantissime tavole, amiamo me-

glio lirnettere il leltore alle fonti stesse,

che darne un sunto imperfetto.

vella Vita che ne annunziamo. II quale

aggradhnenjo sara anche maggiore pel

modo onde il ch. Ganonico 1' ha scritta,

usando cioe uno stile, quanto semplice

altrettanto corretto, e diffondendovi

quella soave unzione di spirito,la quale

piu che per la industria umana, si acquista

collo studio e col fervore della pieta

cristiana.

AVVERTENZA. Crediamo bene ricordare aisignori autori, i quali ci fa,nno

V onore di mandarci i loro libri per gli annunzii, do che altre voile abbiamo

dicliiarato: vale a dire che, attesa la ristreltezza dello spazio che possiamo
concedere alia Ittbliografta, non ci e possibile, generalmente parlando, di oc-

cuparci di opuscolctti ctie non abbiano una quaUhe imporlanza generale. Li

preghiamo ancora ad avvertire che il gran numero di libri che dalV un mese

alValtro ci pervengono, non ci consente comunemmte di darne immediata-

mente Vannunzio. Non si ^redano dunque dimenticali, se per qualche tempo
non li veggano ricordali nelle nostre bibliografie o riviste.
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Firense, 27 seltembre 1811

1.

HOMA(Nostra Gorrispondenza) Scomunica inflitta dalla rnassoneria ai preli cal-

lolici specialmente italiani: Nuove miserie moral! e fisiche della presente masso-

neria : Nuova generazione ex putri di un nuovo Grand' Orienle di Spezia ribelle

al Grand' Oriente di Roma: Vicende della massoneria Angheresca: II Gran-

d' Oriente di Torino demolisce le Logge Michelangiolo di Firenze e Villoria

di Pistoia : Le Oche del Bisenzio e del Tevere.

Come narra il Manzoni di colui che dopo essersi piu volte af-

faccendato invano a mandar tutt' insieme al coperto un suo gregge
di porcellini d' India, dovette infme adattarsi al loro genio, spin-

a gendo nel covile prima quelli che erano piu vicini all'uscio poi

gli altri a uno, a due, a tre, come gli riusciva
;
cosi parimente

accade a me che, dopo aver tentato invano nelle passate corrispon-

denze di far camminar tutt' insieme la storia del Cagliostro. ve-

nerabile capo del gregge dei massoncini, e quella dei suoi moderni

figliolini, debbo ora lasciar per questa volta da parte il primo, per

ispingere nel covile i piu vicini all'uscio. Copiose infatti e non da

trascurarsi sono le recenti notizie che ho teste ricevute del venerabile

gregge: sbrigate le quali torneremo al Cagliostro, onore e gloria

della massoneria romana del secolo scorso.

E prima di tutto giovici sapere che abbiamo finalmente cavato un

ragno dal buco: cioe una confessione ed una verita dal n settimo della

Rivista della massoneria italiana ultimamente stampato dalla Regia

tipografia a S. Stefano del Cacco. Vi si legge infatti alia pagina 193 e

seguenti (cioe alia pagina prima e seguenti del detto numero teste

pubblicato) un articolo intitolato: 1 Preti devono essere Massoni? col-

Fepigrafe: Adversus hostem aeterna auctoritas esto; nel quale articolo

la Rivista si degn6 finalmente di capire ed anzi d' insegnarci essa

medesima ufficialmente che la massoneria non e gia (com' essa finora

sosteneva, forbendosi la bocca e facendo Finnocentina e 1'ingenua)

una societa di beneficenza e di fllantropia unicamente intesa al pro-

gresso proprio se non dell' umanita, e non impicciantesi mai in loggia

ne di politica ne di religione ;
ma e anzi una societa unicamente ed

esclusivamente intesa all'bdio ed alia distruzione, se fosse possibile,

della Chiesa cattolica. Delle altre chiese e religioni false alia mas-

soneria non importa niente: e perci6 essa ammette a centinaia, senza
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veruna difficolta, nel suo seno i loro ministri, turchi, ebrei, prote-

stanti, scismatici, bramani e pagani. Ma contro il prete cattolico

aeterna auctoritas eslorne, d'ora innanzi, sia piu lecito alia masso-

neria di ammettere nel suo grembo pur uno, il quale prima non

sia apostata formale dei dorami cattolici. II prete (dice 1' ar-

tieolo) non puo essere massone. Imperocche ci6 che costituisce la

u vita del prete costituisce la morte della massoneria. Noi speriamo
che le loggie massoniche sanzioneranno il principio della sua

a esclusione assoluta. Non dimentichiamo che la salute d' Italia (mas-

sonica) e tutta intera nella sua emancipazione religiosa: e che, se

per le nazioni, in generate, prete significa 1'avversario inconcilia-

bile della liberta e della scienza (massonica): per 1' Italia egli e

la negazione piu violenta deli'unita e deirautonomia nazionale

(massonica).

Dalle quali ultime parole potrebbe forse taluno arguire che la

massoneria supponga tra se medesima ed il prete italiano una piu

speciale contraddizione che non coi preti di altri paesi. Ma questa
deduzione contraddice a tutte le ragioni che si recano nell'articolo

per dimostrare che il prete cattolico, per se medesimo e come tale,

non dee esser massone non solo in Italia ma neanche nel Brasile, nel

Portogallo o dovechessia, Dice infatti la Rivista che per noi Massoni

prete significa un sistema avverso alia liberta di coscienza e della

a ragione, il dogma che soffoca la vita dell'intelletto, la regola che

infiacchisce la volonta, la sudditanza di un uomo all'altro, la base

a deir assolutismo politico, la discordia elevata a sistema di pubblica
e privata educazione. Or tutte queste significazioni che la mas-

soneria vede nel prete cattolico, tanto si trovano in Italia quanto
in Portogallo, nel Brasile e per tutto altrove. Tutti i preti cattolici,

infatti, in quanto tali, sanno ed insegnano un sistema avverso alia

liberta di coscienza in quanto e di fede che la coscienza illuminata

non solo dalla fede ma dalla ragione dee riconoscere il domma cat-

tolico che fuori della Chiesa non vi e salute, nel senso in cui la

Chiesa intima questo suo domma. Per abbattere il quale cotanto si ar-

rabatta la massoneria non meno empia che scempia in questo come
nel resto : giacche la liberta di coscienza e della ragione, da lei van-

tata a parole, si riduce in pratica ad una vera schiavitu dell' una e

dell'altra ogniqualvolta la massoneria riesce a dominare in qualche

paese.In Francia, infatti, la massoneria regnante nel tempo dellaprima

rivoluzione, impedl, pena la morte, il culto cattolico, imponendo, pena
la morte, il proprio culto non della Ragione ma della Dea Ragione. E
lo stesso pretese nel tempo della Comune e pretenderebbe ora se

riuscisse di nuovo ad impossessarsi del governo. E non solo in Fran-

cia ma e nel Messico e nella steSsa Spagna nel tempo della ultima
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Repubblica e dovunque riuscl a comandare senza impacci, sempre

per prima cosa la raassoneria impose ai popoli il proprio culto,

vietando il cattolico per quanto le riusciva. Or vede ognuno quale

delle due tolleranze e liberta di coscienza e di rayione sia la mi-

gliore, se la cattolica o la massonica. Del resto, con qual fronte

osano i massoni parlare adesso ancora di liberta di coscienza e di

ragione, quando appunto sono occupati nei loro supremi Consigli e

Grand'Orienti ad imporre a tutti i loro massoncini il culto dell'ateismo

e del raaterialismo piu turpe e piu sfacciato? Parimente tutti i preti

cattolici di tutti i paesi credono ed insegnano il dogma, che non

soffoca ma perfeziona la vita dell' intelletlo, insegnandogli colia rive-

lazione quello a che, colle sole sue forze, o non arriverebbe mai o

vi arriverebbe soltanto difficilmente, raramente ed imperfettamente:
laddove invece i dogmi di massoneria sarebbero capaci di accecare

i ciechi e di abbrutire i bruti; ai quali del resto la scuola massonica

tanto propende che, oltre al proteggerli. molto piu degli uomini,

vuoi anche farli antenati non solo suoi (il che, moralmente, si po-
trebbe intendere) ma anche nostri. Cosi pure i preti di tutti i paesi

intimano ai fedeli la regola, che non infiacchisce ma regge, modera

e rinforza la volonta che i massoni vogliono libera ed indipendente
dalla regola, cioe dalla morale per farla schiava delle piu turpi e

bestiali passioni. Nello . stesso* modo tutti i preti cattolici d'ogni na-

zione predicano lasudditanza di un uomo all'altro secondo le varie

leggi divine, naturali, ecclesiastiche e civili, come del figliuolo al

padre, della moglie al marito, del soldato all'uffiziale, del cittadino

alle leggi, del suddito all'autorita legittima, qualunque siasi: mentre

invece la massoneria predica la disubbidienza, laribellione e 1'anar-

chia perfmo nella famiglia, non volendo riconoscere altra autorita

che dei Venerabili e Trentatre delle sctte segrete, delle camorre e

delle mafie massoniche. Donde si vede che non daH'insegnamento del

prete cattolico ma dal massonico discende per necessaria conseguenza

l'~<&8olutisnio politico e la discordia elevata a sistema di pubblica e

privata educazione. Guardinsi infatti gli Stati formati e retti dalla

massoneria, come la Grecia e le repubbliche dell'America meridio-

nale. Vi ha egli nella storia anche barbara un esempio simile d'insi-

pienza civile, di discordie continue, di inettitudine ad ogni forma di

stabile edonesto governo? II che si comincia a veder in piccolo anche

tra noi: dove non appena un massoncino od una massoncina sottentra

ad un frate o ad una monaca, fosse anche in un asilo d'infanzia,

subito vi nasce naturalmente 1' ioimoralita ed il disordine, come la

puzza dal letamaio, i vermi dal cadavere e la morte dal tossico. Non

dunque il ministro di qualsiasi falsa religione, ne il solo prete cat-

tolico italiano, ma i preti cattolici, come tali, in generale, sono tutti,
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secondo la Rivista wassom'ca, incompatibili colla massoneria, la cui

essenza consists nell' odio e nella distruzione, se fosse possibile, della

Chiesa cattolica: a L'uiFicio sacerdotale (essa dice a pag. 194) ri-

(L pugna alFassociazione massonica come le tenebre alia luce: il di-

stacco non pu6 essere phi intero, ne 1'incompatibilita piu evidente.

Ed a pagina 195: La qualita di raassone non puo consistere con

a quella di prete: 1'una esclude Faltra. Nessuno puo servire a due

padroni. E che cosa poi dire di due padroni che (come Bio ed il

(( diavolo) si combattono irreconciliabilmente ? II massone prete e

a 1'ipocrisia e FindifTerenza nella piu volgare significazione della

parola. Ed a pagina 196: La Massoneria nel prete ha un ne-

(( mico da combattere e nuJla piu. La tolleranza (col prete) oltreche

i( puerilita sarebbe delitto. n Siamo dunque intesi che la massoneria

coi preti, cjoe colla Chiesa cattolica, professa Fintolleranza. Appunto
come la Chiesa cattolica colla massoneria. Eppure io sono certissimo

che, tra pochi giorni, passato questo lucido intervallo di schiettezza

naturale, il Bacci tornera a dire ed a stampare che egli rappre-

senta la tolleranza, che la massoneria non si occupa ne di politica

ne di religione, e che il suo piu caro voto sarebbe di presedere in

Roma, come venerabile, una loggia di ecclesiastic!, tanto per resti-

tuire loro un poco di quella luce che ne ha ricevuta in gioventu.

Del resto, non vi e dubbio che se *il Bacci, nella sua Rimsta, che

egli sa non ignota a chi egli meno vorrebbe, ha detto chiaramente

che dei preti italiani egli non ne vuol sapere, la ragione si e che

egli si e accorto che Fuva non e matura e che sono invece i preti

italiani che non vogliono saperne di lui. Non manca infatti la mas-

soneria italiana di preti, cioe di ex preti, ma un po' vecchi ormai,

rancidi e barbogi; come per esempio il Sisca, FAnghera ed un pic-

colo numero di simili arnesi piu o meno noti come preti e come

massoni, quasi tutti impiegati nel ministero dei Culti e della pub-

blica Istruzione, non che negli Economati, riei Ginnasii e nei Licei.

Se dunque la rete' massonica continuasse a pescare in Roma ed in

Italia altra pescagione di simili baccalari, non vi e dubbio che, se

non altro per amore delle tasse, la massoneria romana non avrebbe

rinunziato si solennemente a si preziosi acquisti. Che se vi fa ora

il niffolo, cio dipende evidentemente dal progresso che la mas-

soneria ha fatto in Italia in cio che e pubblico credito e riputa-

zione. Sempre, infatti, si trov6 fmora, anche in Italia, in si gran

nurnero di ecclesiastici secolari e regolari, qualche scimunito o sea-

pestrato che cerco nel Tempio del diavolo quell'esca che non trovava

sufficentemente alia sua ingordigia nel Tempio di Dio. Ma ora non

e piu cosi, come s.i vede. E percio, poiche nessun prete vuol piu di

lui, il Bacci non vuol piu ora di nessun di loro, fosse anche il piu
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scimunito o scapestrato, sempre troppo poco guasto ancora per simile

fratellanza. E che la sola ragione per cui la Rimsta tnassonica rinunzia

ora si pienamente ai preti sia perche (come dicevano le amiche di

Perpetua) non trova piu un cane che la voglia n apparisce da quella

specie di eccezione che, a dispetto dei suoi stessi argomenti, essa

fa per i preti non italiani, forse perche non ignora che in Porto-

gallo, in Brasile ed in qualche altro paese non italiano, vi sono

tuttavia dei scimuniti e scapestrati che non hanno ancor capito che

(come dice benissimo la Rivista massonica) il Massone prete e

1'ipocrisia personificata. Ma il vero si e che 1'ipocrisia si per-

sonifica anche meglio, in quei paesi non italiani, nella stessa mas-

soneria che non negli ecclesiastic! ed anche nei laici cattolici che

tuttavia ne fanno parte piu per ignoranza, credo io, che per malizia.

Cola infatti i massoni non disdegnano di vestire il sacco delle con-

fraternite, di andar in processione colla candela in mano, in onore

di sant'Antonio e della Madonna addolorata, di servir la messa e di

cantare a squarciagola inni e salmi che tutti fmiscono col gloria delle

rendite ecclesiastiche da loro parte amministrate e parte intascate.

Ma anche in quei paesi, non ostante F ipocrisia massonica, i micini

cominciano ad aprir gli occhi. E si puo, percio, prevedere il giorno

non lontano in cui, anche in Brasile e perfino in Portogallo, almeno

tutti gli ecclesiastic! capiranno che loro in massoneria fanno la parte

anche del babbeo. Giacche, in inancanse'a di altra luce intellettuale,

dovrebbe almeno servir loro di lucerna ardens in caliginoso capite

la parola del Papa e la scomunica della Chiesa. Che se dalla societa

massonica cominceranno in quei paesi a ritrarsi davvero tutti gli

ecclesiastici, facilmente li seguiranno i buoni laici : e la massoneria

rimarra cosi in quei paesi, come in Italia, non altro che un ricovero

di turpe mendicita, ed un domicilio coatto di pregiudicati moral! :

salva sempre 1'onorevole eccezione dei massoncini ignoranti: tra i

quali ammetto volentieri, honoris causa, tutti i massoni che io co-

nosco come tali, cominciando. com' e giusto, dal primo massone di

Italia le cui epistole cominciano ora (e un po' tardi) ad essere spi-

ritose. Scrisse egli, infatti, teste ad un giornale che il presente

<r ministero ha tutte le qualita della Compagnia di Gesu. Donde

segue che, essendo il ministero il fior della maggioranza del Par*

lamento, come il parlamento e il flore della maggioranza liberale,

come la maggioranza liberale e il fiore dell' Italia legale, come F Italia

legal e e la sola Italia che conta
;
cosl tutto cio che conta ora in Italia,

non solo e favorevole (secondo 1'eroe) alia Compagnia di Gesu, ma
ne e anzi'una formale affigliazione, di cui e. come a dire, Priore e

Guardiano in partibus il Generale Garibaldi.

Ma ci conviene venire ad altre iriteressanti notizie della masso-
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neria romana; e, in prima, appunto a quella, teste gia accennata,

dataci parimente dalla Rivista della massoneria ultimamente pub-

blicata, a pagina 222, dove dice in sostanza che la massoneria pre-

sente italiana non e altro (come io vi soriveva teste) che un ricovero

di turpe mendicita ed un domicilio coatto (salve le onorevoli ecce-

zioni) di pregiudicati morali. a La Massoneria (dice infatti la Rimsla
a a pag. 215 citando un altro giornaletto massonico il Moto, cui essa

dice di associarsi di gran cwore), la Massoneria, se continua a

vivere di questo modo finira col perire e non ci sara poi il mezzo

di ridestarla. Questi apprezzamenti non sono del tutto infondati e

a noi, come pubblicisti e come Massoni convinti, intraprendiamo un

po' vivamente e con tutta sincerita a rilevare il male la dove si

K trova. La Massoneria del prcsente, specialmente in Italia, abbisogna
di una seria ed indispensabile epurazione. E benche gia da piu

anni il Bacci vada sempre parlando di epurazione or da farsi ed or gia

fatta e per questo si sia inventato il cosi detto diploma unico che

non si e ccncesso che alia gente scelta ed epurata, pure ecco che ora

il Bacci ci ritorna in campo colla necessita di una nuova seria ed

indispensabile epurazione, perche (dice egli) moUi tra noi vantano

K indegnamente la qualita di Massoni, facendo, per cosi dire, i Mas-

soni di speculazione. Cosicche, dopo tante epurazioni, i-molti

nella massoneria sono indegni perfmo di essere massoni: giacche,

oltre ad essere (come dice poco dopo la Rivista) inetti e dannosi,

essi sono anche causa che la massoneria e ora u un'associazione

senza mezzi morali ed un corpo senza vita, come e senza mezzi

material! ed un corpo senza forza. Le quali cause morali, cioe

immorali. sono poi quelle che inducono il pubblicista massone a

conchiudere che bisogna cominciare e presto (a rimediare), ne

aspettare che il tempio crolli per riedificarlo. B Ma il tempio della

massoneria italiana e belio e crollato, se pure esso fu mai edificato:

giacche gli armeggiymenti e gli anfanamenti dei nostri massoncini

presenti non sono altro che sforzi puerili e vani per innalzare una

volta in Italia questo loro castelluccio di carta che essi chiamano

Tempio. Sento (dice in fatti la Rimsta a pagine 222) sento il do-

te vere di ricordare ai fratelli che la Massoneria in Italia dal lato

deJle fmanze e in uno stato deplorevole, ne potrebbe supporsi

diversamente. Essa presenta 1'immagine di un esercito in rotta,

a cui rimangono pur sempre. generali abilissimi (come per esempio,
a il Bacci} e robusti soldati (disgrazialamente bisognosi di epura-

zione): manca solo la cassa forte. E vi par poco? Un Tempio
massonico, infatti, senza cassa forte e, in verita, un Tempio molto

debole, campato, come a dire, in epuratissima aria.

Che se, come dicono ora i medici. il solo certo segno della morte
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e la putrefazione, non si puo negare die la purulenta vitalita della

presents massoneria italiana non sia fenomenale e, propriamente par-

lando, cadaverica. Ogni giorno, infatti, questo corpo putrescente ge-

nera un nuovo vermicello che lo rode. Gia sanno i lettori che, fino a

ieri, la massoneria italiana aveva gia generata ex putri una miriade

d'Orienti grandi o piccoli, di Centri, di Subceatri, di Controcentri a

Milano, a Torino, a Roma, a Palermo, a Catania, a Messina ed altrove.

Tutti questi Corpi Superiori erano, naturalmente, 1'uno contro 1'altro

armati, come i Turchi e i Russi ambedue filantropi ed accusanti filan-

tropicamente all'Europa, che sempre sta a guardare, le barbarie

1'uno delFaltro. Del che gia vi scrissi largamente altre volte. Maora

sappiamo dall' ultimo numero della Rivista massonica che sono spun-
tati altri rami da questo albero dell' ignoranza e della morte. E,

specialmente, alia Spezia e gia nata niente meno che una Gran

Loggia: come consta da una Circolare spedita teste in giro dalla

Gran Loggia Avvenire di Spezia, colla quale si annunzia che i masson-

cini di Spezia hanno rinunziato all'obbedienza del Grand'Oriente di

Roma e che si sono da se costituiti in nuovo Centra massonico per
le loggie che lavorano clandestinamente (sono parole della circolare)

nelle valli di Spezia e della Lunigiana. E grazioso ii motivo primo
che diede occasione a questa ribellione. Si tratta infatti di uno dei

soliti furti di archivii e danari massonici (archivii e danari sono adesso

in Italia, grazie alia massoneria, tutti ugualmente cartacei) che da

qualche tempo si vanno facendo molto frequenti nella massoneria

italiana, secondo che narrai altra volta citando i nomi e i fatti in

particolare. Bastera ora dire in generale che (come narra la circo-

lare) uno dei fratelli Maestri (che fece in verita uneolpo maestro)

pendente un processo (che si eraincoato contro di lui in Loggia)

a in quella sera stessa in cui era chiamato a discolparsi, carpiva

alia Loggia i registri di cassa e (quello che e piii doloroso) rite-

neva i metalli (danari) ad essa appartenenti, approfittandosi (cir-

(( costanza aggravante) della carica di Tesoriere che in allora disim-

pegnava. Del che fattasi dai derubati fratelli relazione al Grande

Oriente di Roma questo mantenne un sepolcrale silenzio. Dove e

da notare quel sepolcrale che sa proprio di perinde ac cadaver come

diceva. Or dunque, tra per questo silenzio sepolcrale e per altro malo

procedere del Grande Oriente romano, che i massoncini di Spezia

chiainano indelicato e sconveniente, non che atto a far ridere ben

a ragione i nemici dell' ordine nostro, i massoncini di Spezia de-

cisero di ribellarsi e far da se come P Italia. E percid ad una-

o nimita, deliberarono che, mentre la Loggia ha sempre accolto con

rispetto i lumi superiori del Grande Oriente di Roma, non puo per-

tt mettere che la propria dignita venga manomessa. Perci6 la Loggia
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decise: u 1 Di cessare dalF obbedienza dell' attuale Grande Oriente

<i come di fatto oggi (luglio del 1817) cessa. 2 Di non riconoscere piu

nessun atto del medesimo Grand' Oriente, ritenendosi sciolta da

qualsiasi obbligo (s'intende pecuniario e di debiti molto accesi)

verso lo stesso. 3 Di continuare a lavorare libera e indipendente

per il bene dell'universaie massoneria. Questa Loggia (Aivenire)

verra costituita in Gentro massonico per le loggie die lavorano

(i clandestinamente nelle nostre valli di Spezia eLunigiana: e cosi

la citta di Spezia potra essere utile ai massonico sodalizio. Ab-

biamo dimque ora in Ispezia un nuovo Centro massonico formato

(come si puo credere) dai Yenerabili personaggi che sono nominati

nelF ultimo Elenco' topografico dei Corpi massonici stampato dalla

Regia Tipografia. Essi sono i signori Filippo Ornano (Casa Ratti 13

interno) Venerabile della Loggia Galileo di Spezia : Dottore Odoardo

Bonanni Venerabile della Loggia Avvenire di Spezia: Pietro Bogyio

Marzet Venerabile della Loggia Zenit di Spezia: Giambattista Triglia

(incisore Officina San Vito) Venerabile della Loggia La Castellana

di Marola: Giuseppe Pagano Venerabile della Loggia Selene diLerici:

Teo/iio Bertoli (incisore) Venerabile della Loggia Labindo di Fiviz-

zano: Ercole Fontana Venera bile della Loggia Perseveranza diMassa

Carrara: Bernardo Conserva Venerabile della Loggia Stella d' Italia

di Gragnano : Domenico Gattini Venerabile della Loggia Fantiscritti

di Redizzano: Angela Pontecorboli Venerabile della Loggia Versigliese

di Pietrasanta: Pietro Del Giudice Venerabile della Loggia Castello

Aghinolfi, di Montignoso. Questi sono, secondo Felenco stampato, o

almeno e molto probabile che siano i membri di questo nuovo Grande

Oriente sorto, contro il Grand' Oriente romano, nelle Valli di Spezia

eLunigiana.
Non si dubita poi che questo nuovo sole non sapr& molto bene

lavarsi il viso dalle macchie onde pretendeimbrattarlo la Rivista mas-
sonica a pagina 204 del suo ultimo n settimo di quest' anno, dicehdo

che i massoncini di Spezia non pagarono mai le tasse a Roma se

non che per il numero di quindici fratelli. Sopra il che il Bacci fa

un 1ungo conto di cassa con tutti i document]', conchiudendo che: la

a tassa del 1 sernestre 11 fa pure pagata per quindici fratelli: per-
che nou furono ricevute che lire trenta come risulta dalla ricevuta

n. 866 in data 9 aprile 1877. Ora consta a Frate Bacci che i mas-
soncini di .Spezia erano di piu e dovevano pagar di piu. II che gli

consta appunto dalla relazione che essi fecero a Roma del furto e

del processo: sopra la quale relazione percio il Grande Oriente man-
tenne dignitosamente quel silenzio sepolcrale. Giacche a chi non

paga il giusto, il Grande Oriente non e obbligato a far giustizia e

neanche a rispondere se non che sepolcralmente. Ecco dunque come
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anchc in questo caso del nuovo sole di Spezia sorto ad ecclissare

il sole di Roma, tutta la questione e di pane, di tasse, di danari, di

furti e d'altrettali miserie molto solite ad accadere tra i massoni.

Behche in questo caso il caso fa anche un poco insolito. Giacche

c'informa il Bacci a pagina 205 del n citato che il Grand'Oriente

nulla lascio d'intentato aflinche uno de'fratelli che era stato te-

soriere (circostanza aggravante) restituisse i danari ed i libri.

E perche nulla lascio d'intentato? Perche (c'informa il Bacci) la

Loggia Avoenire (che coi danari non isch&rza) avverti la Gran

maestranza con- sua lettera del 25 agosto 1816 che, ove essa non

volesse costringere il fratello a restituire danaro e libri, questa

Loggia chiamerebbe, come colla presente chiama, responsabile il

Grand'Oriente di tutto il danno. Queste minacce obbligarorio il

Grand' Oriente a mettersi a corpo morto (sepolcralmente) in questa

pratica doloro'sa. Ma non ne cavo le mani; giacche nulla si fece;

o si che la Loggia Awenire annunzio al Grand'Oriente che le di-

ce spiacerebbe che dovesse farsi contro quel fratello uno scandalo

pubblico dannosissimo all'Ordine massonico in generale. II quale

scandalo pubblico, cioe dinanzi ai Tribunal! profani, non pare an-

cora del tutto scongiurato. Ma se io fossi nei panni MYAwenire

della Spezia me lavorrei ridere dello scandalo e mi butterei anch'io

a corpo morto, come il ,Grand' Oriente, per riavere il nerbo della

guerra. Poco infatti ha ora la massoneria da perdere in Italia di

quello che si puo perdere con scandali pubblici: i quali, per il da-

naro, la massoneria puo facilmente incontrare, senza grande pericolo

di perdere piu credito. II che si dice della massoneria in generale.

Giacche quanto ai massoni in particolare, essi, come tante volte si e

ripetuto, sono ora legalmente come i Gesuiti e la Compagnia di Gesii,

secondo che dice anche il Garibaldi. Si sa, infatti, che della Com-

pagnia di Gesu in generale i massoni si credono lecito di dire tutto

quello che e vero soltanto di loro medesimi. Ma verso individui un

per uno, nominatamente ed in particolare, sono costretti, se non

altro dal Codice penale, a quello cui gli altri si tengono obbligati

anche per migliori motivi.

Ma checchessia dello scandalo futuro del processo dinanzi aitri-

bunali civili, per ora gia il Bacci ne fa egli uno molto grande, con-

cludendo che, secondo lui, la vera causa di questa ribellione della

nuova Gran Loggia di Spezia si e di porsi a capo di tutte le loggie

u clandestine della Lunigiana. Noi non sappiamo se queste loggie

clandestine esistano. Sappiamo pero che il F/. Ulisse Bacci man-

K dato nel 1814 commissario del Grand'Oriente nella Valle del Car-

rione (Massa Carrara) vide coi proprii occhi che cosafossero pa-

recchie loggie che cola lavoravano: ed in seguito ad un suo rapporto
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il Grand* Oriente ne demoli diciassette tutte d'un fiato. Se la gran
a Loggia di Spezia si fa centre di queste loggie risorte, noi le fac-

ciamo i nostri coraplimenti. Ma alia larga. Colle quali parole ii

Bacci serabra denunziare alia qusstura la gran Loggia di Spezia

e tutte le Logge clandestine della saa obbedienza. Si sa infatti che

queste Logge clandestine di Massa e Carrara erano quasi tutte auar-

chiche, iaternazionalistiche e repubblicane: ed esse furono, in ve-

ritii, demolite allora meno dal Grand' Oriente che dal Governo e dalla

polizia, cui il Grand'Oriente dovette, per prudenza, cooperare per la

sua parte del resto nulla. Giacche chi e tra i massoni d' Italia che

si curi del Grand" Oriente di Roma? bisogna che questo faccia a

loro mo do, oppure gii si ribellano in viso e gli si ergono contra

come viperette insultate e si costituiscono in grandi Logge indi-

pendenti, come YAovenire di Spezia e tante altre. Accenna anche il

Bacci ad una seconda e buona ragione per cui la Loggia di Spezia

si ribello, cola dove, a pagina 207, parla del condono delle tasse

invano da lei domandato al Grand' Oriente il quale, poveretto, ha di-

ritto anche lui di vivere e di essere pagato. Ma di questo sia detto

abbastanza.

Mentre il Grand* Oriente di Roma vive cosi sepokralmenle, ge-

nerando, ogni giorno, nuovi centri ex putri, gli stessi nuovi centri

cosi generati generano alia loro volta altre infezioni, secondo che

ora accade per esempio a Napoli, nel nuovo centro delFAnghera,
a Sapete (scrivono da Napoli alia Rivista massonica il 24 agosto)

che le ultime infornate di Trentatre fatte dall'Angher^, volevano

detronizzarlo. Ora gli stanno preparando un processo appunto glR

a antichi membri della Loggia Benito Juarez che passarono nelle

a sue file. II Grand' Oriente di Napoli vuol comprare rex-convento-

di san Pasquale. Ma dove sono i diecimila illusi che compreranno
le azioni? Tra i massoni di Napoli non si trovano neanche i sot-

toscrittori ad una mezza lira. La Loggia Losanna, che medita la

a nostra ruina, cammina alia sua distruzione. La Loggia Fede Ita-

(( lica vive per Torino (altro gran Centro Nuow) unico suo Dio. Ma
i seguaci della triade torinese (Milbitz, La Salle e Riboli) nom

capiscono nulla. La sezione del Supremo Consiglio Milbitziano

(di Torino) sta preparando circolari destinate (dicono) a strap-

pare gli ultimi proseliti al Grand' Oriente di Roma. Poveri visio-

u nari ! Nelle province (napoletane) regna in massoneria la solita

torre di Babele. I grandi lerofanti di Catania seguono a dilaniarsi

i tra loro ed i futti scandalosi proseguono. A Ban regna sempre ii

disordine. I massoni di Bari si mordono in continua lotta e scan-

dali. Ecco come si mordono ora gli uni gli altri i vermiciattoli

Serie Z, vol. IV. fasc. 55 7 29 selttml>re IS??
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massoncini d" Italia, dei quali e credibile che tra poco non rimarra

piu altro che la puzza. Perci6 in questo caso, sarebbe proprio utile

1'idea massonica della Cremazione dei cadaveri, alFuso antico del-

1" Inquisizione che i massoni vogliono ora rimettere in uso.

31a la Triade torinese (come la chiamano gli invidiosi fratelli di

via della Valle) gitta anch'essa fuoco, fiamme, decreti, scomuniche

e demolizioni contro le Logge nemiche; come apparisce da un cu-

riosissimo documento che credo finora ignoto al Bacci, pubblicato

nel numero di agosto della Veritti, organo della massoneria scozzese

in Isvizzera, che io ristampero qui tal e quale con tutti i nomi pro-

prii dei fratelli di Pistoia e di Firenze, demoliti e scomunicati da

Torino. Ne vi sia chi si lagni di questa pubblicaztone. Giacche, in

primo luogo, massoni scomunicati sono, secondo noi, gente indegna
di stare in massoneria, e percio degnissima, tra noi, di stima e di

onore. Inoltre, anche ammettendo, per impossibile, che sia onore-

vole 1'essere massone, noi facciamo dunque onore ai fratelli massoni

quando li nominiamo. Di piu; se la massoneria, come costoro pre-

tendono, e Tavanguardia del nostro progresso e della nostra civilta,

e nostro interesse comune di conoscere per nome e cognome i no-

stri duci del progresso e i pionieri della civilta nostra che speriamo
non mai futura. In fine : secondo le norme presenti della vita mas-

sonica in Italia, chi piu disubbidisce e piu massone, cioe piu civile.

Disubbidendo dunque noi formaImente, come la Triade torinese e

come la V&ritb giornale massonico di Losanna, ai decreti recenti

della massoneria italiana, proibenti, sotto pena di scomunica, la pub-
blicazione de'nomi dei fratelli massoni, noi facciymo opera civile ed

entriamo, almeno in questo punto che ci e lecito, nelle mire e nelle

intenzioni della massoneria, in quanto essa e di natura sua ribelle e

disubbidiente ad ogni autorita legittima ed illegittima. Or ecco il cu-

rioso documento autentico :

Demolizione delle Rispettabili Loggie Michelangiolo di Firenze

e Vittoria di Pistoia in Toscana.

Nella sua seduta dei 28 giugno 181T il Supremo Consiglio

d* Italia, dopo avere esaminato il Rapporto della sua sezione per
la Valle deH'Arno contro le rispettabili loggie Michelanyiolo al-

1'Oriente di Firenze, e Vittoria all' Oriente di Pistoia (Tosctma) le

quali ricusarono di obbedire alia detta Sezione da cui esse dove-

<r vano dipendere:
Vista la Requisiteria e le Conclusioni del grande oratore (doctore

f T. Riboli).

(( Usando di tutti i suoi diritti e della sua piena autcrita come

Gapo d'Ordine del Rito Scozzese antico ed accettato per 1" Italia.
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Dccreta

Articolo unico: Le Rispettabili loggie suddette da questo giorno
cessuno di appartenere alle loggie dell'Obbedienza del Supremo
Consiglio d' Italia e di goderne i diritti e i privilegi.

a II grande Segretario Generale trasmetter& copia del presente
decreto (alia Civilta Cattolica e) al potere esecutivo dei Supremi

Consigli confederati.

Cosi fa fatto e stabilito il 28 giugno del 1811 deli' Era volgare.
o Segue la lista dei fratelli delle dette loggie demolite.

Loggia Mlchelangiolo di Firenze : Domenico Beisso 25.\ Ettore

Del Noce 18.\ Ferdiaando Nirdini 3/. Luigi Ricci 18.-. Antonio

Ricci 3/. Giovanni Simi 3/. Luigi Grandi 3/. Filippo Tenderini 3.\

Giuseppe Ramieri 3/. Michele Bancheri 3.-. Cesare Bacci Appren-
(( dista.'. Signorini Oreste Appr.'. Luigi Lamberti Appr.'. Antonio

Matelassi 3.\ Ulisse Neri 3/. Giuseppe Lamberti Apprend.'. Gustavo

Bargioni Compayno.'.

Loggia Vittoria di Pistoia: Arcangelo Battagli 3/. Bartolomeo

Bezzi-Castellini 3.\ Cesare Bonetti 3.-. Cesare Crabatti 3.\ Raffaele

a Capecchi 3.\ Amilcare Ferri 3.\ Giosue Ferri 3.\ Giovanni Genti-

liai 3.*. Emilio Landucci 3.'. Mabellini Rplla Apprendista.'. Amico

Maranghi Appreni.'. Augusto Mastellari Apprend.'. Martino Mo-

scardi 3/. Egidio Nesti Apprend.'. Ilario Nuti 3.\ Giuseppe Neri 3/.

Pilade Pasini Apprendista.'. Aagelo Pellegrini 3/. Fortunato Pro-

cacci 3.*. Ettore Questa 3/. Amos Vannucci 3.*. Angelo /ampa Ap-
a prendista.'.

E sotto questa Lista e questo Decreto si leggono le seguenti sot-

toscrizioni :

II Sovrano Grande Commendatore De Milbitz 33.\

II Gran Cancelliere e Gran Segretario Generale La Salle 33.\

Pel Gran Ministro di Stato (doe Oratore) il Luogotenente ge-
(( nerale Gran Commendatore Dottore T. Riboli.

(( Per Copia conforme e traduzione.

Torino 11 agosto 1811. II gran Cancelliere faciente funzione

di Gran Segretario Generale La Salle 33/.

Luogo del Sigillo.

I nomi dei quali onorevoli personaggi si sono qui pubblicati anche

perche, come si disse, essendo essi stati cacciati dalla massoneria,

sono ora ridiventati uomini come gli altri, che possono mpstrare ono-

ratamente il viso nella societa profana. In ogni caso poi non e conve-

iente che restino mai sotto il moggio i Candelabri della Vera Luce.

Badi ora il canoro gregge delle Oche del Bisenzio ad essere ob-

jdiente a'suoi superiori perinde ac cadaver, giacche, in caso di-
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verso, correra pericolo di venire esposto, anche lui, uno di quest!

giorni, alia Vera Luce ed alia pubblica esposizione nella Verife. Sono

ora i tempi delle pubbliche esposizioni massoniche e liberali. Ne le

Oche sono eccettuate da questa regola generate.

Di aitre esposizioni interessanti la raassoneria spero potervi

scrivere qualche altra volta. Per ora concludo colla semplice osser-

vazione che, essendosi fatto sapere al pubblico, anche dai giornali,

he quest' anao la ricorrenza ddla Breccia di Porta Pia sarebbe stata

festeggiata in Roma per cura specials della massoneria romana, e

accaduto appunto il caso che mai, dacche si e aperta la Breccia,

<essa fu cosi poco e cosi male festeggiata in Roma come quest
1

anno.

Tutta la festa infatti si e celebrata di notte dai inonelii di piazza,

in piazza Colonna ed in piazza Navona alle spalle del Nicotera e di

altri massoncini alFuso presente massonico italiano, con grande spa-

rizione di archivii massonici, cioe portafogli, dalle logge, cioe dalle

lasche, dei fratelli festeggianti se medesimi. Credo che qualche parte

della massoneria romana sta ora lavorando nel Tempio del Questore,

dove splende la Vera Luce del Progresso massoncinesco, mentre i

veri romani, che vanno la sera in Piazza Colonna ed in Piazza Na-

vona per sentire il concerto musico e non il massonico, sono privati

<lell'uao e dell'altro, in quanto sono ora forzati a sentire ogni sera

eerti Inni che piacciono soltanto (per la musica intendiamoci) quando
sono proibiti.

II.

COSE ROMANS

1. Pellegrini francesi al Vaticano; discorso del Santo Padre il di 8 setlembre

2. Propositi del presente Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele II conlro

il Papato ed il Caltolicismo, banditi nel Diritto 3. False dicerie circa le

condizioni di sanita del Sanlo Padre; nola ufficiosa del Bersagliere circa la

liber ta e la tulela del future Conclave.

1. La mattina del di 8 settembre, sacro alia festa della Nativita

di Maria Verginc Santissirna, circa 209 pellegrini francesi della dic-

cesi di Angers erano riuniti nella sala del Concistoro al palazzo

^ipostolico Vciticano. Poco dopo ii mezzogiorno il Santo Padre Pio IX

accompagnato dalla sua nobile Anticamera e circondato da undici

Cardinal! di santa Chiesa, ascendeva al trono, presso al quale am-

miravansi la stupenda sedia offertagli dai Marsigliesi nel passato

giugno, ed i ricchi present! recati da questi pellegrini di Angers
uidati dul Rev. Laurent parroco di Beauje', e dai Sig. Maurif de

Montergon. Dopo che Sua Santita ebbe udita la lettura d
r

un indirizzo

del R ;v. Laurent, in cui la splendidezza della forma anda\a di paro
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$ol fervore dclle protestazioni d'incrollabile fedelta G d'amore, de-

gnossi ancora accettare quello che, con ricchi doni e con una co-

spicua somma di denaro per Obolo di san Pietro, gli fu presentato
dal signore di Montergon ordinatore del pellegrinuggio.

Quindi il S,mto Padre rispose all' indirizzo col seguente discorso

pubblicato neir Osscrvatore Romano e nella Voce della Verita del

martedi 11 settembre.

Nel vedere moltiplicati i pellegrinaggi, che da ogni punto del-

1'orbe vengono a far sosta in questa capitale del cattolicismo, per

prostrarsi appie del sepolcro del Santi Apostoli e dei tanti Martiri

che impreziosfrono le arene di questa grande citta col loro sangue;
io amo di raffigurare in questo come una novella mistica scala di

Giacobbe, per la quale discendevano e ascendevano gli Angeli.

Vengono qui infatti i pellegrini dopo essersi mondati nel la-

vacro della penitenza, dopo essersi confermati e corroborati col

Sacramento della sa'ntissima Eucaristia, e vengono per perfezionarsi
nei propositi fatti, e per domandare a Dio quelle grazie di cui cia-

scuno ha pur troppo bisogno. Dopo ci6 ritornano alle patrie loro per
diffondere in esse parte di quel fervore, di cui si sono ripieni nel

devoto pellegrinaggio.

Cosi veniste anche voi. Anche voi purgati nel lavacro della

penitenza, confortati col Sacramento delP Eucaristia, veniste a doman-
dare a Dio aiuti speciali, e credo particolarmente due doni: quella
della fortezza e quello del consiglio. Di qui ritornerete poi ai vostri

focolari, ed entrando nel maggior tempio di Angers dedicate a
san Maurizio, vi prostrerete appie di quella insigne reliquia per con-

fermarvi nella fortezza di cui il Santo dette prove eroiche.

a Ma direte voi: perche siam noi venuti a domandare questi doni

speciali della forfr zza e del consiglio? Figliuoli cari, questa cagione
chiara e palese. Le circostanze particolari della Francia esigendo

die si seen da di nuovo nel campo delle elezioni, fa d'uopo che questi
due doni accompagnino gli elettori e gli eletti.

Faccia Iddio che i votanti delle nuove elezioni, liberi e sciolti

dai vincoli di ogni partito, scelgano, col consiglio di Dio, persone
le quali, dotate anch'esse di consiglio e di fortezza, possano resi-

stere jii mali che minacciano la Francia e la intera societa. Faccia

Iddio che i nuovi eletti vadano compatti ed uniti, e nella nuova as-

seinblea siano veri rappresentanti della grande nazione, la quale

congiunta in accordo col governo possa comprimere i nemici interni,

e opporsi ai nemici esterni.

Che vale dissimularlo, cari miei? Voi vedete meglfo di ine r

quanto il vostro paese sia insidiato da questi nemici interni che

rodono; e dagli esterni che minacciano: dagli interni, i quali rodono
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non solo, m i minacciano anche essi e con la voce, e con la stamps
e con tutte le iniquita delle loro tenebrose congreghe, alimentanda

cosi le speranze dei nemici esterni, che si rallegrano per le scissure

degli avversarii, merce le quali possono meglio oppugnarli. Ora

quest! nemici fa d'uopo comprimerli, aftinche il nemico comune non

si prevalga della disunione interna per giungere piu facilmente ai

fme del suo progelto, che e quello, non solo di combattere la Francia,

ma di combattere ancora la religione di Gesu Cristo.

lo dunque segaito a pregare Iddio, come gia Fho pregato in

questo stesso giorno, che dia a tutti i francesi la forza e il consiglio

necessarii per iscegliere a loro rappresentanti persone che abbiano

in mira prima di tutto Iddio e la sua Chiesa, con la volonta di di-

fenderne i diritti; disposti quindi a tener conto dell'oaore, della

dignita, della grandezza della Francia, dei veri interessi della p atria,

per cooperare tutti insieme al bene di questa illustre nazione. Piaccia

a Dio di esaudire le mie preghiere! E tu, o Francia, paese predi-

letto da Dio, volgi senza piu lo sguardo a Lui: prega, confida e opera
secondo il senso da me accennato!

Si certamente, la via per la quale cammina una parte della

Francia, e la via che dovrebb'essere s'jguita da tutti adesso, e pel

giorni che foschi pare sopravvengano ;
la via della preghiera e della

umiliazione. Oh! quanto piace a Dio di vedere umiliati avanti a sfe

quelli che hanno bisogno dei suoi soccorsi.

Mio Dio! io vi raccomando la Francia; e prima di benedire in

vostro nome tutto questo iateressante paese, io do una speciale be-

nedizione ai present!. Benedico i' loro figli, le loro famiglie, 1' inters

<3iocesi. Benedico il Pastor principale, e Tuno e Faltro clero, affinche

tutti con Paiuto e la protezione di san Maurizio possano ridurre in

pratica gli avvertimenti che ho loro indirizzato.

Mio Dio ! riguardate la Francia, autrice di tanti beni, di tante

opere pie, di tanti insigni istituti di carita, e, pur troppo, autrice

ancora di tanti mali, e percio da voi colpita con la destra della vo-

stra giustizia, e con essa le altre nazioni non meno ree. Mi, mio

Bio, benedite la Francia, che e pure una porzione della mistica vigna

fondata da voi, e innaffiata col sangue preziosissimo del vostro Uni-

genito. Benedite i governanti, benedite i rappresentanti della nazione r

benedite gli afflitti, gl'infermi, e sopra tutti fate grazia ai peccatori,

perche ritornino neU'esercizio dei loro santi doveri. Benedite, mio

euro Dio, tutti qaelli che appartengono alia Chiesa cattolica; e sieno

le vostre benedizioni una caparra di quelle, che voi spargerete nei

punto della morte su quanti qui mi ascoltano, e a quanti sono ad

essi congiunti benche lontani. Benedictio, etc.

2. Le elezioni politiche dei Deputati francesi, che, per decreto dei
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21 settembre. dovranno compiersi il 14 ottobre, prossimo venture, e

per le quali e gin si ardente e passionata fin d'ora Ja lotta dei partlti,

seconderanno i consigli del Santo Padre, la cui saggezza e cosi evi-

dente? Per io mfno i comerralori saranno concord! nel lasciare alia

sola marmaglia pMigina, da cui nulla e da sperare di bcne, il tristo e

funesto incarico di designare a nppresentanti della Francia gli am-

miratori e fautori e patroni della scelleraJa Comune di sanguinosa
memoria ? Dio lo facda. Ma dove* prevalgano cola gli intrighi e la

\iolenza, che sono le armi di cui si avvalgono per eccelienza i Gam-
bcttisti ed i Radicali, cgnuno vedra ben presto quanto fossero fon-

<lati i timori del Santo Padre circa il fosco avvenire da lui presen-

tito, e come per le temute molture diventi gravissimo il pericolo

di veder trionfare quei neniici della Frsncia, che hanno per isccpo

non solo di ccmbattere la Francia, ma ancora la religione di Gesii

Oristo. ))

E questo pericolo e tanto piu formidsbile. in quanto codesti nv-

mici dtlla religiose di Gesu Cristo, favoriti e protetti dalla diplo-

mazia e dalle armi di stranieri Potentati, padroneggiano in Roma,
nella capitale stessa del reame di Gesu Cristo e della sua religione;

e sono cosi sicuri di poter impunemente, da parte degli uomini,

trascorrere ad ogni eccesso, che non sentono piu veruna necessita

di tenere la maschera delFipocrisia; tnzi, gittandola via, bandiscono

altamente i piu scellerati propositi contro la religione di Gesu Cristo.

Di che, per non essere tacciati d'esagerazione, rechiamo in prova
le dichkrazioni stampate nel giornale uflicioso del presente Mini-

stero ritponsabile di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II.

Sticmo piu che mai fermi nel fiero detto di Carlo Cattaneo:

I'odio del Valicano e la nostra sahezza. II Vaticano non puo tbbrac-

ciare 1' Italia che per soffccarla. E noi non vogliamo essere ne ccni-

plici ne ingtnnati. Cosi conchiudeva una virulentissima sua diatriba

il giornale iifficioso del Ministero preseduto dal Depretis, il Diritlo

n 192 dell'll luglio 1877. Tale essendo la diusa di questo Gc-

verno, tale lo spirito che lo informa e lo scopo a cui esso indirizza

i suoi atti, a niuno dee re care meraviglia che Pasqutle Stanislao

Mancini, per la parte che gli compete in codesto lavorio settario,

voglia e debba incarnare Yodio del Valicano in uno schema di legge
the fu riferito da noi nel precedente volume III di questa Serie X
a pagg. 74344.

A tal efletto ben sanno codesti settarii che punto ncn basta il

pervertimento inteliettuale e morale che si procura per mezzo della

pubblica istruzione diretta dal Governo, e per mezzo della fetampa

quotiduna e di nefandi ^pettacoJi d'cgni genere; e solo per eufe-

mismo il Diritto nel n 164 del 13 giugno di quest'acno b
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Alia dottrina del Vatwanismo bisogna opporre lo spirito del cri~

stianesimo che e spirito di moralita, di liberta, di emancipazione
civile. I veri propositi del suoi ispiratori e padroni, sono quelli

che ivi stesso il Diritto esporieva nei termini seguenti.
a Lo Stato deve dirigere i suoi sforzi alia distruzione dell'attuale

organismo della Curia Romana.'li riordinamento della proprieta

ecclesiastica, 1'adozione del sistema elettivo negli ufflci e nei bene-

ficii, Pintroduzione deU'elemento laicale nella gestione morale ed

economioa delle cose ecclesiastiche, ci daranno quella riforma ge-

rarchica e religiosa che, spezzando la dura e secolare compagine
della Chiesa, inaugurera il novus ordo e aprira alle coscienze cre-

denti la via a queile legittime soddisfazioni morali di cui ora sona

costrette a privarsi, se non vogliono chiederle alle dottrine ische-

letrite del Vaticano.

Distrutto il vecchio ediflzio, fatta penetrare la vita nuova net

rapporti religiosi dei cittadini, sara allora opera feconda del partita

liberale il procedere alia riorganizzazione delle forze, e contra pporre
alia Curia Vaticana associazioni nuove, fondate sulla libera adesicne

delle coscienze. ricche dei mezzi di azione che da Pintervento di-

retto nell' amministrazione delle proprieta parrocchiali e diocesane,

e la partecipazione eifettiva alia scelta del personale ecclesiastico.

Non e bisogno che aggiungiamo altro. onde ciascuno veda, da

questo schizzo dei doveri dello Stato e del partito liberale, che, per
odio del Vaticano, si vuole distruggere il cattolicismo. istituire un

nuovo cristianesimo, copiato da quello del Bismark, del Falk e dei

tirannelli svizzeri. E ci6 coll' opera di quel Governo che, venendo a

Roma colla forza, prodigava promesse di liberta e d' ossequio pel

Papato e pel cattolicismo.

3. Coilo stesso cinismo, onde professano I' odio contro il Vaticano,

e proclamano la necessita per lo Stato di distruggere il cattolicismo

sovvertendone la gerarchia e sottraendolo all' autorita del Vicario di

Oesu Cristo, i novelli Musulmani impadronitisi di Roma il 20 set-

tembre 1810 hanno definito Pepoca in cui daranno 1' ultima mano

alia effettuazione, in quanto potranno, di codesti loro disegni infer-

nali. E fermarono che 1'assalto decisivo debba darsi nella congiun-

tura d' un Conclave, che i cattolici sperano e pregano da Dio debba

essere ancora assai rimota, e per contro i reggitori degli Stati usur-

pati a Santa Chiesa affrettano con tutti i loro voti.

II Santo Padre Pio IX per gli intensissimi calori risentiti da tutti

sullo scorcio dell'agosto e sul cominciare del settembre, avea pro-

vato qualche incomodo. Tanto bast6 perche i giornali della setta

regnante divulgassero le piu triste nuove, fino a spedire telegrammi

fuori d'ltelia. spacciando che il Papa era in fine di vita, anzi gia
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morto, cosi che la sua camera era mutata in cappella ardenle. Puo
darsi che ci6 fosse un maneggio di giocatori di Borsa, intesi a

speculare sul rialzo e sul ribasso del fondi pubblici. Ma e piu ver-

gognosa la condotta di quel Governo che, mentre vigila e sequestra
e vieta ogni dispaccio o notizia che riguardi certi altri personaggi,

qualora il divulgarne il contenuto possa tornar loro sgradito o get-
tare sgomento nel pubblico, non trova venm motive d'usare la sua

autorita, quando si tratta dell'Augusto Ponteflce, la cui vita e di

sommo interfuse pel mondo cattolico. Dovrebbe codesta consorteria

ingegnarsi almeno di salvare le apparenze dell'urbanita e delle leggi

della civilta; e, tutt'al contrario, affettando di voler rassicurare i

eattolici, tengono bordone al canagliume dei giornalisti d'infima

specie.

I rettili parlanti della setta aveano gittato per Roma la voce as-

surda, che gia fossero truppe ^ttelate in Piazza san Pietro a difesa

del Vaticano, per essere moribondo o morto il Santo Padre. Ed i

rettili della stampa gia bandivano il programma del da farsi pel

Conclave. Or ecco il Bersagliere, organo ufficioso dell'l^roe di Sapri
ministro sopra gli affari interni, stampare, nel suo n 246 per 1'8 set-

tembre, propriamente il giorno in cui 200 e piu persone straniere

oitre a quelle di Corte, videro poi ed udirono il Papa recitare il

magniflco discorso soprariferito, la nota seguente: a Pio IX, contra-

riamente a quanto hanno asserito alcuni giornali cittadini, non e

stato mai in questi ultimi giorni ccsi male da far temere una lut-

tuosa catastrofe, e da obbligare il Governo a prendere delle misure

di precauzione. D'altronde il Governo e giornalmente informato delJp

stato di salute del Pontefice, e non e sulle notizie dei giornali che

esso deve regolare la linea di condotta da tenersi in qualunque
sinistra evenienza, onde tutelare sempre piu la sicurezza e la inco-

lumita degli abitanti del Vaticano, e la indipendenza degli atti che

si dovrebbero ivi eseguire. ))

Oli praeclarmi custodem ovium lupumlQh stupenda guarentigia

di liberta e sicurezza pel Conclave nella tutela dei bombardatori del

20 setterabre 1870, dei conquistatori del Quirinale coi grimaldelli,

dei liquidatori dei Conventi e dei beni ecclesiastic!, degli autori

delle proposte di leggi contro gli abusi del clero e operator! di tanto

altre prodezze simili. Goloro che vivono d'odio al Vaticano, come

professo cinicamente il giornale portavoce del Presidente del Consi-

glio dei Ministri, sarebbero i guardiani e tutori del Vaticano e dei

Conclave !
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III.

COSE ST&ANlEtiE

COSE D' ORIENTE 1. 1 Montenegrini alia riscossa; si impadroniscono di Nichsik

e d'altre piazze turche 2. Abboecamento dei due imperatori di Germania

e d'Auslria ad Ischl 3. Alleanza della Rumenia colla Russia contro la Turchia ;

bandi del prineipe Carlo d' Hohenzollern 4. Processo contro Abdul-Kerim

ed altri general! turchi, che sono relegati a Lemnos 5. Gambiamenti di

Ministri e d'alli dignitarii a Costantinupoli 6. Segnalata vittoria dei Turchi

in Asia 1. II Serdar-Ekrem Mehemed All discaccia i Russi dalla linea del-

I'Akra Lorn e li ribuUa sull'Jantra 8. Altra disfatta dei Russi in Asia presso

Kars 9. Assalti di Suleyman Pascia e stragi nelle gole di Schipka 10. Bando

imperiale turco per la leva in massa dei misulrnani 11. I Turchi si ri-

tirano dal Gaucaso 12. Terza battaglia presso Plewna in Bulgaria il 31 ago-

sto 13. 1 Russi prendono d'assalto Lofdscha 14. Combattimenti e strag*

dal 7 al 14 settembre intorno a Plewna.

1. Erasi appsna imbarcato ad Antivari, col flore delle sue truppe,

Saleynaaa Pdscia, per accorrere al soccorso di Adrianopoli, che i

Montenegrin!, chiamati alia riscossa dal loro principe Nicola, e per
nulla scoraggiti dalle p^rdite sofferte, si disposero a riassalire i

Turchi lasciati a guarJia di Nichsik, dove probabilmente essi sapeana
non esservi quella copia di provvigioni e munizioni che diceasi, ne

presidio si forte da poter sostenere lungo assedio *. Rannodate e

riorganizzate tutte le squadre, alii 21 luglio il principe Nicola ne

press il comando supremo, e con esse raarcio difllato verso Nichsik.

Alii 23 egli si irapadroniva agevolmente del piccolo forte denominato

Vloknaa di Vir; ed alii2i deiraltro di Rastorar; dove erano a guardia

pochi Turchi; i quali, veduta icnpossibile una efficace resistenza, si

arresero a patti discreti. B^n si provarono gli Ottomani di Podgoriza.

alii 31 luglio, di fare quella che dicesi una diversione, assalendo i

Montenegrini appostati a Farmax, al sud delle loro montagne; ma
furono ributtati, come alia lor volta furono battuti i Montenegrini

quando si cimentarono nei pressi di Podgoriza.

A mezzo agosto i Montenegrini, procedendo con cautela pari alia

loro intrepidezza, gia s' erano impadroniti di tutti i fortini che do-

veano chiudere i passi verso Nichsik, compreso il piu importante di

Cadjaliza a tiro di cannone dalla piazza. Essi aveano artiglieria di

montagna e due grossi pezzi ricevuti, con abbondanti munizioni, da

Pietroburgo. Ma dall'Erzegovina e dalla Bosnia accorrevano pure
volontarii musulmani a soccorso della guarnigione assediata; la quale
non d'fettava di viveri, ma d'acqua. Onde, sicuri di potersene impa-

1 Civilta Cattolica, Serie X, vol. Ill, pagg. 362-63.
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dronire col solo bloccarla, i Montenegrin! si adoperarono a stringerla

tutto intorno, aspettandone pazientemente la resn. Tuttavolta, siccome

questa tardava, fu dato 1' assalto alle ultime trincee turche le quali,

a tiro di moschetto dalle mura, faceano ancora ostacolo; e queste

furono espugnate il di 8 settembre. La guarnigione turca di 1,200 uo-

mini poteva appena accostarsi alle sue batterie troppo scoperte e

dominate da quelle dei Montenegrini, e si sentiva impotente a sos-

tenere un assalto. Accolse pertanto la proposta di arrendersi, a

discrezione nel patto uiliciale, ma in realta sotto condizione di po-

tersi ritirare sana e salva colle sue armi dove le piacesse, lasciando

pero intatti i magazzini di munizioni e di vettovaglie, ed al posto loro

le artiglierie della piazza. II principe Nicola osservo lealmente questo

patto, e la gunrnigione turca senza essere molestata uscl dalla piazza

e si ritiro con le sue armi a Gatzco. I Montenegrin!, lieti della con-

quista ottenuta con si poco sangue, entrarono vittoriosi in Nichsik,

dove trovarono 19 cannoni, parecchi dei quali in acciaio e da cari-

carsi per la culatta, con abbondanti munizioni da guerra. Di che il

priacipe Nicola mando subito un modesto dispaccio al suo protet-

tore, lo Czar, che intanto si riprometteva la presa di Plevvna ed as-

sisteva invece ad una sanguinosa sconfitta delle sue migliori truppe.

Pochi giorni bastarono ai Montenegrini per impadronirsi, allo stesso

modo, dei forti di Prejeska e di Bilek, e d'un buon iratto delPadia-

cente territorio in Erzegovina.

2. II Governo Austro-Ungarico continud ad osservare verso i Mon-

tenegrini vincitori, nella loro marcia verso Trebigne, quella benevola

neutrality che gli e imposta dall'onnipotente Cancelliere Germanico;

e si guardd bene dal prendere qualche precauzione militare, che po-

tesse interpretarsi come un provvedimento contro un nuovo solle-

vamento nella Bosnia e nelF Erzegovina contro i Turchi. Sibbene

quando questi, sorprese le bande del Despotowich, le ebbero battute,

sbaragltete e sospinte ai confini austriaci, oltre i quali si rifuggirono,

accolse sotto la sua protezione gli sconfitti Bosniaci, rilegando tut-

tavia a confino in luogo rimoto il Despotowich ed i principali suoi

consorti di sventura. Questo contegno prudente del Governo Austro-

Ungarico si attribuisce ad impegni tolti dall' Imperatore Francesco

Giuseppe ad Ischl il di 8 agosto. In questo giorno giunsero contem-

poraneamente alYHotel Elisabeth in codesta piccola citta, da una parte

1' Imperatore di Germania, dall'altra 1'Imperatore d'Austria Ungheria
e vi furono accolti dall'Arciduca ereditario Rodolfo in divisa prus-

siana, come suo padre, mentre Guglielmo I vestiva la divisa austriaca.

Guglielmo I ando visitare Flmperatrice d'Austria alia villa impe-

riale, ed ebbe un amichevole abboccamento con Francesco Giuseppe;
d il giorno seguente se ne parti, assai soddisfatto delle amichevoli
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e cordialissime assicurazioni ricevute. che la lega dei tre Imperatori
durerebbe salda, e FAustria -TJngheria non si attraverserebbe ne pun to

ne poco ai disegni dello Czar per la, condotta della guerra in Oriente.

Al quale accordo vuolsi senza dubbio recare e 1'alleanza della Ru-

menia. colla Russia, e la sua cooperazione attiva alia guerra in Bul-

garia ;
ed eziandio la prudente benignita con cui 1'Andrassy, il quale

accennava di volersi opporre alia Serbia quando questa ripigliasse

le armi contro la Turchia, ora la licenzio a fare quel che le aggrada,

esprimendo per6 un timido desiderio che 1'esercito russo non passi

per la Serbia! La lega dei tre Imperatori, che in realta e soltanto

la lega dei due di Germania e di Russia per tenere a segno il terzo

di Austria Ungheria, fu cosi cementata di bel nuovo, e continua a

produrre frutti di cui la Casa d'Absburgo non tardera ad assaporare
il gusto squisito.

3. L' influenza di Guglielmo I d' Hohenzollern sull'animo benigno
di Francesco Giuseppe d'Austria dovette essere tanto piu efficace,

quanto piu vivo era stato il dolore ond'egli era compreso, per le

notizie delle sanguinose ed umilianti sconfitte patite dalle truppe

dello Czar sotto Plewna il 20-21, ed il 30-31 luglio. E se ne videro

subito gli effetti. Come accennammo nel precedents nostro vol. Ill,

a pag. 633, la Rumenia fino allora tentennava, quanto al cimentarsi

a guerra aperta contro la Turchia. II fare da se potea tornar funesto^

quando la Russia non fosse pienamente vittoriosa. L'alleanza colla

Russia potea aver per risultato di diventarne vassalla; ed importava

assai, se non si potesse sfuggire alia necessita di tale alleanza, far-

sela almeno pagare, si con esplicito riconoscimento della assoluta

iridipendenza della Rumenia, non meno dalla Russia che dalla Turchia.

e si con largo sussidio di denaro per le spese. Le sconfitte sotto

Plewna ed i consigli mandati da Berlino al principe Carlo d" Hohen-

zollern, non meno che allo Czar, indussero il primo ad accettare, ed

il secondo a concedere codeste guarentige per 1'onore, la sicurezza

e 1'indipendenza della Rumenia.

Pertanto fu pattovito che mentre le milizie e le riserve rumene
starebbero a custodia del territorio, 1'esercito regolare, sotto il co~

mando supremo del principe Carlo passerebbe in Bulgaria e coope-

rerebbe col russo, di cui formerebbe Testrema ala destra, avendo

a sua guardia esclusiva la piazza forte di Nicopoli. Un corpo d'eser-

cito russo sarebbe aggiunto al rumeno; ma per ricambio di cor-

tesia il principe Carlo di Hohenzollern prenderebbe per suo Capo
di Stato Maggiore ii generale russo Xotoff. Stabilite queste condizionu

td accettate dallo Czar, il principe Carlo, mando pubblicare un bando,
sotto il di 8 settembre, per giustificare la guerra attiva contro la

Turchia, ed un Ordine del yiorno airesercito. Questi due curios!
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document!, in cui la lealta rumena va di paro con quella che con-

traddistingue la diplomazia moscovita, furono riforiti nel Memorial

Diplomatique n 37 del lo settembre a pag. 599; e sono una para-

frasi dd famosi bandi pubblicati dal Governo di S. M. il Re Vittorio

Emmanuele II per le guerre del 1859 e del 1866 contro rAustria,

e per le annessioni compiute dal 1860 al 1870. AfTettazione di paura

psr la trapotenza dei Turchi, risolazione inevitabilmente imposta da;

inesorabile necessity di sottrarre la Rumenia, alle stragi ed alle de-

Yastazioni dei Turchi, e dovere di rispondere al grido di dolore dei

fratelli: ecco i punti oratorii svolti in codesti document! di cinic&

porlidia.

Ci6 fatto, il principe Carlo fu investito dailo Czar del comando &
1m destinato, e passato il D.mubio a Corabia, marci6, sotto la dire-

zione del Xotoff, con due divisioni rumene e colle truppe russe, verso

Plewna; dove i Russi ebbero la precauzione di mandare i Rumen!
all'assalto di Grivitza, restando essi alle loro spalle, forse per riserva,

e forse per togliere loro ogni tentazione di scappare. Di che diremo

a suo luogo.

Eff<>Uuato il passaggio dei Rumeni a Corabia, il ponte fu disfatto,

e rifatto a Nicopoli, si per le necessarie comunicazioni, e si per una

ritirata che prevedeasi non improbabile.
4. Intanto a Costantinopoli erano internati al Serraschierato, ossia

custoditi sotto buona guardia ed in segreta nel palazzo del Mini-

stero per la guerra, il destituito Serdar-Ekrem Abdul-Kenm, l'ex~

ministro della guerra Redif Fascia, i comnndanti di Sistowa e di

Ardahan che senza combattimcnto avevano abbandonato quelle

pi'izze ai Russi, ed i Fascia che vilmente erano fuggiti dal passo di

Schipka al primo afFacciarsi del Gurko con pochi squadroni di Co-,

sacchi ed alcuni cannoni. Questi personaggi doveano dar ragione di

se innanzi ad un Consiglio di Guerra, costituito con un Irade irn~

periale. Coatro Abdul-Rerim allegavasi principalmente Findolenza

ed inerzia, con cui avea lasciato a dir cosi libero ai Russi il pas-

snggio del.^Danubio. Contro Redif Fascia s'andava piu oltre;poiche
era accagionato d'alto tradimento; essendogli imputato d'essersi an-

ch'egli, come i Fascia di Sistowa, di Ardahan e di Schipka, per de-

naro, venduto ai Russi. Si avvio il processo. Abdul Reriin allege a

sua difesa la mancanza di truppe sufficient, chieste troppe volte a

Costantinopoli e sempre riflutate. Redif Fascia dapprima rifiuto di

present irsi ai giudici, allegando la sua malattia; poi ncgandone la

competeriza, e chiedendo di essere giudicato da suoi puri.

II Fascia di Sistowa si scusava col dimostrare di non aver rice-

vuto ordini dal Serdar-Ekrem, e di non aver potuto con si poche
forze opporsi al passaggio dei Russi. Da ultimo anch'egli, Abdul-
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Rerun, oppose la iacompetenza del giudici nominati. II Governo non

poteva levar da capo dell'esercito il nuovo Serdar-Ekrem Mehemed

AH, perche presedesse il Consiglio di guerra; e per uscire d'im-

paccio sospese il processo, mandando g'i accusati, sotto buona guar-

dia, a confiao nell'isola di Lemnos.

5. Ma pare che altre ragioni, di natura molto delicata, influis-

sero a qucsta risoluzione del Governo. Fa detto che principalmente

E6dif Fascia minacciasse di svelare gli intrigh^di certi favoriti e

principalmente dell' inetto Mahmoud Damad, cognato del Sulteno, che

maneggiava ogni cosa, e specialmente il denaro destinato alia guerra,

che andava sciupato in tutt'altro che in ispese di guerra; e che,

per non sollevare troppi scandali in momenti cosl critici, si pren-

desse il partito di mettere tutto in tacere.

Le quali congetture furono aggravate da mutazioni avvenute nei

principali dignitarii dello Stato e nei membri del Ministero. II fa-

moso Cheikh-ul-Islam Hairoullah Effendi che tanta parte ebbe per

1' avvenimento di Abdul Hamid al trono, fu tolto di carica ed ebbe

per successore un Rara-Kabii Effendi pronto a spiegare la bandiera

del Profeta per la guerra santa. Nei ministero per gli affari esterni

era succeduto a Savfet Fascia un Aarifi Fascia
;
e poco dopo anche

quest! fu accomiatato, e surrogate da un Server Fascia che fu per

due anni ambasciadore a Parigi. Nei ministero della guerra succe-

dette a Redif Fascia il valoroso Re'ouf Fascia
;
ma poco vi duro, ed

anch'egli ebbe presto altro carico e successore. II che dimostra come

gli intrighi di palazzo non siano cessati del tutto a Costantinopoli.

6. A malgrado di cio, le faccende della guerra presero buona

piega pei Turchi, specialmente in Asia
;
dove due segnalate vittorie

di Mucktar Fascia costrinsero i Russi a ritirarsi oltre le loro frcn-

tiere. La prima di queste vittorie fu riportata poco lungi da Ears,

il 18 agosto. I Russi con cinque intere division!, formate di 40 bat-

taglioni di fanteria, 10 reggimenti di cavalleria e 95 cannoni, si

mossero ad assalire i Turchi verso le 1 ore antimeridiane. La bat-

taglia, dapprima contro 1'ala destra, poi contro il centro e 1'ala si-

nistra dei Turchi, duro fin verso le ore 6 porneridiane; quando i

Kussi, ributtati su tutti i punti, dovettero ritirarsi verso il loro ac-

campamento, inseguiti pero dall'artiglieria turca fin presso alle loro

trincee, e lasciando sul campo piu d'un migliaio di morti e feriti.

1. Quasi al tempo stesso in Bulgaria il Serdar-Ekrem Mehemed

Ali, tertninati i suoi apprestainenti, e munito in inodo formidable

il campo trincerato presso Rasgrad tra Choumla e Rustchuk, si mosse

alle offese contro la sinistra dei Russi, che da Pyrgos sul Danubio

stendeasi verso i Balcani lino a Yaslar presso Eski-Djuma.

LascianJo Eyoub Fascia con circa 30
;
000 uomini presso Rustchuk,
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per tenere in iscacco il corpo <F esercito comandato dallo Czarewitz,

Mehemed All con marce lente ma ben calcolate condusse circa 10 000

soldati scelti d'ogni arma nei press! d'Eski-Djuma, dove il centro

di questo esercito si trovo il 21 agosto. Alii 23 piomb6 sui Russi

ad Ayastar o Yaslar, e ne li discacci6. Due giorni dopo, valicato il

Kara Lorn, sMmpadroai di Popskoi; alii 30 s'affronto coi Russi. che

erano in gran forza a R irahassankoi, e la giornata fu terribile e

sanguinosa, poiche questa borgata fu a vicenda presa e perduta dai

combattenti ben sei volte, restando da ultimo in potere dei Turchi.

Questi, procedendo sompre compatti e con mosse bene studiate, cosi

che ogni loro divisione fosse collegata colle altre da numerosi

squadroni di cavalleria regolare ed irregolare, scesero di mano in

mano costeggiando il Kara-Lorn, ad Opaka, a Jenikoi. ad Ablava, ed

a Rotzelewo, sorprendendo da per tutto i Russi in minor forza, e

costringendoli a ripiegarsi sull'Jantra ed a concentrarsi a Biela,

dove ebbero a trincerarsi fortemente. a fine di guarentirsi contro il

rischio di essere assaliti ad un tempo da Eyoub Pascii e da Me-

hemed All.

Le perdite dei Russi in questi combattimenti non furono certa-

mente leggiere; poiche nel solo fatto d'armi di Rarahassankoi, stan-io

ai rapporti turchi, deono aver perduto 4.000 uomini, 2,000 fucili,

qualche cannone e non pochi carri di munizioni. Fatto sta che lo

Czarewitz ebbe a trasferire oltre 1'Jantra il suo quartier generate,

e mandar disfare ii ponte gettato sul Danubio e che metteva capo
a Pyrgos.

8. Ne mono infausti pei Russi furono in Asia i successi della

guerra, in questi medesimi giorni. Nella notte dal 24 al 25 agosto

Muktar-Pascia, dopo aver tenuto consiglio coi suoi luogotenentiV

prese d'assaHo le posture fortificate, in cui si tenevano i Russi sul

colle di Rizil Tepe, e che erano come un baluardo di difesa pel loro

campo e quartier generale. I Russi accorsero alia riscossa, ma in-

darno. La battaglia divenne generale, e duro circa dodici ore, es-

sendo non meno di 80.000 i combattenti con circa 200 cannoni: ma
fini con disastrosa ritirata dei Russi; i quali perdettero circa 4.000

uomini, e dovettero ripiegarsi su Ruruk-Dara e Para e Paldivoraa.

I Turchi, rimasti padroni d^l campo di battaglia, non perdettero

tempo, ed incalzarono il nemico, che si ritiro di la delle sue fron-

tiere, ed and6 a riorganarsi dietro i bastioni di Gumri detto altri-

menti Alessandropoli. La vittoria dei Musulmani fu cosi decisiva,

che si temette perfino d'una loro puntaglia verso Tiflis. II generale

TergukassofF attese a fortificarsi sulla via che mena ad Erivan
;
ma

non pote impedire che una forte banda di Rurdi, valicata la fron-

tiera, si inoltrasse tanto da potervi fare grosso bottino di cavalli e
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distruggere buon tratto della linea telegrafica fra Gumri e Tiflis. II

Loris Melikoif, come suol accadere, dovea portare la pena della

disfdtta, e fa detto poi disdetto che gli fosse tolto il comando di-

retto dell'esercito russo di Asia, preso personalmente dal Gran Duca

Michele. Ma, si per Fasprezza della stagione e si pel rovesci sofferti,

quell' esercito ha fmito la sua campagna per quest' anno. Resta sol-

tanto ai Russi la piazza di Ardahan, che essi aveano anzi abbando-

nata per qualclie giorno, teineudo un assalto di tutto 1' esercito di

Muktar, ma poi tornarono a rioccupare, benche con poca speranza di

potervi rimanere.

9. Ne mono infelice pei Russi, benche assai piu gloriosa per Fin-

domabile valore che essi dimostrarono, fu la fortuna deila guerra

sui Balcani, in quel formidable passo di Schipka, di cui con tanta

agevolezza eransi impadroniti per Faudace scorreria del Gurko.

Suleyman-Pascia, che qaando noi parlamino F ultima volta delle

cose d' Oriente, nel precedente nostro volume III a pagine 635-36,

mostrava di volere, per altri passi non guardati dai Russi, scendere

verso Osman Bazar, per unirsi all' esercito del Serdar-Ekrem e mar-

ciare con esso all'assalto di Tirnova, si content6 di munire quei passi

di buona guardia, e spingere, tanto a destra quanto a sinistra di

quello di Schipka, alcune ricoynizioni o schiere volanti ad esplorare
le posizioni del nemico. Quando, contro la comune espettazione, si

accinse ad espugnare di viva forza le trincere, i fortini e le batterie

con cui i Russi aveano procacciato di assicurarsi il passo di Schipka.
Dal 20 Hgosto al 15 settembre ivi fa una serie di combattimenti e

di assalti quasi quotidiani, ora di giorno ed ora di notte, con tale

accanimento d'arube le parti, che la descrizione delle stragi awe-
nute su quei dirupi ed in quei burroni fa ribrezzo, e gli ufflciali

russi piu abituati agli orrori della guerra confessano noa aver mai

assistito o preso parte a lotte si gigantesche, si atroci e si san-

^uinose.
A furia di assalti e di sorprese Suleyman-Pascia riusci, benche

con grande strage del suoi migliori soldati, ad impossessarsi di al-

cune alture allo sbocco meridionale della gola formidabile; d'onde

prese a bersagliare i Russi con cannoni e mortai. Procedendo len-

tamente, cosfcretto .a riprendere piu volte le posizioni gia prese e

poi perdute, venae a capo di portar caunoni e mortai su certe vette,

d'onde pote ad una ad una dominare le trincere e batterie dei Russi;

e finalmente alii 16 settembre prese d'assalto, ma riperdette sei ore

<lopo, il forte san INiccolo, che era come al centre del passo di Schipka.

Finora non si sa quali siano state le perdite dei Russi in ufficiali e

soldati per questa ostinata difesa, nella quale fu morto uno dei mi-

.gliori generali, ed un altro non lievemente ferito. Basti accennare
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ehe il fetore dei cadaver! accatastati del Russi e del Turchi su per

quei dirupi scoscesi e ncl fondo dei burroni. era t;ile fin d;ti primi

giorni del setteinbre, da render intollerabile la nausea, ond'erano

assaliti aache i soldati piu induriti ad ogni travaglio. Aftermasi che

1'esercito di Suleyman-Pascia vi abbia perduto circa 22 000 uomini,
dei quali piu della meta morti nel combattimento, e gii altri carichi

di ferite, onde sono ingombri gli spedali militari da Rasanlik a Co-

stant'nopoli. Intorno ai motivi per cui Suleyman Pascia si ostino in

si ardua e crudele irapresa, non si sa nulla di certo. V'ha chi cio

attribuisce a sua perdaacia e ad impegno di non volersi sottomet-

tere, passando altrove i Balcani, al comando dei Serdar-Ekrem Me-

heoied All, di cui lo dicono nemico piu che ernolo e rivale. Altri

invece affermano aver esso, dal Consiglio superiore di guerra di

CJostantinopoli, ricevuto ordine espresso e reiterato di dover a qua-

Itirique coslo impadronirsi del passo di Schipka; e che egli, esperto
di guerre di montagna, abbia recato nel compiere quest'ordine tutto

quel crudo disprezzo per la vifri umana, di cui gia avea dato prova
nella spedizione del passato giugno contro il Montenegro.

10. Per colinare i vii;>ti fatti dai cannoni e dalle baionette dei

Bussi nelle file delle truppe ottornane, il Governo di Costantinopoli

pubblico un decreto, con cui bandivasi quella che tra noi chiame-

rebbesi la leva in massa. Davevano preserit-irsi ad essere arrolati:

i
a

tutti i sudditi Ottoman! che, mediante certa souiraa di denuro,
erano stati dispensati dal s<;rvizio militare

;
2 tutti coloro i cui

nomi non erano stati tratti a sorts per la coscrizione militare ;

3 tutti gli ascritti alle riserve di prima e seconda categoria;
4 tutti coloro che, quantunque non abbiano 20 anni, sono atti a

portare le arrni
;
5 da ultimo tutti quelli che, sebbene abbiano ol-

trepassato i 40 anai di eta, sono in forza da prestar servizio militare.

A questo bando risposero con incredibile proatezza migliaia e

migliaia di musulmani d'ogni con iizione, onde si poterono spedire

poderosi rinforzi, per la strada di Sofia, ad Osman Fascia contro il

quale erano dirizzati tutti gli sforzi dei Russi, dopo la loro sconfitta

del 30 luglio.

11. Giovarono pure ad ingrossare le schiere turche di qua e

di la dei Balcani, le truppe che 1'armata navale avea sbarcate a

Suchum-Kale*, sulle coste dell'Abscasia
;
dove aveano favorito il sol-

levamento di quella e d' altre province del Caucaso contro i Russi,

a gran vaataggio di Maktar Pascia. Ma quando i Russi vi accorsero

da piu p;irti per domare quella ribellione, e fu riconosciuta la im-

possibilita che questa si sostenesse, Hjbart Pascia ricevette ordine

di andar cola colla armata di mare e con grosse navi onerarie. Su

Serie X
t
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q-jesto egli tolse, e port6 a Trebisonda pireechie migliaia di Cir-

cassi e di Abscasi e di Turcbi che poteauo temere le vendette e le

rappresaglie dei Russi; e su quelle ricondusse in Rumelia le truppe

regofcri, che furono spedite a Schoumla.

12. E per verita il bisogno di poderosi rinforzi faceasi sen tire ad

Osman Fascia, che vedea addensarsi contro lui, a Plewna, non solo

gli 80 000 uomini posti sotto il comando diretto del Gran<luca Nicola,

ma eziandio i 35,000 Rumeni guidati dal /otofF, sotto il comando

nominale del principe Carlo. Subito dopo la seconda battaglia di

Plewaa alii 30 giugno, Osman Fascia avea dato mano a raddoppiare
le opere di difesa, su due o tre linee concentriche di trimcere, affor-

zate da 14 fortini o ridotti muniti di artiglieria, uno dei quali ampio
e robusto assai era eretto a Grivitza, sulla via che da Lofscha. per
una stretta valle, mena a Plewna. Ma s'avvide che i Russi faceano

dal canto loro altrettanto, scavando trincere di circonvallazione con

batterie a ricetto delle truppe che moverebbero all'assalto, o che

in caso avverso dovrebbero ritrarsene. Voile pertanto antivenire il

nemico, e spezzare, se fosse possibile, quelle linee che accennavano

a volerlo stringere da vicino come d'assedio.

Pertanto Osman Fascia la nvittina d<*l 31 agosto si spinse con

grosso nerbo di bittaglioni scelti e con molta cavalleria all'assalto

dei Russi, concentrati principalmente, in numero di circa 30 000,

presso Polisehat a levante di Plewna. In breve ora le vedette russe

e le loro grandi guardie furono spazzate via; ed i loro battaglioni,

sgominati dalle cariche della cavalleria, dal fuoco violento dell' ar-

tiglieria e della fanteria turca, dovettero cercar rifugio dietro le

loro trincere, due delle quali caddero in potere degli assalitori
;
che

poro non poterono restarvi, e alia loro volta ebbero a battere in

ritirata dopo aver perduto circa 2 000 bravi soldati, uccisi presso che

sul ciglione delle trincere russe.

13. Quattro giorni dopo, alii 4 agosto, i Turchi pativano un vero

disastro, perdendo la piccola ma importante piazza di Lowatz o

Lofdscha, che copriva la loro estrema ala sinistra. Dopo aver fatto

una inutile puntaglia contro Selvi, la guarnigione di Lofdscha,

che era di soli otto battaglioni, cioe poco piu di 3
;
500 uomini, fu

assalita furiosamente da tre diverse colonne di Russi in numero
di 22000 uomini comandati dai generali Skobeleff ed Imeretinski,

i quali, dopo un micidiale combattimento, penetrarono nella citta

coi Turchi che vi si ritiravano; ed ivi succedette orrenda strage in

cui il numero prevalse. Accorreva subito Osman Fascia al soccorso;

ma giungeva quando gia la posizione era irreparabilmente perduta, e

percio tornavasene a Plewna. Ma questa perdita gli rendeva impos-



CONTEMPORANEA 115

sibite aver soccorsi, che aspettava, da Suleyman Fascia, qualora questi

fosse riuscito a valicare i Balcani a Schipka.
14. Osman Fascia non e uomo da perdersi d'animo per un ro-

vescio, ma capi che i Russi non tarderebbero a fare uno sforzo de-

cisive per proflttarne; e si prepare a riceverne 1'assalto. Questo

comincio la uiattina del 1, e si continue per quattro giorni, duranti

i quali piu di 100 pezzi di cannone scagliarono migliaia di granate
e di proietti enormi sul grande ridotto di Grivitza, da cui credeasi

dovesse dipendere la sorte di Plewna. II giorno 11, festa di S. Ales-

sandro pei Russi ed onomastico dello Czar, fu destinato all'assalto

generale. Yi assislette lo Czar da un palco eretto sopra una emi-

nenza, d'onde potea il suo sguardo spaziare su tutto il campo di bat-

taglia. Come le difese dei Turchi disegnavano un arco di cerchio

la cui parte convessa centrale era a Grivitza, cosi in semicerchio

si disposero gli assalitori colle loro artiglierie. I Rumeni alia de-

stra ed al centro sotto il comando del principe Carlo ossia del ge-

nerale russo /otoff, sostenuti da parecchie division! russe; alia si-

nistra il generale Skobeleff, con piu reggimenti e forte nerbo di

Cosacchi.

I Rumeni si spinsero tre volte all'assalto delle trincere di Gri-

vitza, con molta intrepidezza ma con infelicissimo esito, essendcne

ributtati dal fuoco terribile dei Turchi, e lasciandovi o morti o fe-

riti circa 40 ufficiali e 1,200 soldati. Si segnalo specialmente un bat-

taglione di cacciatori rumeni, che contava 900 uomini, di cui tor-

narono soli 200 ! Fu piu felice alia sinistra il generale Skobeleff, il

quale riusci ad impadronirsi di due ridotti turchi. Ma la sera s'av-

vicinava, e Grivitza restava inespugnabile. Lo Czar se ne torno al suo

quartiere, e cosi non ebbe la soddisfazione di assistere all" ultimo e

disperato assalto dato da brigate fresche della riserva, che riuscirono

ad impadronirsi del ridotto di Grivitza.

Osman Fascia il giorno seguente torno alia riscossa, e dopo sei

assalti sanguinosi ritolse ai Russi dello Skobeltff i due ridotti di

cui s'erano impadroniti il di precedente, e che gli chiudevano cosi la

via a Sofia. Ritento pure, con sette assalti, di riprendere il ridotto

di Grivitza; ma non vi riusci, benche sacriflcasse percio, dicono,

circa 10 000 uomini. I Russi annunziarono che dal 1 al 14 settem-

bre aveano perduto 300 ufficiali e circa 14
;
000 soldati; i Rumeni

60 ufiiciali e 1500 soldati. Di quel che avvenne poi, diremo in altro

quaderno.
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IV.

1NGH1LTERRA (Nostra corrispondenza). 1. Notizie poliliche 2. Notizie

religiose.

1. II Parlamento britannico ha finalmente cessato dalle sue m-

terminabili chiacchierate e da'suoi troppo spesso infruttuosi sforzi

per un'utile legislazione. La gran battaglia d'opposizione, di cui feci

parola nella mia ultima corrispondenza, e stata accanitamente com-

battuta fmo aU'estremo. avendo il Governo trionfato, dopo un conflitto

di ventisei ore, della piccola ma risoluta banda d'oppositori; e ci6

in virtu di una decisa maggioranza che avea saputo creare a proprio

favore. Come gia dicemmo, il piccolo ma violento gruppo d' oppositori

che si sono tenuti a questa linea cosi risoluta di condotta parlamen-

tare, consta di membri irlandesi che sperano, con impcdire il corso

della legislazione sopra altre materie, di far sentire al Governo e

al Parlamento la convenienza di dare equo ascolto e assegnare UE

adeguato spazio di tempo alle questioni irlandesi. E indubitato che

agli affari irlandesi fa poco buon viso la maggioranza inglese nella

Camera dei Comuni, e che un riconoscimento dei principii irlandesi

in materia di religione e d'educazione non viene giammai spoiltaneo

dai membri protestanti. Non e, infutii, esagerato il dire che qual-

siasi concessione fatta fin qui al sentimento cattolico in.Irlanda non>

e stata il resultamento di un'azione spontanea, ma piuftosto del ti-

more; dacche il popolo irlandese e stato forte abbastanza per eser-

citare sopra i suoi connazionali inglesi la pressione necessaria per

costringerli ad aprire gli occhi sul vero stato delle cose, e a per-

suadersi della verftii che i principii di giustizia sono egualmente

applicabili ai cattolici ed ai protestanti. Non sono, al certo, mancate

nobili eccezioni individual!; ma la regola generale e stata appunto

quella che vi ho accennata. Rimane ora a vedere se il nuovo ten-

tative di costringere e stimolare la sezione propriamente inglese ad

accogliere principii piu ragionevoli intorno all'educazione irlandese

e ad altri affari locali, sara coronato da felice successo. E giusto

notare che molti gentiluomini irlandesi non approvano questi sforzi,

temendo che essi, piuttosto che riuscire a bene, non sieno per eccitare

ostilita, atteso il manco di forza per indurre un morale costringirnento.

Per ci6 che riguarda le fctccende general], la Sessione e riuscita

sterile, quantunque non possa dirsi che il Governo abbia perduto di

forza durante i vivi conflitti in cui si e trovato avvolto; meotre la

opposizione liberale sembra tendere sempre piu a una cessazione

assoluta. II signor Gladstone, Lord Granville e il signor Forster cer-

cano tuttuvia di tener alte le simpatie per la Russia; ma 1'opinione
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pubblica si pronunzia contro di loro in modo, quanto progress!vo e

tranquillo, altrettanto deciso. Le relazioni di villaggi incendiati, di

moltitudini macellate, d'initnicizia a morte tra razze ostili, di con-

tagi micidiali, richiamano le persone riflessive a domandare a se

stesse se un'ambizione senza priacipii o un impulse sentimentale

siano giustiftcazione sufticiente a tanti mali; e, ia caso diverse, che

debbi pensarsi della terribile responsabilita di coloro che banno in

qaalsiasi modo cooperate a tante miserie e a tanti misfatti. I di-

spacci deirambasciatore britannico a Costantinopoli, signor Layard y

riprodotti nel libro azzurro, stato recentemente pubblicato intorno

agli aiM turchi, hanno conferito grandemente ad accrescere questo

sentirnento, la realta del quale e attestata dalle sottoscrizioni che

continuano ad afil lire al fondo che viene raccolto sotto gli auspicii

di Lady Burdett-Coults a sollievo delle famiglie, le quali per causa

della guerra sono rimaste prive di tetto in Turchia. Non Fimportanza
delle somme offerte, ma piuttosto la tenuita loro, sta a provare quanto
sia universale la protesta contro 1'aggressione russa; perocche molte

delle sottoscrizioni rivestono la forma di piccole collette fatte tra

commessi, contadini e operai addetti alle varie imprese industrial!

del paese. Anche un manifesto polacco, comparso ultimamente, con-

tribuira non poco ad avvalorare la persuasione che va progressi-

vamente formandosi nel nostro popolo. Questo documento e un in-

dirizzo ai Bulgari per avvertirli di non rimettersi alia clemenza della

spietato oppressore e distruggitore della nazione polacca.

2. V'ha in questo momento un intervallo di quiete in affari re-

ligiosi, per cid che riguarda la Chiesa anglicana stabilita; ma, quan-

tunque la superficie sia in complesso tranquilla, si osservano certi

movimenti cho indicano come nel fondo trovinsi in lotta correnti

opposte. I Vescovi anglicani si sono dichiarati in corpo contro Tas-

solazione sacramentale; e uno ahneno di essi, persoaa, del resto,

assid moderata, cioe il Vescovo di Manchester, ha dichiarato di non

volere ordlnare alcun candidate che profess! quella dottrina. Non e

improbabile che la stessa linea di condotta venga seguita dagli altri

Vescovi: ma rimane a vedere se i membri dell'Alta Chiesa si ras-

segnerauno quietamente a una simile disfatta. Circolano varie -.voci,

alcune delle quali abbastanza paurose, circa la via che seguiranno i

Ritualisti; contuttocio non rnancano persone che piegansi docilmente

diaanzi alia burrasca, e rinunziano almeno a quell' att'va propa-

ganda di principii nella quale si sono piu o meno impegnate. V'ha poi
un diluvio di lettere nei fogli pubblici, di opuscoli, d'indirizzi di laici

ai Vescovi, e di altri proiettili soliti usarsi nella guerra religiosa

inglese, i quali tutti attestano la maravigliosa armonia, coereaza,

unita e definizicne dottrinale, onde tanto si distingue la Chiesa sta-



118 CRONACA

bilita per legge. Un fenomeno doloroso, che si inanifesta in tutta

questa confusions, si e Postilita sempre piu accanita de' Ritualist!

contro la Chiesa cattolica; ne questa e cosa da far maraviglia, es-

sendo la conseguenza inevitable di un sistema che non ha altro

fondamento se non 1'orgoglio intellettuale e spirituale, eil disprczzo
di qualsivoglia autorita.

Frattanto la Chiesa cattolica, sposa di Cristo/'procede per la sua

via, guadagnando un po'qua, un po'la, a dispetto deirindifferenza,
dello scetticismo e dell'infedelta che la circondano. Gli esperiraenti

accademici fatti nei varii Collegi cattolici sono riusciti perfettamente ;

e due o tre fra gli studenti del collegio di Stonyhurst si sono di-

stinti negli ultimi esami dell' universita di Londra, avendo uno di

essi conseguito il primo posto e ctteriuta UK a pensione di studio per
tre anni. L'apertura di nuove chiese e il restauro delle antiche stanno

a provare sempre piu 1'attivita dei cattolici del paese; e Sua EmiT
nenza il Cardinale arcivescovo di Westminster da esempio d'infnti-

cabile energia e d'&ssidua operosita nella predic^zione e in altri

pubblici atti, ordinati ad esttndere il lume dellafedein quell' Inghil-

terra che era una volta cattolica, e che, con 1'aiuto della divina

Provvidenza, torner& ad esser tale.

V.

RUSSIA (Nostra Corrispondenza) 1. II fiasco russo predetto anticipatamente, e

1'Hussitismo risuscitato 2. La selta dei Scialopout 3. Furori della stampa
russa contro 1'Inghillerra e 1' Austria. Incidenle Farley-Aksakoff 4. Scon-
fitta del principe Mescierski 5. Prelesa disgrazia del Prfncipe Tcherkascki

6. La queslione polacca di nuovo sul tappeto.

1. La guerra attuale ha risvegliato il raondo slavo. Tutte le na-

zioni di codesta razza furono commosse alia novella che 1'esercito

russo pass6 il Danubio, flume si popolare fra gli Slavi, e molte tra

esse si abbandonarono a sogni d'oro, sentendo che la principale

barriera era oltrepassata, e che le truppe vittoriose dello Czar erario

gia sulla strada di Adrianopoli. Grande fu perci6 lo stupore di che

furono compresi, allorchfc il telegrafo apportd loro lo scioglimento

dell' enigma, e la realta degli avvenimenti loro mostrossi nel suo

vero aspetto. La meraviglia fu per tutti si grande, come lo era

stata fino a quel giorno la gioia e il trionfo. Chi avrebbe difatti mai

immaginato che i combattimenti sarebbero profittevoli pei Turchi;

che in Asia e in Europa le truppe dello Czar toccherebbero uria

vera sconfitta; esse che, per accamparsi a Costantinopoli, si erano

vantate di non porvi che il tempo necessario a varcarne la distanza?

0#gi dopo quattro mesi di operazioni militari, egli e un fatto ma-

nifesto e solenne, che la Russia ha toccate disfatte tanto nella pe-

nisohi, quanto nell'Asia Minore, e che ora bisogna cominciare da



CONTEMPORANEA 119

capo. Questo fatto capitale da molto a pensare a tutti e, come suol

dirsi, domina la situazione, e riassums in se tutto quanto il primo

periodo della guerra presents. Per quanto grandi e gloriose si vogliano

sperare in avvenire le vittorie de'Russi, non giungerebb^ro mai a dis-

sipare od offascare punto la rimembranzj, crudele delle precedent!

umilianti disfatte. Si direbbe, che Iddio volea in qualche modo giu-

stificare la parola del suo fedele e gran servo, Faugusto vegiiardo

del Vaticano, il Pontefice Pio IX, La mischia e gia incominciata,

diceva egli ai pellegrini della Savoia, ed io non so quale delle due

potenze restera vincitrice. Solo ben so, che sull'una di quests potenze,

che si dice ortodossa, ed e scismatica, pesa gravemente la mano di

Dio per 1'atroce persecuzione continuata per tanti e tanti anni, e

proseguita tuttavia, contro i cattolici. E anche al presente, forza e

pur convenirne, la mano di Dio continue ad aggravarsi sugli eserciti

dello Czar: piu di cteno mila vittime... piu di un miliardo di spese...

senza neppur riportarne in compenso una sola splendida vittoria !

Ecco il fatto, impossibile a smentirsi.

Allorche il Papa pronunzi6 codeste profetiche parole, gli eventi

della guerra nulla annunziavano di somigliante: tutti invece atten-

devansi opposti risultati. I nemici poi della Chiesa, e gli amici della

Russia si dettero premura di abusare di codesta sentenza, prove -

niente da si venerando labbro, travisandola a loro posta. Un celebre

pubblicista, il cui nome e ben conosciuto da gran tempo dai vostri

lettori, il signer Aksakoff non si perit6 punto di scrivere nella sua

risposta aH'indirizzo degli Czechi le menzognere parole che seguono :

Non ha guari ancora una Potenza implorava blasfemamente la be-

nedizione del cielo sui nemici di Cristo e de'popoli slavi e minac-

ciava de'divini castighi i nostri fratelli slavi per aver osato salvare

1 cristiani dalla tirannia deU'Islamismo ! Si tratta deila potenza

rontana; di quella potenza che, dopo aver bruciato Huss, non sola-

mente non ha poscia rinnegata codesta strage, ma continue a bru-

ciarlo, non solo a Costanza ma in Praga stessa ed altrove! L'ere-

siarca boemo diviene precisamente alia moda presso la fazione di

cui il signor Aksakoff e riputato la guida.
In una delle sue ultimo riunioni pertanto la sooieta- slava di be-

neficenza a Pietroburgo festeggio la nascita... di chi mai vi pensate
voi? degli Apostoli degli Slavi, SS. Cirillo e Metodio? Non gia: di

qualche antico o nuovo Santo della Chiesa russa? Neppure. Essa ce-

Iebr6 la memoria di Giovanni Huss predicatore czeco, e martire

della giustizia. Per onorare degnamente P anniversario del giorno

(20 giugno v. stile) che vide nascere il precursore di Lutero, F orto-

dossa assemblea decise, si porrebbe al concorso un' opera, che avrebbe

per soggetto io stato presente delle idee religiose in Boemia. L'opera
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dovra essere fatta secondo il progr^mma compiiato *al sig. Lamanski

e presentata pel giorno 1-13 decembre 1818. II pren io di 500 rubli

sara aggiudicato al miglior lavoro sulla delta quistiune. nella solt'-nne

adunanza del 14-24 febbraio 1879. festa di S. Cirillo apostolo de'Mo-

ravi! Quindi, seduta stante, fu spedito un telegramma a Praga, di

tal guisa concepito:
< II Consiglio della societA slava di beneficenza,

associandosi sinceramente alia solennitfc commune a tutti gli Slavi,

e desiando darne un segno manifesto, propose un prfimio da con-

seguirsi da colui che componesse un' opera sulto stato presenle delle

idee religiose in Boemia, opera che deve essere scritta in lingua

slava, ovvero in una lingua straniera delle piu conosciute in Europa.
I part'colari saranno inviati per la posta. >

II nome soltanto del signor Lamanski. autore del programma,
basta per far indovinare lo spirito, col quale si vorrebbe che Fopera
fosse composta, e il fine che si ha in mira pnnendo al concorso una

tesi siffcitta. Si vuole che il futuro autore faccia unVsposizione corn-

pita, ed esatta piu che sia possibile, delle opinioni chp sono in voga
al presente nella societa e nella popolazione cz^ca; lsul Papato, la

Curia Romana, e i gesuiti; 2 sulla p.irte istorica di Huss, del periodo

Hussita e de'suoi migliori rappresent-nti, come Hltresi di quello del

fratelli moravi; 3 sul protestantfsimo coutemporaneo; 4 sul mo-
vimento antiromano de'vecchi-cattolici nei paesi romano germanici

(Italia, Francia, Germania); 5 sulla Chiesa greco-slava o ortodossa

ch'era stata da principle quella del popolo czeco o morovo, e che nel

meuio evo a?ea le simpatie di uomini czechi, come Giovanni Huss,

Girolamo di Praga, Pietro di Mladlnoviz etc.

II programma aggiunge che: in codesta rassegna delle opi-

nioni, si debba indugiare il meno possibile su quelle deirultramonta-

nismo czeco, perche conosciute abbastanza per mezzo della pubblica

stampa, ma s' insista sulle cause ed origini della sua attuale pos-

sanza, come altresi sulla sua probabile influenza nelFavvenire. S'in-

dicheranno pure i differenti accordi che esistono tra le diverse

aspirazioni religiose e nazionali d^ 1 clero e della nobilta, e si usera

diligenza nel porre in chiara luce P influenza chVssi potrebbero

esercitare sul popolo, e il suo movimento relisfioso. Si desidererebbe

sovra ogni altra cosa, che \i fossero molti schiarimenti e particolarita

sulle tendenze e religiose e nazionali che dorninano nel clero di

campagna e in generate nel basso clero, nella media classe, nella

infima popolazione delle citta e campagne: principalmente in ci6 che

concerne la questione del celibato obbligatorio del clero secolare,

dello sviluppo del principio consigliare neH'amministrazione eccle-

siastica, del rito slavo, e dell'uso del calice pei fedeli nel Sacramento

eucaristico.
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lo ho riprodotto fedelmente il testo origiaale, per conservare

il suo ingi*ato sapore a codesto delizioso fratto del suolo panslavista I

Cosi, come voi ben lo vedete, la beneficenza di codesta societa slava

non si cura punto di soccorrere gli Slavi poveri, o f ;riti, o che com-

battono di la del Danubio; essa stende la sua mano soccorritrice

a coloro che vogliono combattere con le armi intellettuali, spargendo
non gia del s:iague, mi d 3H' inchiostro, non gia nella penisola dei

Balcani, ma nella putria di Huss tra gli Czechi. Questo pubblico fatto

dimostra abbastanza gli sforzi che fa in codesto paese la propaganda

panslavista e i frutti ch'essa spera di ottenervi merce 1'appoggio
che le prestano i pietosi aliievi della santa Russia. Vi ho nominate

1'autore del programma, il signer Viadimiro Lamanskt; costui e UR

professore all' universita di Pietroburgo. Fa duopo altresi che vi

aggiunga, il nome del signor Bestougiev-Ruinia che presede Fadu-
nanza: egli e egualmente professore alia medesima universita. La

tesi che cotesti professor! propongono allo studio de'patriotti slavi,

non e gia nuova: altri 1'insegnarono e la difesero prima di loro, e

grazie allo zelo che vi spiegarono fu bene ^ccolta da un gran numero
di scrittori e profossori : e gia gran fatto che una o due voci si siano

elevate in Russia, per protestare contro questo nuovo Hussitismo. Con
tutto do giammai codesta tesi non fu afTermata cosi soiennemente,
come nell'adunanza d! cui vi ho parlato. Fin qua. egli e vero, non
v' ha questione che di tendenze e di simpatie ortodosse di Huss

;

ma attendete ancora un. poco, e vedrete gli ammiratori di codesto

eretico abbracciare tutte le altre sue erronee dottrine e diventare

veri Hussiti. Sara questa una setta di piu da aggiungersi alle tante

altre, che pullulano nel vasto impero dello Czar. Egli e duopo dir

francamente ch'essa ha il privilegio di piacere di piu ai panslavisti

russi a cagiorie della nazionalifea di Huss. Non tutti pero si danno

per qiesto a siffdtte novita; Falta societa vi resta affdtto indifferente
;

e le persone di buon seuso si ridono deir Hussitismo artificialmente

camuifato.

2. Coteste novita per altro non occupano se non le classi piu

istrutte, ma le persoae del basso popolo non veggono tanto in alto :

esse strisciansi terra terra, preferiscono le cose piu pratiche, e non
funno caso di veruna assurdita purche vi trovino qualche profitto.

Uitimamente il tribunale di Stavropol, nel governo di Kazan, con-

danno all'esilio in Siberia un contadino per nome Gle'bofF, colpe-
vole di aver propagata la setta detta dei scialopout tra gli abitanti

del suo villaggio. Secondo questi nuovi settarii, Gesu Cristo non era

Dio se non durante la sua vita mortale, e la sua santissima Madre
non era punto vergine. Dio e non solamente celeste, ma e anoora

vivente guaggiu: egli nomas! di presente Parthenius P6!;rovitch ed
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ha sua sede nella citta di TanibofT. Bisogna pregare Iddio non nelle

chiese. ne inmnzi alle imagini, ma innanzi agli uomini vivi, dappoi-
che lo Spirito Santo empie tutto il loro essere

;
dove che le chiese

non sono che materia, e le imagini che semplici tavole. I partigiani

di questa setta rigettano il Sacramento del matrimonio e vivono in

ccmpagnia di concubine, ch'eglino chiamano loro compagne spiri-

tuali. Essi frequentano, srmpre pur rigettando il culto delle imagini,

le chiese ortodosse, e vi ricevono anche i sacramenti; ma lo fanno

unicMnente a fine di allontanare da loro ogni sospetlo di eresia. La

Bladre di Dio, gli arcangeli, gli angeli, e i vescovi sono scelti nel

seno stesso della setta, per mezzo di suffragi. Per quanto stravaganti

siano le sette, esse trovano sempre seguaci.

3. Ognuno s'imagina, che gli avvenimenti della guerra debbano

assorbire tutta Pattenzione degli uomini, dotti od ignoranti che

siaco. Non mai i pubblici giornali furono si vuoti come ora di notizie,

fuorche di quelle che si riferiscono alia guerra, e che, diciamolo

francamente, producono una stnma confusione: cotanto sono esse

dhergenti se non pur anche contra dittorie. Ma n entre gli eserciti

combattono a colpi di cannone e di fucile; v'ha di quelli che si

prendono vaghezza di dare addosso, con le parole, agringlesi ed

agli Austriaci. Codeste giornaliere diatribe formano una parte in-

tegrante della lotta attuale colla Turcliia, per la ragione che l*In-

ghiiterra e accusata di uiantenerla ancora a se soggetta dopo di

averla spinta inminzi colla sua perfida politica. Come altra volta i

Kussi rigettarono sul gabinetto di S. Giacomo tutta 1'odiosita pei ma-

celli commessi dai Turchi nella Bulgaria, la\andosene essi le mani
con indicibile Si,ngue freddo; cosi oggi sulla medesima nazione vor-

rebbero che pesasse la response bilita di tutti gli orrori della presente

guerra sterminatrice, e dei mali incalcolabili che ne risulteranno nei

paesi ove si combatte. E di che mai non si accuse la perfida Albione?

Qual vizio mai ncn le fu attribuito per la sua politica mercantesca?

Quale abuso di forza non si e tentato di scoprire nelle origini delle

sue possessioni coloniali?

Un pubblicista russo, gran viaggiatore, pretende di aver auten-

ticato una cinquantina di casi spietati da proporsi al prossimo Con-

gresso internazionale, il quale sara pregato di esaminare i titoli

di cui ringhilterra si ssrebbe fatta un moncpolio, a dispetto del

diritto delle genti, e unicamente pel dritto del piii foite e neirAsia,

e nell'Africa, e nelle Isole. Quanto a lord Beaconsfield, s'intende

senza neppur fame menzione, egli e trattato da bestia nera, come

uno de'piu colpevoli di tutto ci6 che succede in Turchia, dilaniato

terribilmente e tradotto alle gf monie. Tutte le sue azioni sono cri-

ticate senza misericordia, ciascuna delle sue parole commentata e
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combattuta; ed ogni manifest tzione in senso opposto alia politica

del Lord ministro, e avidaraente riprodotta con mille aggiunte.

I/ Austria poi soggiace alia stessa sorte dell'Inghilterra, ma in

un grado minore, e con questa essenziale differenza, che la guerra
dichiaratale nel bel principio dai giornali russi, non e durata gran

'fatto, nel mentre che poi nulla ha perduto di violenza quella contro

ringhilterra. Eccone la ragione. Fino a tanto che fa creduto che

1' Austria riunisse i suoi sforzi per attraversarsi ai progetti della

Russia, e ope rare per gl'interessi della Turchia, la si trattava allo

stesso raodo che 1'Inghilterra: ma dopoche, cedendo alia pressione,

com'essa disse, amichevole della sua vicina rivale, promise d'esser

ncutra, e di non dare alcun impaccio alia Russia, 1'animosita si con-

vert! in un cortese e benevolo linguaggio. Nel resto, le si era detto

tutto cio che le bisognava sapere per rimanere tranquilla. Ma sovra

ogni altra cosa le fu fatto palese, che all'occorrenza la possente sua

vicina era li, per farle crudelm^nte espiare la sua bellicosa cupidigia

contro T arnica intima del germanico Imperatore. Oh ! Famabilissima

vicina !

Facilmente poi si capisce, che se 1'opinione generale in Russia

addimostra verso dell'Inghilterra sentimenti si poco simpatici, gli

ardenti panslavisti debbanvisi distinguere piu che gli altri patriotti.

L'incidente Farley-AksakofF ne fornisce una prova, e prova assai

dimostrativa. Essa pone chiaramente allo scoperto il carattere del

leader moscovita dei panslavisti. Giacche dovete sapere, che il si-

gnor Farley appartiene a quella categoria di politic!, che fanno oppo-

sizione ai russofili, e che in Inghilterra chiamasi Legione. II nobile

gentleman, animato dallo spirito di conciliazione, concepi il pensiero
di pubblicare una gazzetta nel bel mezzo di Loadra, che avesse per

fine; 1 di difendere gl'interessi de' cristiani della Turchia, che

ora combattono per la loro indipendenza, e di assecondare gli sforzi

che essi fanno per avanzarsi nella via dello sviluppo morale e ma-

teriale, che li renderebbe capaci di profittare dei vantaggi della ci-

vilta deirOccidente; 2 diottenereil ravvicinamento e 1'accordo ami-

chevole dell'Oriente coH'O^cidente. La gazzetta dovea intitolarsi :

Orienle ed Owidente. II signor Farley desiderava vedere Inghil-
terra e Russia unite insieme in una verace concordia. Egli poneva in-

nanzi tutto gl'interessi inglesi, senza di che la sua gazzetta inglese
non saria stata assolutamente possibile; ma stimava che gl'interessi

inglesi non fossero punto contrarii a quei della Russia; e che i due

paesi potessero rivaieggiare a lor posta, senza perd disgustarsi e

senza cessare di essere amici. Sperava cotestui che il suo disegno
sarebbe stato accolto favorevolmente in Russia, ed era ben persuaso
si stabilirebbe un perfetto accordo tra le due nazioni, tostoche fos-
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sero spariti i pregiudizii che al presente esistono tra le due parti.

Ottenne di gia numerose adesioni, fra le quali qaella del gran duca

Gastantino, fratello dell'Imperatore. L'rmtorita del signor Aksakoff

essendo considerabilissima, il nobile Inglese gli sottopose il suo

progetto, che fu tosto accolto con molta premura. Eccovi la lettera

che il signor Aksakoff gl'iridirizzo da Mosca il 17-29 giugno: a II

nobile fine, Signore, che vi proponete, pubbiicando la gazzetta:

Oriente ed Occidents, m'inspira una piena simpatia, e se la mia

cooperazione in qualunque siasi cosa puo esservi utile, contate pure
su me. Per facilitare il vostro c6mpito sartbbe conveniente, mi pare,

di avere presso di voi qualche persona che conoscesse la lingua

russa, e fosse capace di tradurre prestamente i lavori che vi fossero

inviati. In quanto a me, nella mia qualita di presidents della so-

cieta sluva di beneQcenza, prometto di fornirvi i discorsi, gli atti

e i processi verbali delle adunanze della societa, che potranno in-

teressare il pubblico inglese. Una settimana appresso, il signer Far-

ley ricevette un'altra lettera scritta in maniera e con tono affatto

differente. Tra le altre cose vi si leggeva: Ve lo ripeto, Signore,
nel momento in cui il generale Compbal comanda Pesercito turco

nell' Asia Minore, ove 1' Inghilterra ci minaccia colla sua flotta, e

ove i'agente militare inglese presso il quartier generale dell' eser-

cito russo e sospetto d'essere una spia turca, in siffatto momento,

dico, non e bellq invitare i Russi a difendere umilmente la loro

causa innanzi al pubblico inglese per via letteraria, e fare di grandi

spese unicamente per cattivarsi la benevolenza della rostra buona

opinione. II gentleman tro',6 codesto linguaggio pochissimo parla-

mentare e palesollo in una lettera indirizzata al Goloss, in data

30 giugno, nella quale si doleva vivamente che certi organi della

stampa russa avessero approvato le espressioni di cui si era servito il

signor Aksakoff, parlando del colonnello Wellesley, e che essi non

sapessero distinguere la politica di lord BeaconsQeld da quella del

popolo inglese. Come il signor Aksakoff, aggiunge egli, puo ben

avere la sua personale opinione, cosi la posso avere io stesso; ed ho il

diritto, nella mia qualita d'Inglese, di protestare contro Fingiuria

di spia da lui data a un agente del Governo inglese, di cui d'altra

parte disapprove la politica, indiperidentemente dalla questione di

Orieute. II signor Aksakoff ha pieno diritto di ricusare il suo con-

corso all' opera di un accordo amichevole tra la Russia e 1* Inghil-

terra, ch'io ho in mira; ma io noa veggo nella situazione politica

degli affari nulla che possa giustiflcare Ja divergenza delle opinion!

espresse nelle due lettere del 11 e del 24 giugno. (Vi ho gia data

di entrambe la sostanza.) La lettera del 11 giugno, conclude il si-

gnor Farley, fu scritta da un patriotta slavofilo, quelia del 24 giugno
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giustifica la voce del Times, che cioe il signer AksakofF e il capo dei

panslavisti raoscoviti.

Noi non siamo punto avvezzi a sentir applicare a un gentiluomo

in&lese il nomc dispregevole di spia, ed io mi permetto di dire, che,

per quanto debole sia stata la mia parte nella difesa della causa

slava in quest! ultimi tempi, essa non avrebbe dovuto darmi il di-

spiacere di ricevere una leitera contenente una si grave offesa al

gentiluomo inglese che porta un istorico nome, e ch'io personal-

mente, come tutti gl'Inglesi, mi credo onorato di stimare e rispet-

tare. Queste parole sono .state riprodotte nel Goicss, il quale mal-

grado tutto il suo fiele rispetto alia politica inglese, non si e potuto
ritenere di dare piena ragione al signer Farley e d'infliggere un
biasimo al leader dei panslavisti moscoviti, pel quale tuttavolta egli

nutre profonda stima. II signor AksakoIF, cosi ragiona la gazzetta

liberate, era libero di pensare che il momento fosse male scelto per

adoperarsi a dissipare i pregiudizii degli Inglesi contro la Russia,

siccome egii e altresi libero di peusure che i soli ortodossi possano
considerarsi veri slavi e a piu forte ragioae russi

;
ma mostrare ii

puyno a chi vi stende una mano arnica, codesto non e procedere
da Russo certarnente (n. 142). II Goloss tratta la cosa con sover-

chia dolcezza; al contrario, qui e la natura russa colta in flagrante

delitto di spontaneita; e al pugillato h; nno termine tutti questi di-

scorsi panslavisti, ove le altisonanti parole di liberta e di amore
fraterno vi si rianovellano senza tregua.

4. II Grajdanin, nel quale milita il bellicoso scrittore principe
Wladimiro Mescierski, anch'esso ha avuto la sua Plewna. Quando

questa corrispondenza comparira nelle pagine del vostro Periodico

all' infelice Cittadino spirera Finterdetto da cui fu colpito, e sara

durato precisamente quattro mesi. Codesta grande disfatta gli fu

inflitta per pena di un articoio del detto principe- giornalista, del

giorno 8-20 giugno, nel quale 4a diplomazia russa e trattata dal-

i'alto al basso. S'era al momento in cui.Inghilterra ed Austria uni-

?ano i loro sforzi afflne di ristringere la guerra allora appena co-

minciata. La Russia, secondo il Grajdanin, avea tutte le probabilita
di vittoria. Ball' una parte 1'esercito russo era sotto ogni rapporto

superiore al turco, e.poteva contare sull' alleanza delle popolazioni
slave in Turchia. Dall* ultra, Tlnghilterra e FAustria trovavansi nella

ipossibilit^t di far la guerra coi Russi per la Turchia. In siflatta

iiidizione di cose, queste due Potenze fecero di tutto per diminuire

le probabilita favorevoli ai Russi, e volgerle anzi contro di loro. Esse

proposero idee umilianti per Fonore della Russia e direi quasi inso-

leriti. Cio non ostante. prosegue il giornale, la diplomazia russa, co-

icche non ne sapesse aflatto nulla, appropriossi ht parte mostruosa
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di vecchia cortigiana e fe' la civetta con codesti veri ed implacabili

nemici dell'Impero russo, neH'intenzione di distruggere, pel mezzo

facile della diplomazia, cio che la Russia voleva ottenere per mezzo

delle armi. I/ Austria, ci fa essa sapere, a nessun patto non soffri-

rehbe che nella guerra della Russia con la Turchia si parlasse della

questione slava: e la parola questione slava spariva tosto dal dizio-

nario politico di Pietroburgo.

L'laghilterra tratta essa pure la Russia con insulti e rustichezzai

la diplomazia stordita da questo tono di minaccia si da in preda ad

una nervosa trepidazione: essa ha paura. < Cosi la Russia e il suo

Governo furono obbligati ad accettare la decisione di codesta diplo-

mazia, che loro fe'perdere nel bel principio della guerra 130.000

uomini dell'esercito Serbo, Rumeno e Montenegrino, che condanno la

flotta all'inazione, e fece entrare le truppe russe in Turchia, avendo

a' fianchi e alle spalle 300,000 uomtni del Governo austro-ungarico,

il quale bastantemente svelo la sua ostilita fin dal principio delle

operazioni. Ojni Russo che ama il suo Somano e la sua patria,

trema dispavento vedendo le geste della diplomazia: geste che non

hanno nome, perche esse hinno per effetto d' ingannare il Capo
dello Stato, offendere lo Stato stesso, e nuocere evidentemente a'suoi

interessi, lawrando per quelli delle Potenze manifestamente ostili

alia Russia... Ifatti sono li; essi sono incontrastabili. e intelligibili

alia capacita perfm de' bambini. D^l resto, conclude 1'autore di queste

note politiche, non v'e nulla da fame le maraviglie, dappoiche il

giorno della partenza dell' Imperatore per la Rumenia, uno de' princi-

pal! diplomatic! russi pronunzio ad alta voce in pubblico queste pa-

role: Che il diavolo si porti la vostra guerra, che fa perdere a no!

particolari centinaia di rubli al giorno sui nostri fondi. In cotesta

violenta manifestazione di patriottismo, trovavasi per verita di che

disgustare il ministro degli affari esterni, principe di Gortchakoff, e

materia per un biasimo al Capo dello Stato, che lasciavasi guidare
da siffatti consiglieri. II Grajdanin avea gia ricevute due ammoni-

zioni: 1'articolo del numero 22 colm6 la misura: il giornale fu so-

speso per quattro mesi.

5. Erasi altresi sparsa la voce d'una simigliante disfatta, che

avrebbe toccata il governatore civile della Bulgaria, principe Tcher-

kasski, amico del principe scrittore. Dicevasi che il modo di proce-
dere di cotesto civilizzatore, per istabilire nel nuovo paese 1'autorita

e i sistemi moscoviti, era aU'estremo dispiaciuto al suo Sovrano; che

quindi 1' Imperatore gli aveva detto la Bulgaria non essere gia la

Polonia. e che volendo il principe giustificarsi, lo Czar 1' aveva in-

terrotto e cacciato dalla sua presenza. Si citano perfino le formali

parole di cui Sua Maesta sarebbesi servito in tale circostanza. Che

il principe Tcherkascki sia capace di maniere alquanto barbare lo
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si ammettera volentieri: egli fece gia le sue prove negli anni della

sua amministrazione in Polonia. E costui un riformatore alia Ro-

bespierre, amante di distruggere piuttosto che di restaurare. Co-

miiido egli di 1 vendere le sue proprie terre. e molto a bucn prezzo,

prima di mettersi alia riorganizzazicne de'sistemi di proprieta in

Polonia. Senza principle politico fermo, senza credenze religiose, non

avea che un unico dogma, quello cioe di russificare la Polcnia col

toglierle e cattolicismo e nazionalita. La sua inesauribile facondia

gli serviva a gittare la polvere sugli occhi, e riempiva il vuoto del

pensiero colla moltitudine delle parole. Noi avrenrino desiderate

che la disgrazia che lo incolse fosse vera, ma temiamo fortemente

che cio sia una ingegnosa finzione, imaginata nello sccpo di \e-

derlo allcntanato dalla Bulgaria. A noi sembra principalmente poco
verosimile che 1'Imperatore siasi ser\ito delle parole che gli si at-

tribuirono; dappoiche queste sarebbero la sua propria condacna, e

la condanna altresi di tutto ci6 che si oper6 in suo nome tacto in

Polonia, quanto nelle province occidentali della Russia. Vero e che

lo Czar avea ben ragione d'essere di cattivo umore; le operazioni

fljilitari non eranb atte a contentarlo; tuttavolta a tutto e dito un

confine; e poiche la stampa russa nulla dice della dimissione del

principe Tcherkasski, dando invece particolarita sul personale e sui

lavori della sua cancelleria, egli e cosa prudente non aggiustare
che una mediocre fede alia notizia della sua dimissione; tanto piu

che se essa avesse qualche fondamento, i gicrnali russi non si sa-

rebbero certamente posti a combattere, come essi hanno fatto, i

giudizii niente benevoli che manifestft di questo personaggio una

delle piu grandi riviste di Parigi. Essi avrebbero preferito il si-

lenzio, non fosse altro, per alta convenienza e per non porsi in

contradizione col loro Sovrano. Per quanto tardive e magre sir.no le
'

notizie che vengono dai paesi del Danubio, si sarebbe con tutto ci6

potuto s^pere almeno qualche cosa relativa a questo oggetto: nel

caso presente mancano anche notizie contradittorie, contrariamente

a cio che ha luogo per- gli altri accident! delPodierna campagna.
6. Si comincia ora di nuovo a parlare di riconciliazione con la

Polonia. Ccdesta grave questione interessa la Russia al piu alto grado,
e voci conciliatrici si fan sentire dalle due parti: mai non furono

esse cosi numercse e a quel che sembra cosi sincere dalla parte

de'Polacchi, come al presente. I patriotti russi moderati stendono

loro volentieri la mano, e pretendono che 1'attuale momrnto non

po-'sa essere piu favorevole; che tutte le obiezioni che si fanno per
diflerire la cosa a tempi piu propizii non htnno alcun fondamento,
si confutano da loro stesse e aggravano le difficolta. Si vorrebbii

tuttavolta che dall'una e dall'altra parte si facessero concessicni;
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che i Polacchi rinunziassero una buona volta alle antiche mire

d'indipendenza politica, sotto pena di vedere un gibrno il loro paese

germanizzato, come lo e difatto la Polonia prussiana. Ma i Russi,

alia loro volta, dovrebbero francarnente abbandonare 1'impossibile

sistema di russificazione, lasciando alia Polonia piena liberta di col-

tivar la sua lingua, di conservare le sue credenze religiose e i suoi

costumi nazionali. Che v'ha di piu natarale e sensato? Ebbene: gli

slavofili non la intendono punto cosi: Che i Polacchi, essi dicono,
comincino fin d'ora ad inlernarsi nell'iden slava; ritornino nel

grembo della societa slava, da loro abbandonata; rinunzino al loro

passato storico, e allora, allor<i soltanto vengano in mezzo a noi.

lananzi tutto, codesti messeri non si sono mai curati di ben definire

cio ch' essi intendano per la loro idea slava; quindi la maniera in

cut la comprendono e spiegano non e guari favorita dalla grande

maggioranza della detta societa, la quale non ha alcuna velleita di

tornare agli antichi tempi di Pietro il Grande, o di associarsi alle

tendenze anti-europee della piccola societa moscovita, guidata al pre-

scnte dal signor Aksakoff. Costui invitava poco fa gli Czechi a rin-

negare la loro fede, per restar fedeli alia idea slava; coi Polacchi,

gli slavofili non userebbero poi tante cerimonie, essendo, come suoi

dirsi, di casa; mentreche, gli Czechi sono tuttora stranicri.

La Rivista che fa codeste riflessiofii (Messayer de VEurope)

aggiunge una circostanza che desta veramente maraviglia, cioe il

disamore generate per la Russia. I nostri Polacchi, essa dice, non

ci amano punto, ne punto ci portano affetto i nostri Alemanni, ne

i nostri Tartar!, ne i nostri Israeliti: ai conflni stessi dell' Oriente

russo, i Buriati rendono molto dura la vita de' nostri missionarii.

Que' di Finlandia, che hanno da noi e protezione e nutrimento, an-

ch'essi al par di quelli non ci portano affetto; infine i Serbi stessi

e i Bulgari, che noi abbiam procurato di*salvare, non ci amano
che mediocremente : tutti si lagnano di noi. Di fuori e la stessa cosa:

nessuno ci ama, ne gli Alemanni, ne i Frances!, ne gl'Inglesi

(Sept. p. 366). V'ha in codesto linguaggio una nobile franchezza degna
delle migliori lodi. Dovrebbe cio esser causa di graade riflessione

pei Russi, e far loro studiare la causa di un disamore cosi universale.

Per gli spiriti, tuttoche poco avveduti e disinteressuti, sara facile il

trovarJa. In quanto e nazione, il popolo russo non ispira che simpatia:

tutti gli stranieri rendono giustizia alle sue qualita, alia sua bonta,

ospitalita, pazienza e al suo spirito. Ci6 che si detesta, e il sistema

di governo; e il regime che conserva ancora troppo Fandazzo'asiatico;

e la mancanza di liberti politica, e sovra tutto della liberta di pre-

gare e servire Dio, come lo impone la coscienza, di quella liberta di

tutte la piu sacra, senza cui le altre non sono ne vere ne durature.



DEL REGIONALISMO
IN ITALIA

I.

Da lungo tempo la scuola liberalesca s'ingegna di far accettare

al colto ed incolto volgo degl'Italiani, quali articoli di fede civile,

queste due asserzioni: che la presente unita-politica e il raassimo

dei beni desiderabili per 1' Italia: e che F Italia ne godrebbe gia

tranquillo e sicuro il possesso, se non fosse il Papato che glielo

contrasta. E non puo negarsi che una gran parte di quel volgo,

che suole pensare col cervello altrui, vi crede, come a verita sante.

Ma, grazie a Dio, non tutto il nostro volgo e tondo di pelo. Piu alto

che le ciance, gridano i fatti: e questi, colla dura esperienza a cui

riiuno si sottrae, inducono negli amini una persuasione tutta di-

versa, da quella che il liberalismo vorrebbe convertita in certezza.

Lasciamo da un canto il primo dei due dommi, che non ci piace

direttamente toccare. Ma il secondo, che mira ad accendere ed

accrescere 1'odio popolare al romano Pontificate e quindi alia Ghiesa

di Dio, merita qualche particolare osservazione : ora massimamente

che, non potendosi piu tenere occulto, si e alfine scoperto un fiero

nemico delFunita, che serpeggia nel seno della Penisola, e del

quale tutta la liberaleria si mostra in questi giorni sgomenta;

vogliamo dire il Regionalismo.

II.

A cose nuove, nomi nuovi. Per chi nol sapesse, chiamasi regio-

nalismo 1'affetto interessato, che un Italiano abbia per la regione,

ossia parte geografica della Penisola, in cui e nato, vive ed ha il

domestico focolare, co' suoi annessi e connessi. Perche incorra la

taccia di regionalismo, conviene che Faffetto sia interessato, e tenda

di sua natura a far prevalere gl'interessi morali o material! della

Serie X, vol. IV, fasc. 656 9
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regions sua sopra quelli delle altre: giacche, se Faffetto fosse pu-

ramente platonico, o non rimirasse che diritti storici, non darebbe

ombra a nessuno, attesoche il liberalismo non si oppone all' amor

platonico e mette fra gli amori platonici anche quello del diritto.

Si aggiunge poi che Faffetto, cosi inteso, deve riguardare la regione,

e non propriamente la citta o il luogo del nido natale; avendo

questa parzialita di affetto, quando e interessato come si e detto

sopra, la sua propria designazione nell'amore di campanile: il

quale puo esser compreso nel regionalismo, ma si dilferenzia da

esso, come la parte dal tutto. Per altro il regionalismo piu vera-

mente si attiene a quelle porzioni delF Italia, che in addietro for-

mavano Stato da se, o erano membri notabili di uno Stato auto-

nomo
;
e per la storia, per le tradizioni, pel genio, per la qualita

del parlare e per gl'interessi diversificavano dagli altri Stati della

Penisola : come verbigrazia la Toscana dal Piemonte, le Due Sicilie

dal Lombardoveneto, o anche 1'isola di Sicilia dal Regno di qua

dal faro, e la Venezia dalla Lombardia.

III.

Dichiarato il senso del vocabolo, bisogna avvertire che quando

si tratto di fare F Italia, cioe di unirla tutta in un corpo che avesse

allora a capo il Piemonte, sorse generalmente, e dentro e fuori

della Penisola, un gravissimo dubbio che F unita si potesse cosi

precipitosamente effettuare, a cagione delle difficolta somme che

tante differenze avrebbero fatte nascere. Perocche da tutte le per-

sone ragionevoli si considerava, che il comporre un nuovo Stato

sopra il fondamento di nuove istituzioni ed annullando disparitk

che sussistevano da secoli, non era come fare una frittata sola con

sette od otto uova, o mettere in un sacco uno' staio di noci. L'urto

degl'interessi, dell'amor proprio, delle gelosie sarebbe statogrande,

ed avrebbe potuto nuocere, se non alia formazione, certo alia

conservazione dell' unita, piu che altri impedimenti esterni, i quali

da tutti si prevedevano. E tra quelli che cosi dubitavano, si narra

che fosse anche il conte di Gavour, che, per un primo assaggio

del famoso carciofo, si sarebbe baciate le mani d'avere la Lorn-
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bardia e la Venezia; riserbando poi il rimanente a dopo fatta una

buona digestione.

Ma i liberal! di tutta la Penisola e d'ogni setta agognavano a

fare 1' Italia per conto loro ed a farla subito, ancora che senza

Roma e Venezia, finche avevano ai lor cenni le armi e la diploma-

zia di Napoleone III, spaventato dai pugnali e dalle bombe del

Carbonari. L'occasione era tanto insperata, che conveniva a tutt'i

modi afferrarla pe' capelli. Che fecero adunque ? Sciolsero la dif-

ficolta con un patto eroico. Siccome eglino si credettero i soli,

che avessero voce in capitolo, perche eglino soli appropriavansi

Fessere d' Italian! e il diritto di rappresentare 1' Italia nelle sue

parti e nel suo tutto; cosi, presasi la morale personalita delle

varie region! a cui appartenevano, bandirono ai quattro venti che

tutte le region!, beatissime di essere unite in un sol corpo di na-

zione, sacrificavano generosamente per sempre, sopra Fara della

grande patria, e interessi e gelosie e tradizioni ed amor proprio ;

e giurarono che quind' innanzi si glorierebbero di non aver altro

interesse, che Funicissimo delF Italia.

L'atto fu degno di storia e di poema. Quel ch'essi vollero si

compie. II conte di Gavour si rassegno a divorar quasi tutto il car-

ciofo in una volta, con manifesto pericolo d'indigestione: e sulla

regola da lui stabilita, che, per fare F Italia, Msognava porre da

un Mo la morale, e sulFaltra, promulgata dal Salvagnoli, che

colla verila non si governa, Fimpresa ebbe eifetto. Gosi nacquero

tosto le due Italie
;
la legale e la reale, che, secondoche scrisse

poi il ministro lacini, erano e sono in perfetta contraddizione fra

loro. Ma la legale vinse: e la reale dovette piegare il collo, lasciarsi

scorticar viva e stare a vedere. In conclusione il regionalismo, da

parte dei liberal!, fu immolato in olocausto perpetuo all'amore del-

1 1'unitk; e Fintero mondo massonico risono delle laudi di questo

magnifico, inaudito, impareggiabile sacrifizio.

IV.

Se non che dice un proverbio, che altro e parlar di morte, altro

e morire. Finche si trattava di sacrificare, e spesso tra il bacchico

entusiasmo dei conviti, gF interessi collettivi altrui, e di sacrificarli
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vantaggiando largamente i proprii, conforme accadde di molti fattori

primitivi dell' Italia, le cose andarono come acqua per la china.

Ma sedati i bollori e dissipati i fumi, quando convenne metter

mano all' opera e far esperimento pratico del sacrificio; allora si

vide quanto le chiacchiere divarino dai fatti.

Sono corsi oggimai dlciott' anni, da che questo accadde e si

vive nell' unita. In questo mezzo tempo, gran merce delle armi

di Prussia, Venezia e Roma furono incorporate al Rcgno ;
e tutto

quanto si e operato e brigato, ha avuto per fine di stringere viepiu

e raffermare il nodo di questa unita. Ma che? Ecco, dopo tanti

anni, il 9 del passato settembre, venir fuori il deputato Federico

Gabelli, che non e ne dei piu savi, ne dei piu autorevoli, sebbene

dei piu schietti e dei piu indipendenti di parte nostra
,
come lo

definisce la destra Gazzetta d' Italia T

;
e in un solenne discorso ai

suoi elettori di Pieve Conselice, svelare le division! vere del-

1' Italia.

Esistono, dimando egli e rispose, esistono dilferenze e di-

visioni in paese? Si, e grandi, e percio nessuna maraviglia. Ab-

biamo avuto in Italia storia diversa, e diverse glorie, e diversi

patimenti, e diversa educazione. Abbiamo idee, abitudini, tendenze,

indole diversa da regione a regione. Fummo per tanti anni incogniti

gli uni agli altri; e delle diversita profonde ci ha rivelato 1'esistenza

il solo fatto della compiuta unita, la convivenza, direi quasi, degli

ultimi anni. Ma la piu profonda diversita e costituita dai bisogni

materiali delle diverse parti d' Italia. Non tengo conto dei piccoli

desiderii di campanile. Piglio la cosa molto alia larga. Differenza

vera esiste fra i bisogni dei meridional! e dei settentrionali, piu

grande ancora fra le esigenze delle due parti. Eccola detta la gran

parola ;
eccola uscita di bocca questa frase paurosa : disparita vera

e profonda fra meridionali e settentrionali. Ma & utile tacerla ? fi

possibile di tacerla? Questa divisione tutti la sentono, ma tutti

hanno paura di dichiararne 1'esistenza. Hanno paura (paura alta-

mente onorevole, perche ispirata da santo amor di paese) di com

promettere colla dichiarazione il gran fatto delF unita d'ltalia
2

.

1 Numero dei 19 settembre 1871.
2 Yedi Gazzetta cilata.
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Gosi il Gabelli. II quale poi entrd a fare una diagnosi tanto pub-

blica ed evidente di questa piaga, che tutto il liberalismo italiano

ne fu scandolezzato.

Ma e da credersi che codesto malanno sia scoppiato ora nel seno

di quell'Italia liberalesca, che clamorosamente giur6 eterno il

sacrifizio degl' interessi regional* aH'unita della patria? Oib6 ! fi

anzi malanno originale, connaturato ad essa nel sangue, noto gia

a tutti, ma con mille artifizii dissimulate finora, per certi riguardi

di interesse comune. Se non che al presente gl' interessi dei par-

titi, che appunto si fondano in questa piaga del regionalismo,

sopravvincendo 1'interesse comune, si e rotto il silenzio e si e

rivelato a chiunque voglia saperlo, quello che ognuno vedeva.

V.

Gia, fino dal bel principio, quando Tardore degli entusiasmi

non era per anco spento, si not6 che i deputati, quasi tutti crema

di fattori dell'Italia una, nella camera di Torino, si formavano in

gruppi, divisi, non politicamente per partiti, ma geograficamente

per regioni; e v'era il gruppo toscano, e il gruppo siculo, e il

gruppo napolitano: del che, meravigliati, gli antichi Piemontesi

movevano lamenti.

Poi comincio il generale assalto all'albero di cuccagna, che-

non era altro, se non il corpo della povera Italia reale. Tutti i

martin e i confessori della patria, in premio degli alti lor fatti e

degli eroici patimenti loro, volevan esser levati su ed aiutati a

dissanguarlo, a spolparlo, a disossarlo. Non vi erano posti, onori,

lucri, pensioni che bastassero a saziarne la voracita. E dacche

sembrava loro che si andasse a rilento in sodisfarla, e i bocconi

migliori si godessero dai Subalpini, padroni del campo, i quali

alia volta loro non erano si gonzi, che se li lasciassero strappare

dai denti
; percio si accese quel cupo astio contro il cosi detto pie-

montesismo, che divenne e fu, sino al 18 marzo del passato anno,

il cavallo di battaglia di tutte le opposizioni coperte e scoperte dei

nostri patriotti unitarii al Governo della patria unita. Dal che al

disgraziato conte di Gavour, il quale dovea reggere la tartarea ba-
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raonda, provennero tante molestie ed amarezze, che 6 fama essere

stata questa ima delle cause, che ne affrettarono la morte.

Con questo tramestio di gare personal! e regional!, si accom-

pagnarono gl'intrighi, i dispetti e le pretensioni che saltavan fuori,

quando vi erano minister! nuovi da comporre. Ogni regione ci vo-

leva dentro il suo rappresentante, per appagamento di ambizione,

o per tutela de'suoi particolari interessi. a In Inghilterra, osser-

vava giustamente, a questo proposito, YUnita cattolica di Torino,

in Francia, in Ispagna, allorche si dee comporre un gabinetto,

badasi mai a farvi entrare i rappresentanti delle varie region!

francesi, inglesi, spagnuole? No, certamente: si scelgono i perso-

naggi, secondo le opinioni, non secondo i luoghi della loro origine.

Invece tra noi, in Italia, non nasce mai un ministero, senza che

c'entri almeno un Piemontese, un Napoletano, un Lombardo, un

Siciliano, un Toscano. Esaminate tutti i nostri minister], dal 1861

a questa parte, e vedrete che furono tutti format! piu col criterio

regionale, che col politico.
1 Ed e verissimo, tranne che, sino

agli ultimi tempi, i Piemontesi prevalevano a tutti nel numero

dei portafogli, che si mettevano sotto il braccio, e nella loro impor-

tanza. Inde irae dei non Piemontesi : e cio per disinteresse ed amor

puro della santa unita patria !

Medesimamente crebbero esca al fuoco delle dissension! libera-

lesche le invidie a Torino, per la sua preminenza di sede capitale

dello Stato, che si diceva pretesto all'eccessivo predominio dei Pie-

montesi sopra le altre porzioni d'ltalia. Ed il ministero tosco-roma-

gnuolo dei Peruzzi e dei Minghetti, grazie a quel capolavoro d'inge-

nuita che fu la convenzione del 14 settembre 1864 con Napoleone III,

fra i battimani dei meridionali, giunse a privarnela, dotandone Fi-

renze. Col che furono cosi attizzate le animosita regional! del Pie-

monte, che le vie di Torino si macchiaron di sangue ;
si origino

subito la celebre Permanente, che era una dichiarazione di guerra

implacabiie dei Piemontesi ai Toscani; e non ebbero tregua,' se

non quando i piemontesi Lanza e SelJa ritolsero la capitale ai Fio-

rentini, per fame un dono, ne chiesto ne desiderata, ai Romani.

Come ognun vede, tutto cio prova quanto i liberal!, formanti il

*
ff. dei 21 setteoibre 1817.
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paese legale, fossero scrupolosi di serbare inviolate il giuramento

fatto, che sacrificherebbero in eterno ogni interesse regionale, e

molto piu personale, a quello della gran madre Italia.

VI.

Ne le cose mutarono, per 1'aggregazione della Venezia e poi di

Roma al fascio del Regno. La Camera acquisto un gruppo di piu,

che si denomin6 dei Veneti. Che se non le si aggiunse anche F altro

distinto dei Romani, cio fu solo per difetto della materia neces

saria a formarlo, attesa Tavversione generalissima che la Gitta e

le sue province mostrarono pel novelli dominatori.

Pur tuttavia in Roma, ove i dottrinarii del liberalismo promet-

tevano che ogni regionale discordia sparirebbe, le divisioni scop-

piarono piu feroci che mai: di modo che 1' Italia, ai piedi del Cam-

pidoglio, e diventata proprio quella torre di Babele, la quale

1'esimio barone d'Ondes Reggio prenunzio che diventerebbe, non

appena vi fosse penetrata colla forza delle bombe e dei cannoni :

salvoche 1'antagonisrao si ristrinse fra i meridionali ed i setten-

trionali, col contrappeso dei Toscani, cui toccaron le parti di mo-

deratori.

N& si pu6 negare che in Roma, ove i quattro piemontesi Ponza

di san Martino, Lanza, Sella e Cadorna condussero, attraverso una

breccia, 1'Italia, il regionalismo piemontese ha trovato il suo ca-

stigo. Gessato il contrasto per la capitale, succede quello pel po-

tere. La falange dei meridionali aspettava in questa trappola il

piemontesismo, per dargli 1' acciacco.

Appena la nomade tribu, formante la capitale, si fu attrabac-

cata alia meglio nella cittc) dei Papi, si di& subito principio alia

spietata guerra. Eccoci finalmente in Roma! sclamarono i me-

idionali. Ora e tempo che la tutela dei Piemontesi abbia fine e

cessi quel monopolio politico, che si sono usurpato in tutta 1'Italia,

come per diritto di conquista. Gi hanno data la dinastia, e va bene;

ci hanno dato lo Statuto, e vedremo, perfezionandolo, di confor-

marlo alle esigenze della civilta progredita. Ora basta cosi. In

Roma 1'Italia dev'essere deglTtaliani, non piu dei Piemontesi. II

piemontesismo ci affoga. Tutto nel Regno e subalpino : le leggi or-
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ganiche, i sistemi della burocrazia, i metodi fiscal!. Gli ordegni

precipui della macchina amministrativa, presso che tutti sono in

mano del Subalpini. I ministri primarii, toltene rare e brevi ec-

cezioni, da che 1' Italia fu Jatta, sono sempre stati subalpini. Le

piu important! secreterie dei ministeri sono sempre state in cu-

stodia di Subalpini, fuorche vi si e ammesso qualche lombardo,

piemontizzato a tutta prova. Negli altri uffizii piu alti e piu gelosi,

voi trovate sempre e poi sempre Subalpini. La banca nazionale,

che sotto i ministri subalpini delle finanze italiane, ha fatti si

profumati guadagni, e una trasformazione pura e semplice della

vecchia banca subalpina. L'esercito si puo dire in pugno dei Sub-

alpini ;
ne mai si e visto al ministero della guerra un generale,

che non fosse schiettissimo subalpino. I capi di legazione, nella

diplomazia, eccetto forse uno o due di ordine secondario, sono

Subalpini. In sostanza, per non parlare della immensa coda dei

ligi, creati, favoriti, cortigiani e via via, il vero nerbo costituente

il Governo e tutto tutto subalpino. In Roma non ha da essere piu

cosi : recedant vetera, nova sint omnia.

Chi ha buona memoria, dica se questo non fu il linguaggio che,

dopo occupatasi Roma, prese ad usare il giornalismo liberalesco

dei paesi meridional!, spalleggiato dai discorsi di molti deputati

di quei paesi e di altri, che, per disinteresse regionale, volevan

uscire dalle dande piemontesi.

VII.

Vi sudarono attorno sei anni, e vero. Ma alia fine son venuti a

capo deiloro disegni. II ministero del 18 marzo 1876, ove quattro

caldissimi unitarii del mezzodi d' Italia, sotto 1' egida di un facile

Piemontese e coll'appoggio di un nodo di Toscani, si godono i

portafogli delFinterno, della guerra, di grazia e giustizia e del

commercio ed agricoltura, entro diciotto mesi di comando, ha tal-

mente spiemontizzata Y Italia, in ogni ramo delFamministrazione

civile e militare, che dagli Apennini alle Alpi non si odon che

fremiti di indignazione liberalesca, e si grida 1' allarme, come se

la patria fosse pericolante.
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A quale termine stieno le cose, lo ha detto 11 Gabelli, nel pre-

citato discorso agli elettori suoi. Spigoliamo qua e la il fiore delle

sue sentenze e de'suoi appelli ad una lega di settentrionali, che

raffreni la soverchiante lega del meridional!.

Nulla v'ha, o signori, (cosi egli che, confessa di non essere

oratore e di avere la parola MsadwrnaJ, che maggiormente spinga

ad abusare della forza, quanto la sicurezza di averne tanta, da non

correre il pericolo della responsabilita degli abusi. I meridional!

sono oggi in questa posizione, perche mantenutivi dalla divisione

dei settentrionali. Una parte, e grossa parte, dei nostri voti e delle

nostre forze e subordinata ai voti ed alle forze della falange me-

ridionale.

Poi dimanda: Ma e proprio vero che alia Camera si voti per

interessi regional! ? E risponde con una serie di fatti irrefragabili,

che destano non sai piu se 1'ammirazione od il sorriso. E conchiusa

la stringente sua dimostrazione, prosegue: Non la finirei piu

colla lista dei fatti, dai quali e dimostrata 1'esistenza della lotta

d' interessi fra meridionali e settentrionali. Questa lotta e vera ed

viva... Predicano moltissimi che, ammessa pure la sciagurata

esistenza di queste division! in paese, s' abbia a tenerle nascoste,

non proclamarle, non discuterle, soprattutto non fame criterio e

ragione di governo. Che direste o signori della logica d'un medico

che vi facesse questo bel discorso : ho in cura un ammalato di feb -

bre tifoidea; ma siccome codesta malattia e grave assai, cosi anche

a me stesso ne ascondo, ne nego Fesistenza; e perche la tifoidea

pu6 mandarmi il paziente al cataletto, lo euro come lo curerei, se

fosse affetto di semplice riscaldo intestinale? Sarebbe un bel tomo

quel medico; ma non sarebbero piu logici di lui i governanti, che,

riconoscendo 1'esistenza di una condizione tanto grave in un paese,

s' ostinassero a governarlo non tenendone conto. La lotta degl' in-

teressi e un male. Guriamolo. Ma per curarlo cominciamo dalla

diagnosi esatta e dal riconoscimento che il male esiste. Senza dia-

gnosi esatta, e un puro miracolo se avvenga di riuscire a cure

efficaci. Sono unitario; ma 1'unita e fin 1'esistenza d' Italia potreb-

bero essere minacciate dalla sfiducia nei nostri sistemi di governo,

dal malcontento sempre crescente. II paese sara sempre governato
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male, se lo sia non tenendo conto delle sue condizioni vere. Sono

unitario; ma per me e fatale che 1'Italia passi attraverso la crisi

determinata dalla lotta degli interessi settentrionali e meridionali.

Quali possano essere le vicende di questa lotta, ed a chi debba

restare la prevalenza, non e dato prevedere. Se noi settentrionali

saremo concordi e formeremo un partito compatto, la nostra civilta

piii avanzata, e, diciamolo francamente, la nostra onesta piu dilfusa

e piu seria, ci assicureranno un giusto predominio. Se seguite-

remo ad essere divisi, mentre i meridionali formano una sola fa-

lange, subiremo la legge dei loro interessi, F influenza d'uno stato

sociale profondamente diverso dal nostro.

VIII.

Si pretende altro a convincere i piu ritrosi, che il regionalismo

rode manifestamento e lacera quel fascio dell' unita, che da diciot-

t' anni si e messo insieme, a costo di tante ruine e di tanti dolori

dell' Italia?

E si consider! di grazia, come nulla abbiam detto della fazione

che, nel campo stesso dei liberali, cospira, senza riguardi, a scio-

gliere F unita monarchica del Regno, ed a sostituirvi una confede-

razione reglonale di Repubbliche indipendenti : nulla della porzione

grossissima di liberali, che a graa voce chiedono il discentramento

amministrativo, il quale renda alle singole regioni della Penisola

una particella almeno deU'autonomia, che r unita ha tolta loro, non

sicuramente a lor proprio vantaggio: e nulla dell' assoluta impossi-

bilitk di creare fra noi un esercito territoriale, come or 1'hanno i

maggiori Stati d' Europa, per la ragione addotta pubblicamente,

che cio sarebbe un armare il regionalismo ed esporre, in certi casi,

a gravissimi rischi F esistenza del Governo.

Noi ci siamo attenuti a pochi argomenti di fatto, e dei piu no-

toriiede'piu capitali, somministratici, non gia dal paese reale,

ma da quel paese legale, che si dice e si vanta essere la nazione:

ed abbiamo fatto toccar con mano che, nel piu vivo di questo paese

e nel mezzo del suo cuore, il regionalismo, esecrato a parole, regna

effettivamente sovrano
;
e regola i contrasti della politica, e da la

iandiera ai parti ti, e minaccia di mandare a rotoli, non che F unita,
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ma la monarchia stessa che 1'unita personifica. Non abbiam ragio-

nato, abbiamo narrato : e la narrazione, in questa materia, tien

luogo d' ogni piu irrepugnabile raziocinio.

IX.

Posto ci6, noi domandiarao a chi abbia un briciolo di buon senso
,

se 1'unita possa dirsi fatta davvero, anche solamente fra quella

porzione del paese che si arrogo di farla, a dispetto di quanto le

opponevano la nalura, la storia, le tradizioni, il genio, gl'interessi

cosi diversi e contrarii della Penisola. L'unita c'6; non se ne du-

bita: ma di qual sorta? Morale forse ed organica, si che formi un

tutto, ordinato ad un fine vivente dello stesso principio, concorde

nelle sue operazioni ed armonico nelle sue membra? No: ma e

invece un'unita meccanica ed artificiale, senza legami di vita, sen-

z'ordine nel fine, senza concordia di atti, senz' armonia di parti:

insomma un'unitk di fisco, non di nazione. Questa e la conseguenza

clie logicamente inferisce, chi non altro guardi cbe il paese legale.

Ma se si stuiia il paese reale, che e il soggetto passivo del-

Funita; cioe quello strabocchevole numero d'ltaliani, che furono

uniti senza e contro il voler loro, come gregge di conquista; che

costantemente si sono tenuti fuori deH'armeggio legale degli ar-

ruffapopoli e degl' imbroglioni ; che, per cagione dell'unita, si son

sentiti straziare negli alFetti piu intimi del cuore ed oJfendere nei

diritti piu sacrosanti della natura; che dall'unita non hannoraccolto^

altro benefizio, che rimpoverimento regionale, municipale e do-

mestico; che ban veduto e vedono sempre 1'unita valer di scusa a

pervertire la nazione e ad avvilirne la religione; e che quindi nel

potere pubblico non ravvisano se non un nemico della loro borsa,

della loro coscienza, della loro famiglia, della liberta loro; qual

giudizio fare di un' opera, che pur si spaccia e strombazza ogni

giorno per eternamente compiuta, per forte e solida piu che i gra-

niti delle Alpi?

Iddio ci liberi dall'esprimer voti illeciti e odiosi! Ma, dato tutto

quello che abbiamo esposto e il tanto piu che, per esser troppo

noto non esponiamo, e possibile ragionevolmente affermare, che

qnesta macchina delFunita, dopo diciotf anni d'unione, e proprio
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bella e compiuta? Che e forte, salda, e resistera alle prove dei

contrast! i quali, in un avvenire piu o men rimoto, senza fallo

dovra sostenere? II nostro paese legale e bruttamente diviso per

interessi e per gare di region! con se stesso, ed e irreconci-

liabilmente diviso, per interessi e per diritti d'ogni maniera, dal

paese reale: e si pretende die in Italia Funita nazionalmente vera

e gia fatta ?

X.

Da questo si deduce la falsita e la malizia dell'accusa, che il

liberalismo non cessa di scagliare al Papato, imputandogli rab-

biosamente d'esser 1'ostacolo unicissimo al quieto e sicuro possesso

che dovrebbe godere F Italia dell'unita sua.

Sciocca ed ipocrita accusa! L'ostacolo potissimo alFunita non e

nel Papato, ma e nella natura stessa delle cose, che non si puo
violentare a libito di setta : e nella storia di lunghi secoli, che non

si pu6 cancellare, in quattro giorni, dalla memoria dei popoli: e

massiraamente nell'indole svariatissima delle genti e nella contra-

rieta degF interessi, material! e morali, delle diverse porzioni della

Penisola, che non si possono concordare insieme con belle frasi,

o con feste e baldorie da carnevale. La liberaleria faccia, prima

di tutto, in se medesima Funita, estirpando dal suo grembo inca-

daverito ii cancro del regionalismo: concilii, prima di tutto, in

casa sua gl'interessi cozzanti fra loro, e le passioni regional! che

gia vi nutrono tristi semi di guerra civile: e quando abbia conse-

guito questo, faccia Funita col paese reale; lo guadagni a se, lo

plachi, se lo alFezioni e procuri che rinunzii, nelle sue mani, ad altri

vital! interessi e a diritti venerandi, e cosi entri tutto intero fra le

sue braccia. Finche non ottiene ci6, il parlare di unita nazionale

e il contrapporla al Papato, come ad acerrimo suo nemico, e un

celiare all' uso dei gabbamondi, non e un procedere con accortezza.

Ed ecco perche noi diciamo sciocca F accusa, che gitta al Ponti-

ficate romano.

Soggiungiamo che e ipocrita, poiche tende ad allontanare i po-

poli dal seno della Ghiesa cattolica, ed a fare che nel Padre delle

anime loro non mirino altro piu che un nemico della patria. Ipo-
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crisia stoltissima, la quale, se sortisse I'effetto inteso, nocerebbe

piu all'unione del paese, che non giovino tutte le imposture libe-

ralesche, per dargli a credere che e compiutamente unito. Imperoc-

che vi scioglierebbe quel solo vincolo pel quale e uno, e quella sola

unita che abbia, oltre la geografica: ed e il vincolo della fede e

1'unita religiosa. Onde chi, gloriandosi di volere 1' unita dell' Italia,

eccita gl'Italiani all'odio del Papato e li provoca a fare scisma da

esso, opera veraraente da pazzo insensato, come chi, gloriandosi di

costrurre un sontuoso edifizio, presumesse di alzarlo fuor delle

fondamenta.

Al che vorremmo che ponesser mente sul serio tanti spiriti leg-

geri, che, scaldati da un fantastico patriottismo, non sanno apprez-

zare F incomparabile forza unitiva che e per un popolo la reli-

giosa; e percio guardano con freddezza, odanche lodano la pubblica

e legale licenza, che ognuno ha, di guastare e scindere a capriccio

questa unione. Gome ! mentre gli Czar in Russia ed i Bismark nella

Germania non reputano di avere assodata 1' unita dei loro Imperi,

se non vi pongon per base la uniformita del culto e della estrin-

seca profession religiosa; e per questo intento non risparmiano

sevizie, barbaric ed infami violenze alia liberta dei cattolici polacchi

e tedeschi; in Italia si hanno a vedere i campioni dell' unita patria

ostinarsi a volerla stabilita nelle divisioni delle sette religiose? Oh,

sperano forse che questo nostro infelice paese sara men disunite

di quello che e, quando gli abitanti suoi, in cambio di riconoscersi

tutti nazionalmente cattolici, si onoreranno di essere quali evan-

gelici, quali valdesi, quali calvinisti, quali quaqueri e quali pre-

sbiteriani? Non bastano per avventura le mille cause di disunione

derivanti dalle rivalita d'interesse regionale, che si abbian da

crescere colla giunta delle rivalita religiose ?

XL

-
Ma, rispondono alcuni, se il Papa si riconciliasse coll'Italia,

quale e oggi costituita, ben e certo che 1'impresa dell' unita farebbe

di gran cammino.

un inganno, replichiamo noi. Oltreche 1'ipotesi e assurda,

giacche il Papa non puo in coscienza farsi volontariamente suddito
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di nessun Governo, ed a ci6 si ridurrebbe in fin dei conti la sup-

posta riconciliazione
;
conviene non perder di mira, che Fimpedi-

mento massimo a quell' unitk che non esiste e si crede possibile in

Italia, non proviene da cagioni esterne, ma dalle ingenite condizioni

del paese. Ed affinche la verita di questo fosse palpabile, la Prov-

videnza ha disposto che avesse luogo lo sperimento il quale dura

da molti anni, e nulla ostante 1' opera di tante forze nostrali e fo-

restiere non ha raggiunto che il termine descrittoci candidamente

dal deputato Gabelli.

Dato quindi> per figura, che il Papa cedesse tutti i diritti non

suoi, ma della Chiesa, e si acconciasse liberamente a vivere sud-

dito privilegiato di un Governo dell' Italia cosi unita com' 6 al pre-

sente, si stima forse che le cagioni di scissura sarebbero per ci6

sparite, e 1'odierna confusione si convertirebbe in un paradiso di

concordia e di delizie? Che gl'interessi muterebbero di natura?

Che i meridional! non s'ingegnerebbero di aumentare la prosperita

loro a spese dei settentrionali, i settentrionali a spese dei meri-

dionali ed i centrali a spese di ambedue gli altri? Che meridionali

e settentrionali non ambirebbero di prevalere nel dominio del paese,

ed i centrali non venderebbero caro il sostegno che darebbero

agli uni od agli altri, per aiutarli a dominare ? Che i Siculi ed i

Galabri avrebbero buon sangue in famiglia coi Veneti e coi Liguri;

e vedrebbero con gaudio il frutto delle imposte, da loro pagate,

andare in vantaggio di fratelli, che la gelosia dipinge sempre come

favoriti? Che Napoli, Firenze e Torino non rammenterebbero piu

i bei giorni nei quali erano centri di Stati autonomi ? Che, sorta

un'occasione propizia, il mal demone della discordia non le ten-

terebbe piu a desiderare di ritornar qualche cosa piu che sedi di

un prefetto ?

Su via, si ragioni coll'intelletto e non colla fantasia, e si rimi-

rino un po'le cose, non colla lente che piace, ma nell'esser loro

vero e reale: e poi si concluda, se il buon senno lo concede, che

il Papato e un ostacolo alia felicita d' Italia, perche ne contrasta

la politica unita.



DELLE FILOSOFIE BELLA STORIA

i.

Quanto Tuomo avanza qualsivoglia altro essere della natura

sensibile, tanto la contemplazione del mondo umano soprasta alia

conteraplazione del mondo fisico. Ma come questa seoonda, cosi

ancor quella prima non appaga davvero la mente dello studioso, se

non e elevata al grado di scienza. L' uomo non si contenta di sa-

pere semplicemente quello che &, ma vuol intendere eziandio come

e perche e.

Or questa conoscenza scientifica della storia dell' uomo non era

in nessun modo possibile nei tempi pagani; perche gli scrittori

gentileschi, mancando della luce della rivelazione, ottenebrata

presso essi e quasi spenta ; ignoravano ci6 che nei disegni della

divina provvidenza costituiva il cardine su cui si volgessero gli

avvenimenti umani. Anzi neppure storia universale, propriamente

detta, si poteva allor concepire, per la medesima ragione del di-

fetto di conoscenza di do che desse unita ed armonia al tutto in-

sieme della narrazione. Voler dai pagani una filosofia della storia o

almeno una storia universale sarebbe stato lo stesso che voler una

teorica del nostro sistema planetario, astraendo dal sole che ne e

il centro ed il fattor principale. Quanto agli Ebrei, essi content!

dello studio dei libri santi, non coltivarono le scienze filosofiche

propriamente dette, e nella separazione, in cui si tenevano da'gen-

tili, per preservarsi dal pericolo dell'idolatria, ben poco si curavano

di coaoscere le vicende degli altri popoli. Ma ci6 che non fecero

gli scienziati presso gli Ebrei, fecero quanto alia parte piu im-

portante i Profeti
;

i quali sotto 1'ispirazione divina ci rappresen-

tarono il futuro avvenimento del Gristo, come il punto culminante

e la chiave di volta, come suol dirsi, deiristoria del mondo.

II primo tentative d'una filosofia della storia fu fatto, dopo la

venuta di Gristo, da Eusebio di Gesarea in quelle due piu celebri



144 DELLE FIIOSOFIE DELLA STORIA

fra le sue opere: Delia preparazione evangelica e Delia dimostra-

zione evangelica. Ma quello non fu che un piccolo schizzo : la piena

attuazione dell' idea e dovuta a quel gran luminare della Ghiesa

che fu sant'Agostino. Egli nei ventidue libri della sua incompara-

bile opera De civitate Dei, ci descrisse veramente la vita del ge-

nere umano, sotto 1'indirizzo della divina Provvidenza allo scopo

della venuta di Gristo; il qual concetto fu seguito poscia felice-

mente dal Bossuet nel suo discorso sulla storia universale.

IL

Tra gli scrittori laici non & facile trovare chi ben ragioni della

filosofia della storia. Essi generalmente prescindono dall'ordine

soprannaturale, e parlano della filosofia della storia, come ne avreb-

bero parlato i pagani. Alcuni fanno do, perche non comprendono

che essendo uno ii fine supremo, inteso da Dio, tutti gli eventi

sono intrecciati tra loro, e 1' ordine naturale non pu6 separarsi dal

soprannaturale. Altri lo fanno, per trattare questa scienza in modo

accettevole ai credenti insieme ed ai non credenti ; simili in ci6 a

chi volesse porgerci una psicologia che s'attagliasse agli spiritua-

listi nel tempo stesso ed ai materialisti. Altri infine, piu ciechi, lo

fanno per miscredenza, e spiegando gli eventi umani s'avvolgono

negli errori del materialismo, del fatalismo, e, peggio ancora, del

panteismo alemanno.

In opera di filosofia della storia suol celebrarsiGiambattista Vico,

come il creatore di questa scienza. Ma, per quanto sia grande la

fama acquistatasi da questo meraviglioso ingegno, ogni persona

d'intelletto dee convenire che sarebbe somma stoltezza cercare nella

sua scienza nuova il vero tipo della filosofia della storia. II Vico non

ne ebbe neppure 1'idea; giacchd non si prefisse altro scopo, se non

di cercare le leggi, secondo cui si svolge naturalmente la civilta

nei popoli. Da lui possono prendersi molti concetti buoni
;
come

per esempio che fattori del mondo delle nazioni sono la liberta

dell'uomo e la provvidenza divina
;
che elementi fondamentali della

civilta sono la religione, la santita de'matrimonii, 1'onore delle

sepolture ;
che nazioni di atei o fatalisti non furono giammai al

mondo; che i primiGoverni furono regni aristocratic*^
che nella
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persona de'primi padri andarono congiunti sapienza, sacerdozio e

regno; che base della societa e la religione; che il diritto naturale

delle genti e sorto dalla natura stessa deiruomo, senza prendere

esempio gli uni dagli altri; che dai faraoli accolti nelle famiglie si

origino la classe plebea, e cosi va dicendo di altri veracissimi am-

monimenti, che si contengono sparsi qui e cola nei suoi libri. Ma
1'idea madre di tutti gli avvenimenti umani in nessun modo gli

rifulse alia mente. Egli si ristrinse nel puro ordine naturale, cer-

cando in esso I'andamento tenuto daH'uomo nelFincivilire se stesso;

andamento che per via di ricorso crede ripetersi piu o meno nelle

fasi diverse della storia, e cosi esprimere la legge immutabile colla

quale la provvidenza divina intende alia conservazione e al perfe-

zionamento del genere umano.

Se non che in questo stesso limitato orizzonte egli err6 sforma-

tamente; e ci die lucciole per lanterne, rappresentandoci le genti

(salvo la sola nazione ebrea) cadute, poco dopo il Diluvio, in

uno stato ferino del tutto e bestiale, da cui in maniera del tutto

fantastica ed arbitraria le fa giungere a civilta. Gli autori

dell'umanita gentilesca, egli dice, dovettero essere uomini della

razza di Gam, che molto prestamente, di Giafet, che alquanto

dopo, e finalmente di Sem, che altri dopo altri tratto tratto rinun-

ziarono alia vera religione del loro comun padre Noe
;

la qual

sola nello stato delle famiglie poteva tenerli in umana societa con

le societa dei matrimonii, e quindi di esse famiglie medesime; e

percio dovetter andare a dissolvere i matrimonii e disperdere le

famiglie coi concubiti incerti e con un ferino error divagando per

la gran selva della terra, quelle di Cam per 1'Asia meridionale,

per 1'Egitto e il rimanente delFAfrica; quelle di Giafet per 1'Asia

settentrionale, che e la Scizia, e di la per 1'Europa; quelle di Sem

per tutta 1'Asia di mezzo ad esso Oriente; per campare dalle fiere,

delle quali la gran selva ben doveva abbondare, e per inseguire le

donne, che in tale stato dovevan esser selvagge, ritrose e schive; e

si sbanditi per trovar pascolo ed acqua ;
le madri abbandonando

loro figliuoli, questi dovettero tratto tratto crescer senza udir voce

imana, non che apprendere uman costume. Onde andarono in uno

jtato affatto bestiale e ferino; nel quale le madri, comebestie, do-

* X, vol. IV, fasc. 656 10 6 ottobre t875
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vettero lattare solamente i bambini e lasciarli nudi rotolare dentro

le fecce loro proprie, ed appena spoppati abbandonarli per sempre;

e questi dovendosi rotolare dentro le loro fecce, le quali co'sali nitri

maravigliosamente iagrassano i campi, e sforzarsi per penetrare

nella gran selvache per lo fresco diiuvio doveva esser foltissima;

per li quali sforzi dovevano dilatar altri muscoli, per tenderne altri,

onde i sali nitri in maggior copia s'insinuavano ne'loro corpi e

senza alcuno timore di Dei, di padri, di maestri, il quale assidera

il piu rigoglioso dell'eta fanciullesca, dovettero a dismisura in-

grandirne le carni e 1'ossa e crescere robusti e si divenire gi-

ganti
T

. Questi giganti, o, meglio, gran bestioni, all'udire i primi

fulmini, concepirono una forza superiore e quindi la prima idea

religiosa, e ritirandosi nelle grotte de'inonti, colle loro donne,

diedero principio ai matrimonii stabili. Gosi cominciarono le prime

famiglie, nelle quali gli uoraini, non piu vagabond!, per sostentarsi

si diedero a domar la terra e seminarvi il frumento e quindi a

stringere societa tra loro. Alle quali ricorrendo, dopo molto tempo,

gli uomini empii, che erano restati dispersi per le pianure e le

valli nello stato anteriormente descritto, ne venaero le clientele e

le plebi, e si ampliarono i regni, da prima purarnente famigliari;

e queste plebi conseguendo a poco a poco partecipazione del

diritti, formaronsi i primi Governi civili, di cui il Vico a modo suo

descrive lo svolgimento, almanaccando specialmente sulle favole

de'poeti, nelle quali egli crede contenersi la storia civile de' primi

popoli
2
.

1

Principii di scienza nuova di GFAMBATTISTA Vico, d' intorno alia comune

natura delle nazioni, vol. I, lib. 2, pag. 207. Ediz. di Milano del 1831.
2 Simile nella stranezza e sovente Petimologia che ci da delle parole, per trarne

conforto alia sua teoria sulla storia dell'uomo. Siane esempio questa del voeabolo

latino lex. Lex, egli dice, dapprima dovette essere raccolta, di ghiandz, da cui

crediamo delta ilex quasi illex, I'elce; come certamerite aquilex e il raccogli-

tore delle acque; perche I'elce produce la ghianda, alia quale s'uniscono i porci. Dap-

poi lex fu raccolta di legumi; dalla quale questi furon delti legumina. Apprcsso,

nel tempo che le lettere volgari non si erano ancora trovate, con le quali fossero

scritte le leggi, per necessita di natura civile lex dovette essere raccolta di cit-

ladini, ossia il pubblico parlamento. Vico, op. cit. lib. 1, Degli element! LXV.

Chi pu6 preslar fede a simili congellure, scrive d'ogni fondamento storico?
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III.

T utta questa fantastica invenzione e apertamente contraria al capo

decimo del Genesi, dove e descritta la dispersione delle famiglie,

sorte dai tre figliuoli di Noe, coi nomi del capi delle diverse na-

zioni e delle terre che occuparono. Vi e parimente narrata 1'edifi-

cazione di molte cittk e 1' incominciamento eziandio di vasti imperi.

Cosi si dice di Nemrod, nipote di Gam, che coepit esse potens in

terra, che fait prindpium regni eius Babylon et Arach et Achad

et Chalanne in terra Sennaar. Si narra di Assur che aedificavit

Niniven et Chale, di cui si aggiunge: Haec est civitas magna. Si

narra I'origine dei popoli Gananei, e si accennano i confini dei

luoghi dove si stabilirono: Post haec disseminati sunt populi Cha~

nanaeorum; factique sunt termini Chanaan venientibus a Sidone

Geraram usque Gazam. Si descrivono le famiglie nate da Sem, e di

alcune si dice ancora: Facta est habitatio eorum de Messa pergen-

tibus usque Sephar. Che ha da fare con questo racconto di Mose,

trovato conforme alle tradizioni eziandio profane, la favola del Vico

posta a fondamento della sua scienza nuova?

La quale discrepanza 6 tanto piu inesplicabile, in quanto che il

Vico ebbe in altissima estimazione la Storia sacra; della quale

scrive: La Storia Sacra e piu antica di tutte le piu antiche storie

profane, che ci son pervenute, perche narra tanto spiegatamente e

per lungo tratto di piu di ottocento anni lo stato di natura sotto

de' Patriarchi, ossia lo stato delle famiglie, sopra le quali tutti i

politici convengono che poi sursero i popoli e le citta; del quale

stato la storia profana ce ne ha o nulla o poco e assai confusamente

narrato
1

. Ma se tale e la Storia sacra, perche non ne trasse pro-

fitto nel delinearci I'origine e il progredire de' popoli?

In conclusione, bisogna certamente avere grande stima del Vico
;

ma in pari tempo bisogna guardarsi dall'idea barocca di averlo per

padre della filosofia della storia. II padre della filosofia della storia

e propriamente sant'Agostino. Di piu bisogna stimare il Vico, ma in

pari tempo bisogna guardarsi da quella specie d'idolatria, che gli

si professa oggidi da moltissimi. Del che non sappiamo trovare

1

Vico, op. cit., Vol. I, 1. 1. Degli element], XXIII.
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altra spiegazione, se non 1'aver il Vico pel primo espresso il con-

cetto che la Storia contenesse una geometria inflessibile. II qual

concetto, coltivato poscia rairabilmente da'Tedeschi e da'Francesi,

frutto le mostruose teoriche del progresso umanitario indefinito del

fatalist!, del panteisti e del socialist! modern!. Siffatto travolgi-

mento fu, senza fallo, lontano dalpensiero del filosofo napoletano ;

ed in prova basta, se non altro, c!6 che nel metodo afferma non solo

contro il caso degli Epicurei, ma ancora contro il fatalismo degli

Stoic!: a II leggitore, egli dice, provera un divino piacere in

questo corpo mortale, di contemplare nelle divine idee questo

mondo di nazioni per tutta la distesa dei loro luoghi, tempi e va-

rieta, e troverassi d'aver convinto di fatto gli Epicurei che il loro

caso non puo pazzamente divagare e farsi per ogni parte Fuscita ;

e gli Stoic! che la loro catena eterna delle ragioni, con la quale

vogliono avvinto il mondo, ella pende dalF onnipotente, saggia e

benigna volonta delFottimo massimo Dio. Tuttavolta non puo

negarsi che Ferrore, notato di sopra, trovi occasione in molte frasi

del Vico
;
alia malignita delle quaii non e bastevole rimedio F in-

vocare, che egli fa del continuo, la divina provvidenza, senza asse-

gnarle per6 altra parte, che di aver con somma sapienza stabilite

leggi universali ed impreteribili.

IV.

La Storia, come ognun sa, non e altro che un'ordinata narra-

zione di fatti
;
e Storia universale per conseguenza si e la esposi-

zione sistemata degli avvenimenti, che riguardano F umanita in

generale e ne presentano il nascimento, la vita, i progressi, le

vicende piu notevoli, e degne di ricordanza. In essa Fuman genere

si riguarda quasi come un solo individuo che si svolge success!-

vamente nello spazio e nel tempo.

La conoscenza de'principii, che regolano questo svolgimento,

della meta a cui tende, delle cause che v' intervengono, delle rela-

zioni di queste cause tra loro e cogli effetti che ne risultano, da

luogo alia scienza. Siffatta scienza e quella che si denomina filo-

sofia della storia. Di qui si pare che il soggetto intorno a cui ella

versa e Fuomo; ma Fuomo considerate non individualmente, bensi
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socialmente, essendo la societa 11 campo in cui 1'uomo vive e si

svolge. E poiche la considerazione non si ferma a una societa par-

ticoiare, ma al tutto insieme, di cui le societa particolari son come

elementi, meglio e dire che il soggetto della filosofia della storia,

e il genere umano, le nazioni nel loro svariato e successive espli-

camento. Di che apparisce altresi che strumenti principali di que-

sta scienza sono la filosofia, e la storia, o, come piacque al Vico

di dire, la filosofia e la filologia, intendendo per questa seconda la

somma di tutte quelle discipline, che valgono a darci o ad illustrar

la contezza degli eventi umani. Filologi, egli dice, essere tutti i

grammatici, istorici, critici, che sono occupati d'intorno alia cogni-

zione delle lingue e dei fatti dei popoli, cosi in casa, come sono i

costumi e le leggi, come fuori, quali sono le guerre, le paci, le

alleanze, i viaggi, i commerci 1
.

Peraltro, entrambi questi strumenti non debbono fermarsi nel

puroordine naturale; ma Funo deve cercare anche i fatti trascen-

denti la natura, operati da Dio nel presente ordine delle cose
;

1'altro deve ricorrere alia divina rivelazione, per intendere da essa

il vero fine della divina provvidenza nel governo degli uomini 2
.

E veramente, come puo la storia soraministrare giusta materia al

ragionatore, se omette la parte piu rilevante degli avvenimenti,

che la costituiscono
;

e come potra esso ragionatore intendere il

vero significato di cotesti avvenimenti, senza conoscere il fine a cui

sono ultimamente ordinati? II mondo delle nazioni e certamente

F opera delFuomo. Esso non e come il mondo fisico, che usci bello

e formato dalle mani di Dio. L'uomo coll'esercizio e svolgimento

delle proprie forze dove costruirlo. Ma se 1'uomo ne fu il fabbro,

Iddio ne fu F architetto. Senza una tal divina direzione le forze

umane, attese le loro tendenze egoistiche, non sarebbero riuscite

ad altro, al trar de'conti, che a confusione e rovina.

1
Vico, op.- cit., 1. I, Degli elerqenti, X.

8 Par che il Vico in'<ravedesse questa verita; giacche parlando del mete-do

ci dice: Questa scienza per uno de'suoi principali aspetti dev'essere una teo-

logia civile ragionata della provvidenza divina : e tra i filosofi, che riprende,
annovera quclli che hanno considerata la divina provvidenza colla sola meta-

fisica sull' ordine solamente delle naturali cose. Ma ci6 non fu che un baleno.
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Ora tutti i disegai del la provvidenza diviua metton capo in

Gristo, che Dio Padre costitui erede di tutto e pel quale fece i se-

coli. Loquutus est nobis in Filio, quern constituit liaeredem univer-

sorwm, per quern fecit et saecula
1

. Per lui fece i secoli non solo

come per causa efficiente, ma ancora come per causa finale, Onde

il centro della storia e Cristo, il Verbo incarnato, il Verbo di Dio,

ristoratore del genere umano, decaduto dalla sua altezza per la

colpa del primo padre. Alia venuta di questo riparatore si legano

tutti gli storici avvenimenti fin dalla prima creazione, sia come oc-

casione, sia come apparecchio, sia come figura, sia come effetti. Chi

prescinde da questo concetto, non puo dare alia storia del genere

umano ne unita ne spiegazione valevole. Quinci solamente pu6
venire la luce sul passato e 1'avvenire del mondo umano.

IV.

E qui vuol diligentemente ossemrsi che dir Gristo vale altret-

tanto che dire la Ghiesa, di cui egli e capo, e la quale per conse-

guenza e suo corpo e sua pienezza, secondo la frase dell' Apostolo.

Omnia (Deus) subiecit sub pedibus eius, et ipsum dedit caput super

omnem Ecclesiam; quae est corpus eius et plenitudo ems
2

; vale

dire complementum eius. Se Gristo e preordinato .da Dio come re-

stauratore del mondo (instaurare omnia in Christo
3
) e questa re-

staurazione dovea farsi mediante la Ghiesa; Gristo fu inteso nella

ordinazione divina come fondatore e capo della Gbiesa, e operatore

per mezzo di lei del rinnovamento del genere umano. La Chiesa e

suo corpo, e suo complement; giaccbe il capo e relative al corpo,

ed il corpo compie in certa guisa e perfeziona il capo, in quanto

fa si cbe esso si dica e sia propriamente capo. Sopra di che Gor-

nelio a Lapide, nel suo commento a questo testo, giustamente

esclama: Nota qui, o lettore, Funione e 1'amore di Gristo verso

la Gbiesa! Bsnche egli sia in s6 pienissimo e perfettissimo ;
non-

1 AD HEBR. I, 2.

2 AD EPIIES. I, 22, 23. E AD COLOSS T, 24): Pro corpore eius, quod est

Ecclesia.
8 AD EPIIES. I, 10.
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dimeno riguarda se come capo monco e senza membra, se non ha

a se congiunta la Chiesa, come suo corpo. Quindi talvolta, come

nella prima ai Gorintii al capo duodecimo, la Chiesa stessa e detta

Cristo. Quiadi tante volte si dice di noi fedeli che siamo, cresciamo,

operiamo e patiamo in Cristo; e FApostolo afferma che Cristo vive

in lui ed egli in Cristo. Quindi quella voce di Cristo: Saulo, Saulo,

perche mi perseguiti
T ?

Saulo inferociva contro la nascente Chiesa, e Cristo nell' appa-

rirgli sulla via di Damasco non disse : lo son quel Gesu, la cui

Chiesa tu perseguiti; ma disse assolutamente: lo son quel Gesu,

che tu perseguiti: Quis es, Domine? Ego sum lesus, quern tu per-

sequeris'
2
. La Chiesa dunque e Cristo, e Cristo e la Chiesa; 1'uno

e inseparabile dall' altra.

V.
.

Di qui scende un'importantissima conseguenza per ci6 che ri-

guarda la direzione de'nostri costumi; ed e che, come cima de'no-

stri pensieri e de'nostri alFettideve esser Cristo; cosi cima de'no-

stri pensieri e de'nostri affetti dev'esser la Chiesa. E, come la gloria

di Cristo e 1'obbedienza a Cristo deve anteporsi ad ogni nostro inte-

resse o amore; cosi ad ogni altro nostro interesse od amore deve

anteporsi la gloria della Chiesa e 1'obbedienza alia Chiesa.

Dovere supremo dell' uomo si e il conformarsi agli ordinamenti

divini ed operare in accordo de' suoi disegni. Se dunque termine

ultimo de' disegni divini e degli ordinamenti divini e Cristo
;
Cristo

dev'essere termine ultimo de' disegni ed ordinamenti nostri. Ma

Cristo, per la sua mistica unione colla Chiesa, forma con lei un

sol sussistente, come il capo col corpo e la personalita con la na-

tura. Dunque, 1'illazione viene da se, nei nostri intendimenti e nei

nostri amori convien che primeggi sempre la Chiesa. La sua inco-

lumita, la sua gloria, la sua dilatazione tra gli uomini, la sua li-

berta, la sua grandezza, deve nei nostri intendimenti preponderare

1 Gommentaria in Epist. ad Ephesios, Operum t. IX.
2 ACTUS APOST. IX. 5.
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ad ogni altro bene, che ci riguardi. Facendo altrimenti noi ci

poniamo in opposizione colla mente di Dio, resistiamo alia sua

volonta, per quanto e in noi guastiamo T ordine de' suoi disegni, e

ci dilunghiamo dalla stima e dalFamore da noi dovuti a Cristo.

Veggasi dunque in quanto pervertimento morale si trovano co-

loro, i quali, non diciamo gia, osteggiano la Chiesa, il che e il

sommo dell'empieta, perche e un osteggiare Gristo medesimo; ma,

pur volendo rimaner cristiani, non si curano gran fatto del bene,

della grandezza, della prosperita della Ghiesa
;

e salvo una rara

partecipazione ai suoi sacramenti, in tutto il resto ne astraggono.

Essi credono che il ben della Ghiesa sia oggetto esclusivo delle

cure del sacerdozio. Ma essi s'ingannano a partito. Gi6, che costi-

tuisce il centro dei disegni di Dio, non pu6 non costituire il centro

altresi dei disegni deH'uomo. L' ordine divino modello dell' or-

dine umano. Non solo non lecito opporsi a quello, ma e doveroso

cooperare con quello.

Un'altra conseguenza di gran conforto per un'anima fedele si

& che, se scopo ultimo della provvidenza divina e 1'esaltazione di

Gristo, omnia subiecit sub pedibus eius; scopo ultimo di questa

provvidenza e altresi 1'esaltazion della Ghiesa. Segue ci6 necessa-

riamente dal nesso intimo, che passa tra la Ghiesa e Gristo, se-

condo che abbiamo superiormente mostrato. La Chiesa dunque non

solo e eterna, perche eterno e Gristo suo capo e a lei eternalmente

congiunto; ma e destinata ad aver gloria ed impero sul mondo,

siccome gloria ed impero sul mondo non pu6 mancare a Gristo. Gli

stessi materiali rovesci, a cui Iddio la lascia soggiacere a quando a

quando, per purificarla e provarne la fedelta, convien che tornino

da ultimo a suo trionfo, come appunto a trionfo di Gristo riusci la

sua dolorosa passione, e la morte stessa di croce.



LA STORIA DELIA CITTA DI ROMA NEL MEDIO EVO

DI

FERDINANDO GREGOROVIUS

Del rimanente, checche sia del principii del Gregorovius, quel-

F imparzialita di cui talora egli sembra far pompa, e pur gli sta

si male indosso, non e, a dir vero, che una maschera momentanea

e posticcia, la quale, nel fervor della mischia a cui egli prende,

come storico, vivacissima parte, non tarda a cascargli dal volto. II

fatto e che ei si rivela, ad ogni passo, ghibellino ardente, nemico

acerrimo delPapato, e fautore passionate dell'assolutismo imperiale

contro la Chiesa libera. Quindi e che nei Papi egli trova pressoche

ogni cosa meritevole di censura, e negl'Imperatori in lotta coi Papi

tutto degno di lode o almen di scusa.

Cosi, i disegni di Gregorio VII, il quale ad altro mai non mir6

fuorche a purgar la Chiesa e liberarla dalla servitu laicale, son da

lui interpretati nel piu sinistro e odioso modo, come se Gregorio

per mera ambizione si proponesse di fiaccare la potestk regia e

renderla sua vassalla
2

ed aspirasse a farsi signor supremo

politico di mezzo il mondo, a fondare una seconda dominazione uni-

versale romana 3
,
ad una signoria del mondo 4 simile a quella

degli antichi Cesari. E in pari guisa son da lui travolte le mire dei

gran Papi seguenti, Alessandro III, Innocenzo III, Gregorio IX ed

altri, tutti eredi e continuatori delle idee esagerate di Gre-

gorio VII. Similmente, se i Papi adoprano contro i lor nemici le

armi temporali, il Gregorovius si scandalizza che un Sacerdote

brandisca la spada ;
e se ricorrono alle armi spirituali, egli si sdegna

che queste armi che colpir doveano soltanto le colpe morali, eglino

le convertissero arditamente in armi della loro politica mondana
5

1 Vedi quad. 655, pagg. 31-43. di questo vol.

2 Vol. IV, pag. 198. 3
Ivi, pag. 204. 4

Ivi, pagg. 205 e 210.

5
Ivi, pag. 141.
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abusando a fini profani le cose sacre
;
come se la ribellione alia

Chiesa, clie attirava in sui Principi la scoraunica, non fosse colpa

morale, e la liberta della Ghiesa, per cui i Papi pugnavano, fosse

oggetto di politica meramente mondana. Negato pertanto ai Papi

ogni specie d'armi, temporal! e spiritual!, non pure ad offesa ma

a difesa, che altro restava loro, fuorche porgere ignudi i polsi alle

catene, onde 1* Impero voleya stringerli, e dar con seco la Ghiesa

per iscliiava in balia dello Stato? E tale infatti sembra essere il

voto perpetuo del Gregorovius, seliassi a giudicare dal tenore ge

nerale del suo racconto.

Per lo contrario, negl'Imperatori ribelli alia Chiesa egli vede

ogni cosa meritevole di escusazione o ancor d'encomio.Se Enrico IV

rompein aperta guerra contro Gregorio VII, egli e perche Fanimo

impetuoso di Gregorio operava in modo che spingeva il Re agli

eccessi estremi
l
. E quando Gregorio ebbe ammonito il Re a di

far ammenda delle sue colpe e de'suoi vizi, annunciandogli 1'ana-

tema della Chiesa se si fosse rifiutato di obbedire
;
cotesta inti-

inazione non era che la provocazione d' un avversario accorto e

prudente, che nella quiete e nel silenzio s'era armato in guerra
2

.

Laonde, con giusta ira il figlio di Enrico III che era il primo

Principe della Cristianita (eppercio avrebbe dovuto dare il primo

esempio di sommissione alia Chiesa) raccolse quella intimazione
3

:

e giusta pertanto fu la guerra con cui Enrico rispose alle ammoni-

zioni papali: ne altro fallo sa apporgli il Gregorovius, fuorche

cT imprudenza nei modi, di comportamento malaccorto
; peroc-

che, a invece di opporre al Pontefice un' ironia temperata, il suo

bollore giovanile scoppi6 in furie e die di contra al suo avversario

con veemenza e con grosse armi 4
. Parimente nel Rarbarossa, se

il nostro Storico, in mezzo agli elogi onde ne esalta il a coraggio

indomito e le altre doti, stima giusto mescolare alcun biasimo,

questo non e gia per condannare le sue violenze contro il Papa e

1'ostinato scisma che suscito nella Chiesa e la feroce e iniqua

guerra che tenne per vent'anni accesa contro le liberta italiane
;
ma

soltanto per compiangere il suo deplorevole accecamento
5 che

1 Vol. IV, pag. 226. 2
Ivi, pag. 126. 3

Ivi, pag. 227. 4
Ivi.

5
Ivi, pag. 673.
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lo fece ostinarsi in una guerra rovinosa e il trasse ad esaurire

le forze dell'Impero lottando contro gl' impulsi del suo tempo, che

di lui erano piu forti
l

;
mentre il Papato, piu veggente in politica,

con questi impulsi si alleava
,
e benche nemico di tutte le

liberta
, stringevasi in ferma lega di mutua protezione e difesa

colla a liberta delle Repubbliche italiane
2

.

Cosi, venendo ad Ottone IV, il Gregorovius lo taccia bensi di

spergiuro, ma lo trova scusabile e quasi costretto aspergiurare,

siccome stretto fra due giuramenti contrarii; 1'uno all'Impero, di

mantenerne la maesta e rivendicarne tutti i diritti
;

Faltro alia

Chiesa, merce il patto di Neuss, con cui, riconoscendo la piena e

libera Sovranita del Papa nello Stato di san Pietro, ne avea giurato

la difesa. Chiunque giudichi rettamente (die' egli) condannerk

Ottone IV perche fu spergiuro, ma altresi trovera le ragioni della

sua colpa nel tragico conflitto, cui lo trassero le promesse fatte da

lui all'Impero e il Concordato conchiuso colla Chiesa
3

. Era questa

infatti la scusa che Ottone medesimo e i legulei, suoi consiglieri,

allegavano per giustificare la ribellione e I'ingratitudine, con cui

I'lmperatore, appena ottenuta da Innocenzo III la corona, voltossi

a fargli guerra. Ma chiunque giudichi rettamente trovera questa

scusa invalida, siccome quella che tutta fondasi sopra il falso sup-

posto, che tra i diritti dell'Impero fosse anche quello di comandare

da padrone nello Stato temporale del Papa.

Ne punto diversa o piu salda e la base, sopra cui il Gregorovius

appoggia la giustificazione di Federico II; della cui feroce e lunga

guerra contro gli Stati della Ghiesa tutta la colpa e dallo Storico

rovesciata sopra il Papa. Federico, egli scrive, come gia il Barba-

rossa e Ottone IV, altro non intendeva, se non che restaurare I'au-

torita imperatoria antica*', e percio volea separare la podestk

civile da quella ecclesiastica, torre al Pontefice qualsiasi influenza

politica, strappare alia Chiesa il suo possedimento temporale
5

,

dividere insomma nettamente il dominio del mondo in due parti,

al Papa il mero spirituale, all'Imperatore tutto il temporale. Al

contrario Gregorio IX, seguitando le dottrine di Gregorio VII e di

1
Vol. IV, pag. 616. - 2

Ivi. - 3 Vol. V, pag. 106. 4
Ivi, png. 211.

5
Ivi, pag. 227.
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Innocenzo III, continuava ad affermare che YImperium apparte-

neva alia Santa Sede l

;
ed a apertamente dichiarava che al Papa

competeva la monarchia universale, che il possedimento dello Stato

ecclesiastico non ne era altro che segno simbolico 2
. Onde il Gre-

gorovius conchiude: a Puossi far meraviglia che Federico JI im-

prendesse a distruggere questo simbolo pericoloso
3

,
cioe a

spossessare il Papa de'suoi dominii?

Anzi col principio medesimo egli discolpa e giustifica in generale

tutti gl'Imperatori che la Ctiiesa e il suo Stato osteggiarono. In

presenza di dottrine cosi esagerate (della monarchia universale,

secondo lui pretesa dai Papi), e lecito (domanda egli), senza far

onta alia giustizia, di dar colpa ai soli Imperatori di quella grande

scissura
4
? Edaltrove: Ghigiudica con intelletto calmo dipas-

sioni, affermera ognora che, dopo di Gregorio VII, Y idea esagerata

del Papato cancello i limiti che la ragione innalzava tra la Chiesa

e rimpero: aiFermera che la contesa sempre rinnovellata non fu

che una lotta necessaria a restaurare 1'equilibrio fra la podesta tem-

porale e quella spirituale. In sulle prime i Papi intesero alia domi-

nazione d'Europa, prendendo le mosse da un principio morale;

ma poiche 1'ordine morale profondamente si addentra in tutte le

pratiche attenenze della societa umana, ne venne massimo pericolo,

che il giure civile fosse assorbito dal diritto canonico, che il tri-

bunale ecclesiastico diventasse eziandio una curia di giudici po-

litici. Ei fu nel nome dell' indipendenza dell' Impero e delle sue

leggi, che gl'Imperatori si levarono contro la gerarchia romana.

Tornarono sempre all' idea di secolarizzare la Ghiesa, perciocche

la conservazione dell' Impero paresse esigerlo, e sempre di be!

nuovo mossero guerra alia preponderanza ecclesiastica, ferendola

nel possedimento temporale, nello Stato ecclesiastico che era il

suo tallone di Achille. Gl' Imperatori ebbero intenti conservativi,

poiche combatterono per 1' esistenza dell'Impero, e parve loro che

i Papi fossero novatori e rivoluzionari. Potrassi deplorare come

una loro cecita che non sapessero indursi a rinunciare all' Italia

ed allo Stato pontificio, ma questo fatale errore discendeva dall'idea

dell'Jffipemm, che fu tanto ostinata da sopravvivere perfino al-

1 Vol. V, pag. 211. *
Ivi, pag. 213. 3

Ivi.
4

Ivi, pag. 212.
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Tlmpero stesso, e trovo alimento costante negli attacchi onde i

Papi diedero di cozzo contro alia podesta imperials e ai diritli della

corona
l

,

La gran lotta adunque deil'Impero col Pontificato fu, agiudicio

del Gregorovius, provocata dalla prepotenza de'Papi che assali-

rono 1'indipendenza e i diritti deil'Impero ;
fu la lotta della liberta

deil'Impero contro la tirannide del Papato. Veramente egli ce

ne avea dato innanzi un tutt'altro concetto; perocche, come gia

T udimmo, in questa lotta ei ci prenunziava lo spettacolo mera-

viglioso della Chiesa libera, rappresentata da Roma, pugnante

contro 1'assolutismo dello Stato
2

;
lo spettacolo del Papato, che

oppresso dalla formidable potesta imperiale, si rivendica e ricon-

quista la liberta perduta
3

. Or come avviene, che lo spettacolo si

cangi cosi d'un tratto, che la scena si capovolga interamente, che

le parti dei personaggi si trovino del tutto rovesciate! Gome accade

che gli oppressi si tramutino in oppressori e gli oppressori in

oppressi ! Ne puo gia dirsi che tal rovesciamento avvenisse col

processo del tempo, sicche i Papi che da prima eran gli assaliti e

i sopraffatti si volgessero poi ad assalire e sopralFare essi mede-

simi. Imperocche, secondo il nostro Autore, questo secondo carat -

tere della guerra gia rivelavasi fin dal principio di essa, cioe

dalle prime battaglie di Gregorio VII contro Enrico IV. Dei due

caratteri adunque contraddittorii, da lui attribuiti a cotal guerra,,

qual e finalmente quello a cui dobbiamo attenerci? E a qual dei

due dobbiam credere: al Gregorovius che in essa vede la pugna

delFassolutismo imperiale contro la liberta e i diritti della Chiesa,

o al Gregorovius che in lei ravvisa la pugna deH'assolutismo pa-

pale contro 1' indipendenza e i diritti deil'Impero ?

Lasciamo a lui lo strigarsi dai lacci di cotesta sua contraddi-

zione; una delle tante in cui egli nella sua Storia si va incauta-

mente impigliando ;
e veggiam piuttosto quanto sia infelice Tapo-

logia che p.oc'anzi ei ci facea degli Imperatori, per giustificare la

guerra da lor mossa ai Papi. Questa sua giustificazione tutta poggia

sopra due false idee : sopra una falsa ipotesi, relativa ai diritti

1
Vol. V, pagg. 105, 106. 2

Vol. I, pag. 521. * Vol. Ill, pag. 433.
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dell'Impero, e sopra una falsa tesi, riguardante le pretension! del

Papato.

E falso in primo luogo, che 1'Impero tra i suoi diritti avesse

quello di dominar da Sovrano nello Stato di san Pietro, e che a

lui appartenesse nella Cristianita tutto il temporale, compreso
anche Roma e le sue province. L' Imperatore, come dimostrammo

nel precedente articolo, non era gia padrone assoluto del mondo

cristiano, come gli antichi Gesari erano stati del mondo romano
;

ma era solamente il primo de'Principi cristiani, chiamato dai

Papa all' alto ufficio di Difensore della Chiesa ftomana e con esso

lei della Chiesa universale
;

e percio dal Papa insignito del dia-

dema imperiale ed investito della giurisdizione e potesta che a

tale ufficio competeva. Quindi, non che aver diritto di a strappare

alia Ghiesa il suo possedimento temporale ,
aveva anzi il dovere

di mantenere e difendere alia Ghiesa, com8 suo speciale avvocato

e campione, tutti i suoi possedimenti temporali, riconoscendone

per unico sovrano il Papa ;
e questo era il patto espresso, sotto

cui ricevea dal Papa la corona; questo il giurarnento formale che

ogni nuovo Imperatore, col diploma De regalibus B. Petri, solen-

nemente giurava, e come dagli altri, cosi fu giurato anche dal

Barharossa, da Ottone IV, e da Federico II. II pretesto pertanto

che, a scusare la lor guerra contro gli Stati del Papa, Federico,

Ottone e il Barharossa accampavano, quello cioe di restaurare

I'autorita imperatoria antica, di ricuperare i diritti dell'Impero,

era pretesto fondato sopra un supposto -falsissimo ; e il loro fatale

errore di pretendere alia sovranita dello Stato pontificio discen-

deva hensi dalFidea deir/mpert'im , ma idea stravolta, assurda,

che faceva loro confondere il nuovo Imperium, iniziato da Leone III

in Garlomagno, colFantico Imperium di Augusto e di Gostantino.

Da questo lato adunque la giustificazione che il Gregorovius, fon-

dato anch'esso sul medesimo falso supposto, vorrebbe fare di

quegF Imperatori, viene colla sua base interamente meno.

Ne punto meglio e reggente 1'altra base, ossia la tesi che ri-

guarda le pretensioni da lui attribuite al Papato. Imperoccbe e

falso che i Papi aspirassero alia dominazione d' Ewropa, alia mo -

narchia universale, a farsi signori supremi politici di mezzo il
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mondo, a fondare una seconda dominazione universale romana, nel

senso politico e civile che il Gregorovius loro appone; e percio

minacciassero I' indipendenza, anzi Yesistenza medesima deir Im-

pero, e ne attaccassero i diritti, ed aspirassero ad assorbire nel

diritto canonico tutto il gius civile. Tutti sogni del nostro Storico;

il quale finge a capriccio ed affibbia al Papato (facendone primario

autore Gregorio VII) dottrine esagerate, idee sformate, disegni in-

temperanti, anzi assurdi, per aver quindi buon giuoco a combat-

terli, e buon destro ad accusare i Papi come rivoluzionarii, e a

lodar come conservatori i Gesari che ad essi fecero guerra. E a

dar corpo a cotesti sogni indarno egli adopera le lettere e gli

atti di Gregorio VII, del IX, d'Innocenzo III e d'altri Pontefici;

perocche 1'interpretazione che egli ne fa, trasformando in potesta

strettamente politica la ecclesiastica, di cui sola i Papi parlano, e

anch'essa un perpetuo sogno. Se agli apologisti (dic'egli) delle

pretensioni pontificie potra riuscire mai fatto di dimostrare che

era obbligo degF Imperatori e dei principi di sottomettersi al giogo

del Pontefice, appunto come avevano fatto Aragona ed Inghilterra,

e di rispettare in santa pace le dottrine bandite da Gregorio YII

e da'suoi succeditori, giusta le quail al Vescovo romano sarebbero

stati sudditi tutti i monarch], anzi gli uomini tutti della terra; se

cio potranno dimostrare, eglino faranno ammutolire ogni contra -

dittore
1

. )) Qui il Gregorovius equivoca (e questo e il suo sofisma

perpetuo) sul termine di sudditi e di giogo, prendendolo nel senso

assoluto di soggezione, anche nelle cose meramente civili, non

aventi colle sacre niuna attenenza
;
nel qual senso la dottrina di

Gregorio VII sarebbe inaccettabile. Ma ne Gregorio VII ne" niun

altro Papa professo mai cotal dottrina; e gli apologisti del Papato

possono sfidare arditamente il Gregorovius ad allegare un sol atto,

una sillaba pontificia che di tal dottrina dia sentore. La dottrina

invece, non pure di Gregorio VII e del IX, ma perpetua e costante

di tutti i Papi, sino al regnante Pio IX, si e che al Vescovo romano

sono sudditi; nelle cose spirituali e nelle miste (in quelle cio6

dove il temporale s'intreccia collo spirituale), attualmente tutti

quanti i Cristiani, compresivi Imperatori e principi, e mrtualmente

* Vol. V, pag. 105.
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gli uomini tutti della terra, in quanto che tutti ban Fobbligo di

rispondere e aderire alia vocazione cristiana, e divenir cosi mernbri

della Ghiesa, di cui il Papa e il pastore universale. Ora in questo

senso Yobbligo di sottomettersi al Papa non solo e facile a dimo-

strare, ma e contenuto ad evidenza nella natura stessa della Ghiesa

e del Papato, istituiti da Gristo; ed il negarlo sarebbe lo stesso

che distruggere ogni autorita, e quindi ogni unita, ogni ordine

nella gran societa cristiana, e con cio annientare 1'opera redentrice

delFUomo Dio.

Oltre poi a questa sudditanza spirituale, che abbraccia 1'uni-

versalita de'Gristiani; e chiaro che gli abitanti dello Stato ponti-

ficio dovevano al Papa special ubbidienza, anche nelle cose mera-

mente temporali, come a loro proprio Re; e chiaro che alcuni

principi e Re, come quei d'Aragona e d'Inghilterra, ricordati qui

sopra dal Gregorovius, i quali si erano fatti spontaneamente vas-

salli di san Pietro, pagando un censo per goder la protezione

pontificia, dovevano osservare i patti del loro vassallaggio; e

chiaro infine, che gl'Imperatori creati dal Papa e da lui investiti

dell'ufficio di Difensori della Ghiesa, dovevano* al Papa special

fedelta ed ubbidienza in tutto cio che a tal ufficio spettava, secondo

la solenne promessa che ne facevano all' incoronarsi. Ma fuor di

questi liraiti giustissimi i Papi mai non conobbero altri sudditi;

mai non pretesero ne si arrogarono, anche nel colmo della loro

potenza, niun comando, niuna ingerenza meramente politica nel-

rinterno degli Stati altrui. Le mostruose ambizioni pertanto che

il Gregorovius loro attribuisce, le aspirazioni a un dominio politico,

universale, assoluto, a una specie di tirannide teocratica sopra

tutti i Principi e i popoli della terra, sono mere invenzioni e fan-

tasie dell'Autore, sfatate del pari e dal buon senso che ne scorge

a prim'occhio la fatuita, e dalla Storia pqsitiva i cui document!

dan loro piena mentita. E quindi con esse dileguasi in fumo

anche la seconda delle ragioni, sopra cui egli fonda la giustifica-

zione degrimperatori che ruppero guerra ai Papi.

Abbiam veduto finqui per che modo dal nostro Storico di Roma

venga travolta e falsata interamente 1'indole della lotta dell'Impero

col Papato; e come egli metta dalla parte degl' Imperatori tutto il
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diritto e dalla parte de' Papi tutio il torto. Ma ei non si tien pago

a tanto; e da buon ghibellino, agl'Imperatori altresi concede tutto

il vanto del valore nel combattere. Non gia che ei non ammiri anchc

nei Papi il coraggio, Fenergia e la costanza indoraita, di cui in

quella lotto, titanica fecero si luminose prove; ma questo egli tutto

attribuisce a fanatisrno, a ostinazion d'orgoglio, a impetuosita e vio-

lenza di carattere; onde, come gia notammo altrove, Gregorio VII.

cui egli chiama il massimo di tutti i Papi, non e altro infine agli

occhi suoi che il piu fanatico e il piu violento dei Papi. Laddove

negF Imperatori, la gagliardia e pertinacia che in tal guerra spie-

garono, e da lui celebrata come vera grandezza ed eroismo; e il

titolo d' eroe gli vien profuso sul loro capo ad ogni tratto.

Ora, che il Gregorovius chiami immwtale eroe a
,
e vero colosso

degV Imperatori del medio evo 2
il Barbarossa, gli si puo di leggier!

comportare; perocche in quel Cesare furono veramente virtu e

qualitk di tempra eroica, guaste solo per alcun tempo da un or-

goglio immane. Ma che celebrisi come eroe vero 3
,
come il piu ge-

niale e compiuto uomo del suo secolo*, I' eroe del suo secolo, il cui

genio empie il mondo d'ammirazione 5
,
un Federico II, che fu del

suo secolo il vero flagello, che per oltre vent'anni strazio F Italia

e la Ghiesa con feroci guerre, per fare Tuna e 1'altra schiave del

suo despotismo musulmano, che i pregi sortiti in gran copia dalla

natura deturpo coi vizii piu infami
;
cotesto e un farsi gabbo del

pubbJico senso morale. Peggio ancora poi si e il prostituire che fa

il Gregorovius, il titolo sublime di eroe ad un Enrico IV, portento

di vizii e di bassezze, e un dei piu funesti ed esecrabili Principi

che abbiano mai portato corona.

Ben e vero che, sotto la penna medesima del Gregorovius, Fero-i-

smo di quest' uomo dalle cento battaglie
>}

dall'epica sua grandezza

discende tosto alia bassezza comica di un ridicolo trasonismo. Im-

perocche, mentre dall'un lato lo Storico si sfiata a celebrare il guw-
riero valoroso che, dopo 1'onta di Canossa, con coraggio d' eroe'*

intraprese a lottare contro il Papa; dall' altro Finesorabile Sfcoria

il costringe a registrare di lui quasi non altro che continui smacchi

1 Vol. IV, pag. 591. - 2
Ivi, pag. 111. 3 Vol. V, pag. 303. 4

Ivi.

5
Ivi, pag. 300. - 6 \7

ol. IV, pag. 318. - 7
Ivi, pag. 246.

JB.-rie Z, vol. IV, fasc. 666 11 9 ottobre l$'7
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e sconfitte. Nel 1081, mossosi all'assalto di Roma, la sua prima

impresa cadde vuota di buon risultamento, e dopo quaranta giorni

levo le tende e si avvio a Toscana contento della magra gloria

d' aver mostrato al suo avversario il lampo della sua spada e

nulla piu
1
. Ma neanche nella primavera dell' anno 1082 la

sorte sorrise al Re innanzi a Roma al cui assalto era tomato
;

laonde dovette ritirarsi nella Campagna
2

a mani vuote. Venuto

poscia al terzo assedio nel 1082-1083. la sua pazienza (vera-

mente eroica) era ancor posta a prova per sette lunghi mesi 3
nei

quali a nulla riusci. Finalmente, nel. giugno del 1083 dopotanto

lunghi sforzi, Enrico entro nel san Pietro 4
e s'impadroni della

citta Leonina; pero entro Roma non pote metter piede che il

21 marzo del 1084, entratovi per la Porta Asinaria, non per pro-

prio valore, ma per la defezione dei Romani, stanchi della guerra.

Se non che la fortuna (esclama qui dolente il suo panegirista)

non aveva per Enrico che ironici sorrisi; questo Tantalo del medio

evo non consegui mai complete trionfo
5

.

E infatti, indi a due soli mesi di possesso sempre contrastato,

al sopravvenire improvviso di Roberto Guiscardo, F Imperatore

eroe, senza tampoco aspettare il Duca Normanno, a abbandono i

Romani alia lor sorte, e si mise in via (bell' eufemismo per dire,

fuggi a predpizio) verso settentrione
6

. Con tali allori giunto in

sul Po, senza far sosta dalla fuga, non che voltafaccia, dal Po

faceva ritorno trionfalmente in patria
7

. Ne crediate gia che questo

trionfalmente sia un'ironia dello Storico: tutt'altro; egli parla di

marcio senno, ne gli cade in mente pur 1' ombra di sospetto cbe a

tal frase, a tal trionfo, altri sia per arricciar le labbra ad un sog-

ghigno. Bensi il suo eroe sembra cascargli un po' di collo, quando,

tomato nel 1090 in Lombardia a combattere la gran Contessa Ma-

tilde, il vede trascinare miseramente per piu anni la guerra; e

infine sconfitto da una donna, lo mira costretto a lasciar lei pa-

drona del campo e perduta Italia )) ritirarsi nel 1097 in Ale-

magna e questa volta per sempre
8

. Eroe degno veramente di

tragica compassione; non solo perche a per quanto fu lunga la sua

vita, voile il destino che fosse costretto a combattere contro un

1

Vol. IV, pag. 262. 2
Ivi, peg. 2G3. 3

Ivi, peg. 26G. - 4
Ivi, pag. 268.

5
Ivi, pag. 283. 6

Ivi, pag. 284. 7
Ivi, pag. 297. 8

Ivi, pag. 342.
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prete ed un'amazzone 1

; ma perche, quel che e piu umiliante,

(( voile il destino che da questo prete e da quest' amazzone ei re-

stasse vinto, Tuttavia do non toglie che il Gregorovius, sulla toraba

di quest'uomo dalle cento battaglie (perdute) non imbocchi ancor

una volta 1'epica sua tromba e gridi: Grande e gloriosa fu la sua

lotta istancabile contro il despotisrao romano, e gli frutto eterna

gratitudine del suo paese natio, che, senza il suo eroico coraggio,

Alemagna sarebbe caduta vassalla della tirannide ecclesiastica. En-

rico IV, grande e tragico atleta, vivra imraortale nei fasti della

nazione tedesca 2
.

Con tutto T eroismo nondimeno di siffatti atleti, e con tutto il

buon diritto che il Gregorovius alia lor causa attribuisce, nel gran
duello dell'Impero col Papato, I'lmpero resto vinto. La vittoria

della Ghiesa (egli medesimo il confessa dolente) fu corapleta : la

lunga lotta delle Investiture flni colla confermazione della sua

indipendenza dallo Stato 3
. E poscia, alia caduta di Federico II,

vincitori e padroni dell'avvenire riraasero la Ghiesa e il partite

Guelfo 4
;
ed allorche il grande Imperatore, che per quaranta

anni aveva riempiuto Europa di se, si fu adagiato nel suo feretro,

parve che la lunga e formidabile lotta dell'Impero contro la Ghiesa

fosse decisa a pro di questa; parve che spuntasse pei Pontefici

una stagione nuova di signoria universale senza limit! 6
.

II nostro Storico deplora a calde lagrime questa vittoria della

Ghiesa, questo trionfo della liberta del Papato sopra Tassolutismo

dell'Impero, ossia com' egli poscia contraddicendosi il travolge,

dell'assolutismo della Ghiesa sopra la liberta dell' Impero e del

mondo ; lo deplora, perche esso consolidando e accrescendo la po-

etnza di Roma, radice di tutti i mali 6
,
e del Papato, nemico di tutte

le liberta 1
,
ribadi sul mondo piu che mai dure le catene della tiran-

nide sacerdotale; fino a tanto che a liberarnelo non venne la Ri-

forma tedesca di Lutero, che infracgendo il giogo assoluto di

Roma papale, conquisto la liberta del pensiero e della coscienza 8
.

a al tempo stesso, strano contrasto ! ei non puo contenersi dal-

'ainmirare la grandezza morale de' Papi vincitori dell'Impero e lo

spettacolo di questa grandezza gli ispira talora eloquenti pagine.

1
Vol. IV, pag. 265. 2

Ivi, pag. 346. 3 Vol. V, pag. 147. - 4
Ivi, pag. 307.

8
Ivi, pag. 308. - 6 Vol. IV, pag. 624. - 7

Ivi, pag. 676. Vol. I, pag. 21.
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Odasi infatti, com'egli parla di Gregorio VII, quando a Ganossa

ebbe a' suoi piedi prostrate Enrico IV. a Nella storia del Papato

vivranno eternamente splendid! due episodii, monumento della

grandezza spirituale de'Pontefici; Leone, innanzi cui indietreggia

Attila terribile conquistatore, e Gregorio avanti cui s'inginocchia

Enrico IV in abito di penitente. Pero chi consider! questi due av-

venimenti celebri nel mondo, ne provera sentimeato diverse; il

primo lo indurra a venerazione di una grandezza morale purissima,

il secondo non gli destera altro senso che di meraviglia di un animo

quasi sovrumano. Tuttavolta la vittoria del monaco inerme ha piu

diritti all'ammirazione del mondo che tutte le vittorie di Alessandro,

di Gesare o di Napoleone. Le battaglie che i Papi del medio evo

combatterono, non furono guadagnate con ferro e con piombo, ma

con potenza morale; ed e appunto 1'uso o Tefficacia di mezzi cosi

sottili e morali che talvolta rendono il medio evo piu grande del-

i'eta nostra. Rincontro a Gregorio, Napoleone non e che un bar-

baro
1
. )) Sublimi parimente son le riflessioni che ei fa sopra il

gran Pontefice Alessandro III, reduce nel 1178 da Venezia a Roma.

Dopo aver descritto gli onori trionfali, con cui il Papa venne ac-

colto dai Romani, egli soggiunge: Nel giorno 12 marzo 1178,

Traiano o Severo, se fossero tornati in vita, avrebbero stupito ve-

dendo 1'aspetto cosi cambiato del Senato romano e del popolo,

plaudenti ad un trionfatore che veniva cavalcando un bianco mu-

letto, un trionfatore che non era dappiu di un prete vestito in lunghi

abiti di seta a foggia donnesca, e che al fianco non portava spada.

Eppure quel prete, come un Generale d'eserciti, tornava da guerre

lunghe ;
i potenti del mondo s' erano prostrati alle sue ginocchia

piu umilmente che i Principi non avessero fatto genuflessi davanti

agl' Imperatori antichi. Un Re di terre remote (Enrico II d' Inghil-

terra) aveva per suo comando chinato le spalle ai colpi di frusta

che frati gli avevano assestato sulla tomba di un Vescovo assassinate

(Tommaso Becket); e fin 1'Imperatore romano, un eroe della taglia

'de' vecchi Gesari (Federico Barbarossa), toccando colla fronte il

suolo aveva baciato i piedi di Alessandro, confessando che quel

prete lo aveva vinto
2

.

Magnified e giustissimi concetti! ma pel Gregorovius tutto fmisce

1
Vol. IV, pag. 240. 2 Vol. IV, pag. 686.
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in una sterile maraviglia. II portentoso fatto d'un prete inerme che

ottiene trioafi invidiabili ai piu gran conquistatori del mondo, che

combattuto dai niaggiori Possenti del secolo tutti li vince e con-

guide; questo gran fatto, unico nella storia e superiore a tutte le

leggi ordinarie degli umani eventi, rimane pel nostro Storico senza

spiegazione. Egli s' avvisa bensi di renderne qualche ragione, at-

tribuendolo alle straordinarie abilita di alcuni gran Papi, al fortuito

concorso di contingenze fortunate, e soprattutto al fanatismo e alia

superstizione ; quei due alleati formidabili della potesta sacerdo-

tale
'

e nel tenebroso medio evo onnipotenti non pur sopra le

plebi, ma ancor sulla nobilta e sui Principi. Onde di Gregorio VII

egli nota, che avea avuto per alleati il fanatismo religioso, la

ribellione de'Paterini, la potenza familiare di una femmina pinzo-

cbera (Matilde), 1'arte politica di un usurpatore (Roberto Gui-

scardo)
2

)) : e di Alessandro III, soggiunge che egli ebbe per

confederata la liberta, a cui conquistare alcune citta (quelle della

Lega Lombarda) strenuamente combattevano
3

: ma, poco appresso

osserva: Tutto fortuna di lui, non merito! Le necessita del tempo

combinarono la non naturale associazione della liberta e del sacer-

dozio 4
. )) Nondimeno egli medesimo ben s'avvede che tali ragioni

non bastano
;
e quindi altro non gli resta che ricorrere a quelle

forze fatate, di cui fin da principio rudimmo delirare; a virtu

arcane di potenza magica, onde Gregorio II e da lui chiamato fat-

tucchiero* e Gregorio VII mago
& '

9
ai capricci della fortuna; ai mi-

steri del destino; ad una cieca fataUta: tutte fole da poeti e ro-

manzieri, che in bocca d'uno Storico sono mere insensataggini.

Talora un lampo di luce sincera par che gli brilli alia mente;

e un tratto egli esclama: a II Papato, in mezzo al fluttuare sem-

pre vario e sempre agitato delle fazioni, offre uno spettacolo unico

al mondo, e tale che non avra mai piu ripetizione di eguali casi;

avvegnaddio la roccia di san Pietro, V IMMOBILE SAXUM, vi sia rimasta

per mezz.o sempra salda e incrollabile 7
. Qui ei sembra toccare

il vero segreto della invitta potenza del Papato ;
la quale infatti,

siccome cosa soprammoadana, tutta si trse dalla divina origine di

quella Pietra, sopra cui Gristo edifico la sua Chiesa, e dalla sovru-

1 Vol. IV, pag. 236. *
Ivi, pag. 650. 3

Ivi. - 4
Ivi, pag. 693.

5 Vol. II, pag. 270. 6 Vol. IV, pag. 234. 7
Ivi, pag. 441.
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roana assistenza che a questa Ghiesa Egli promise, sino alia fine

del secoli. Ma pel Gregorovius quella frase della roccia incrollabile,

non e che una figura rettorica; e quel lampo di luce si perde tosto

nella notte profonda de'suoi pregiudizii anticattolici. E come po-

trebbe egli infatti ammettere nel Papato cotesta origine ed assi-

stenza divina
; quando per lui il Pontificato Romano altro non e

che una istituzione umana, una potenza surta dal seno dell'antico

Impero e sopra di questo mcdellatasi, una potenza formatasi e cre-

sciuta, a dispetto del Vangelo e della Ghiesa primitive, a mera

forza di usurpazioni, colle quali prima arrogo a s6, per opera

principalmente di S. Leone Magno, la supremazia spirituale, e po-

scia a questa aggiunse, nel secolo VIII, anche ilregno temporale?

Con tale idea del Papato, non & maraviglia che pel Gregorovius

resti impenetrable 1'arcano della sua potenza, de'suoi trionfi, delle

sue perpetue vittorie contro 1' Impero e gli altri suoi nemici; non

6 maraviglia, che nella storia di Roma del medio evo egli, con tutta

la sua vasta dottrina e le splendide doti del suo ingegno, vada

perpetuamente brancolando fra le tenebre di mille errori ed igno-

ranze e contraddizioni
;
come puo vedersi dai pochi saggi che in

questi nostri articoli re abbiam recati.

E qui noi poniam fine alia nostra recensione del Gregorovius.'

Con essa speriamo di aver chiarito abbastanza, quali siano le prin-

cipali pecche della sua Storia romana; a cancellar le quali non

bastano di gran lunga grinnegabili pregi letterarii di cui e adorna

e i tesori di materiale erudizione ond'6 ricca. La parte filosofica

si riduce a un cieco e stupido fatalismo; la parte religiosa e da

capo a fondo bistrattata con tutto quello strazio che delle cose cat-

toliche puo aspettarsi da un Protestante e da un Razionalista ap-

passionato; e nella parte politica e civile, le question! piu impor-

tanti e vitali, come son quelle che esaminammo, del Poter temporale

de' Papi, dei diritti attribuiti all'Impero, e della lotta dell' Impero
col Papato, sono anch'esse malmenate nel modo piu strano e anti-

storico. Lo spirito insomma della Storia di Roma del Gregorovius,

siccome quello a cui manca la vera intelligenza ed estimazione dei

fatti, e spirito eminentemente falso ;
ed ella medesima non e che

un nuovo ed illustre complice della gran congiura della storia li-

teral esca contro la verita stcrica.



VIOLENZE ItUSSE CONTRO I POLACCHI

GREGI-MITI DELL'IMPERO

I.

Sul prime scoppiare della feroce guerra tra 1'Impero russo e

1'ottomano il Santo Padre Pio IX parlando a un'accolta di pelle-

grini savoiardi, usci in questa sentenza: lo non so quale delle due

Potenze restera vincitrice. Solo ben so che sull'una di queste

Potenze, che si dice ortodossa ed & scismatica, pesa gravemente

la mano di Dio, per 1'atroce persecuzione, continuata per tanti anni

e proseguita tuttavia, contro i Cattolici. Alludeva il Santo Padre

segnatamente alle brutali violenze, che il Governo russo in questi

ultimi anni ha adoperato coi Polacchi greco-uniti di Russia, affin

di costringerli ad abiurare la fede cattolica ed aggregarsi allo

scisma. Di queste fiere violenze, che ricordano i tempi di Nerone,

di Decio, di Diocleziano, i giornali liberal], ossiano massonici,

dell'odierna Europa serbarono alto silenzio, nel tempo stesso che

non finivano di strepitare sopra le sanguinose rappresaglie dei

Turchi contro gl'insorti della Bulgaria.

Se non che il Governo inglese riputo bene porre sotto gli ocehi

del Parlamento le relazioni. che i suoi agenti diplomatic! presso il

Mossovita, gli avevano a quando a quando mandate; e dalle quali

apparisce abbastanza la tirannica oppressione, di cui sono stati e

sono tuttavia vittime gl' infelici cattolici della Santa Russia. Queste

relazioni tradotte in italiano sono state raccolte in un libretto, uscito

alia luce in Napoli, col titolo : Copia di tutte le relazioni, ricevute

dal Ministero inglese sopra gli affari esterinegli anni 1875 e 1816

circa il trattamento demembri della Chiesa greco-unita in Russia.

Non sara discaro ai nostri lettori se riporteremo qui per intero

alcuni di questi documenti, acciocche si renda sempre piu cospicua

la turpe ipocrisia, onde il Governo russo continua a buccinare di

esser ricorso alle armi contro la Turchia per motivo di umanita,

affin di togliere i cristiani daH'opprimente giogo sotto cui giac-
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ciono, in mano all' islamita. fi proprio il caso di colui clie rim-

provera ad altrui la pagliuzza nell'occhio, avendo una trave nel pro-

prio. Quando mai il Turco esercito sopra gl'insorti Bulgari un de-

cimo delle crudelta esercitate dal Russo sopra i pacifici Polacchi?

II.

Gominceremo dal ragguaglio del Viceconsole Webster, che il

Console generale Stanley invi6 da Odessa al Ministro Derby; perche

in esso abbiamo come un cenno dell'mtera storia,

II documento dice cosi : La parola Uniat e di origine polacca,

ma deriva dal latino unitus, unio. La parola e stata russificata e

trovasi nel Qizionario di Zeiff.

(( La origine degli Uniat risale alia separazione della Chiesa di

Costantinopoli da quella di Roma, quando gran numero di Polacchi

rimasero in statu quo, senza unirsi per6 a'greci-russi. Formarono

essi uno scisma nella Chiesa greca ed aveano un Vescovo supe-

riore a Costantinopoli. Nel secolo decimosesto cominciarono ad

unirsi alia Chiesa latina, e allora presero il nome di Uniat.

La differenza tra gli Uniat e i Cattolici romani era ed e che la

liturgia e slava, in vece di esser latina. I loro altari sono come

quelli de'cattolici romani, ed essi non hanno ne porte regie ne

santuario. I loro sacerdoti possono ammogliarsi.

Nella loro unione colla Chiesa cattolica romana, il Papa auto-

rizz6 e conferm6 questi privilegi. Allora cominciarono ad esser

noti sotto il nome di greco-uniat.

a T erano molti Uniat in Polonia tutti Polacchi - e i govern!

di Mohilev, Vitepsk, Vilna, Minsk e Podolia n' erano pieni.

a Nell812 molti di loro furono deportati al Governo di Kherson,

dove fondarono i villaggi di Snigirovxa, Javkina e Belozerka; e

circa il 1826, quando 1' ultimo sacerdote cattolico di quei villaggi

abiuro la fede e si fece della Ghiesa ortodossa, la sua parrocchia

ne imit6 1'esempio. Sua moglie nondimeno, che sopravvisse al

marito, non voile mutare religione e mori, molti anni dopo, ferma

nella fede cattolica.

Dal 1833 il Governo russo ha usato ogni mezzo per fare ab-

bracciare la fede ortodossa agli Uniat, e con un sistema di forza
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e persecuzione vi e riuscito in gran parte, ma piu specialmente

nei Govern! sopraddetti.

Circa 80,000 Uniat rimasero ne'Governi di Siedlce e Lu-

blino. ma sono stati costantemente perseguitati sino al presente.

Avevano ancora un vescovo (F ultimo), certo Rusminski, che fu

esiliato a Viatka, dove mori nel 1861.

Esiliato il vescovo a Viatka e deportati 20,000 de'suoi se-

guaci a Saratoff e ad altre province, il Governo mando preti russi

(popi) a guadagnare i rimanenti, ma gli Uniat li cacciarono via.

Tornarono i preti sotto la protezione de'soldati, ma ogni loro

sforzo fu inefficace.

Rimangono ora circa 60,000 Uniat, tutti piccoli possidenti;

e perche non vogliono mutar fede, il Governo li perseguita car-

cerandoli, frustandoli, facendo quivi alloggiare truppe cosacche,

le quali commettono ogni sfrenatezza ne' loro villaggi.

Molti di loro furono confinati in fortezze, e nel verno passato

300 de'piu risoluti, che erano prima stati in prigione, furono

esiliati al Governo di Kherson e 300 al Governo di lekaterinoslav.

a Tutti questi 600 possedevano terricciuole che furono costretti

ad abbandonare. Furono strappati spietatamente dalle mogli e

da'figli, che rimasero a dividers! le case co' Gosacchi acquar-

tierati cola.

Questi 600 esiliati sono stati divisi, uno per villaggio, ne'Go-

verni di lekaterinoslav e Rlierson. L' anziano del villaggio e re-

sponsabile per T Uniat, cui e vietato ogni comunicazione colla

famiglia e cogli amici ed il riceverne lettere o danaro. Sono

tutti sotto la vigilanza della polizia, e il Governo voleva che si

applicassero a spezzar pietre; ma essi ricusarono dicendo che

avendo case e poderi sopra cui potevano vivere, desideravano di

tornarvi e non volcano faticare pe'loro oppressor!. Per cio gli

8 copecchi (due scellini e mezzo) assegnati loro dal Governo, fu-

rono tolti loro.

Nella Pasqua di quest' anno uno di questi disgraziati fuggi

dal villaggio Tinginka e ando a sentir messa a Kherson, dov' e

una chiesa cattolica romaoa. Alia porta della chiesa fu ricono-

sciuto dalla polizia ed arrestato, per lo che il capo della polizia
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ricMese dal sacerdote cattolico che non lasciasse entrare, in chiesa

tal gente, ne permettesse loro la comunione. II sacerdote replica

che le porte della chiesa erano aperte a tutti, ed egli non poteva

impedir 1'entrata a nessuno.

II capo della polizia disse che i suoi ordini doveano essere

eseguiti, ma chiedendo il sacerdote un ordine scritto, egli ricuso

di darlo.

a Da un altro villaggio un contadino e sua moglie, che tengono

alloggiato uno di questi Uniat, dicono ch' egli e molto buono.

Quando a Pasqua lo pregarono di partecipare della loro carne e di

mangiare del pane russo Lenedetto, egli ricuso dicendo, che potendo

procurarsi del pane benedetto da un sacerdote di sua religione non

voleva altro, e cosi macgio del solito pane nero con acqua.

Tutte queste persecuzioni non scuotono la fede degli Uniat
;

al contrario essi si tengono per martiri, e vorrebbero morire anzi

che mutar fede.

a Cio che piu gli accora e il pensiero che nella loro assenza le

mogli e i figiiuoli, perseguitati da* preti e rovinati dalla solda-

tesca, saranno tradotti alia chiesa greco russa
T

.

Da questa felazione apparisce come il motivo della persecuzione

6 puramente religioso ;
il che costituisce la pessima delle tirannidi.

Non si tratta di ribellione al Sovrano, o almeno di disobbedienza

alle leggi civili. Si tratta solo di non volere rinnegare la fede

giurata a Dio, ed abbracciare un culto, a cui ripugna la propria

coscienza. E questo diritto si sacro, a cui segnatamente nei tempi

nostri si crederebbe irnpossibile di recare oiFesa, il Governo russo

non dubita di calpestare si crudelmente, ricorrendo non pure alia

frode e ad arti ingannatrici, ma alia carcere, alle battiture, agli

esilii, alle deportazioni, strappando ai figliuoli il padre, alle spose

i mariti.

Per colmo di barbaric, agli infelici deportati neppur si permette

il conforto de'sacramenti, secondo il dettame della propria coscienza.

II Console inglese Stanley trasmette da Odessa al Ministro Derby
la copia di un decreto del Ministro dell'Interno di Russia ai gover-

natori delle province; ed e del tenore seguente: II governatore
1 Documenti cilali, n. 21.
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generate di Varsavia (scrive il Ministro russo) m'informa di essere

giunto a sua notizia, come parecchi della fede greco uniat, prov-

visoriaraente banditi nell'interno dell* impero per fanatismo reli-

gioso ed ostinata resistenza a purgare i loro riti da ogni cosa latina,

si lasciano attendere alle loro cerimonie religiose presso sacerdoti

cattolici romani, ed intervenire nelle cappelle caltoliche romane.

Sapendo che il perraettere agli Uniat, abitanti nelFimpero, di

aderapire i loro doveri spiritual! nelle cappelle cattoliche romane,

e interamente contro le istruzioni gia date, per le quali tutte le

cerimonie religiose degli Uniat, non essendovi sacerdoti uniat,

debbono farsi non dal clero cattolico romano, ma dall'ortodosso,

che e il fine precipuo del mandare tali persone neirinterno, e che

un tal procedere potrebbe avere perniciosa influenza sopra quella

parte del paese, ond' essi sono stati tratti, e dove hanno lasciato

parenti ed anrici, co' quali comunicano privatamente, il Ganerale

Aiutante Gonte Rotzabue richiede, che si prendano i provvedimenti

necessarii per impedire aglillniat iijternati in Russia il compimento
de'riti e delle cerimonie religiose presso sacerdoti cattolici romani,

e 1'intervenire nelle cappelle cattoliche romane.*

Riconoscendo noi per meritevole di attenzione il detto del

Conte Rotzabue, e considerando, come cosa ben nota, che i sacerdoti

cattolici romani e le loro cappelle producono funesti effetti negli

Uniat, eccitandoli al fanatismo ed alia resistenza rispetto al rista-

bilimento della purezza ne'riti del culto divino, prego V. E. 1 di

proibire a tutti i sacerdoti cattolici, in quelle parti ove gli Uniat

si trovano esiliati, di fare alcuna cerimonia religiosa per questi

Uniat; 2 di far notare agli Uniat che la Chiesa ortodossa, confes-

sata da' loro maggiori, non differisce ne'riti, nelle cerimonie, nel

linguaggio dalla Chiesa degli Uniat, e d'insinuare ad essi il pen-

siero di ricorrere al clero ortodosso pel compimento de' loro doveri

cristiani; il qual clero, per ordine della Santa Sinodo de'12 no-

vembre 1869 e 4 febbraio 1870, spedito per lettera circolare, fu

autorizzato a compire tutti i riti e doveri religiosi degli Uniat, che

essi possono confessare ed a cui possono amministrare il Santo

Sacramento. (SoscrittoJ II Ministro dell'Memo' .

1 Documenli citati, n. 22.
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III.

Gome il lettore ha potato cornprendere dai precedent! document!,

il pretesto di cui si valse il Governo russo, per coprire ii suo

perfido intendimento, si fu di voler ricondurre il rito di quei cat-

tolici all'antica purezza, purgandolo dalle usanze latine introdot-

tevisi col tempo. A tal fine, di suo proprio arbitrio intruse ad

amministratore della Diocesi di Chelm, da cui avea espulso il Ve-

scovo, un certo Popiel, devoto allo scisma, come apertamente di-

mostro poi con la pubblica apostasia, premiata dal Governo con una

delle principal! cattedre episcopal! della Chiesa ortodossa. Di co-

stui cosi parla il tenente colonnello Mansfield, Console generate

inglese a Varsavia, in un suo rapporto al Gonte Granville. Dopo
aver detto che il Governo (russo) continuera la sua politica di ac-

cerchiare sempre piu i Greci unit! e di riunirli alia fiae totalmente

alia Ghiesa nazionale russa ))
; soggiunge: stato nominate un

amministratore della Diocesi, il quale, per quanto sembra, non ha

scrupolo su questo punto, e sono stati raccomandati, ossia a dirla

piu schiettamente, ordinati dal Governo varii cambiamenti tutti

volti al medesimo scopo
1

. Quali fossero le ordinazioni del Governo

sopra questo proposito e riferito da esso Mansfield al Gonte Gran-

ville in un suo secondo dispaccio, e dice cosi : t( Ho Y onore di

ragguagliare V. S., che le seguenti istruzioni, risguardanti i Greci-

Uniti, sono state spacciate a'dieci Govern! del regno di Polonia.

1 Ghe le riforme iniziate nelle Ghiese Greco-Unite debbono

esser proseguite con energia, ma nello stesso tempo con circospe-

zione; che ogni punto del rituale si deve conformare al primitive

uso della Ghiesa Greca, che ogni tendenza all'uso cattolico deve

essere cancellata, e che si tiene per certo, che le autorita laiche

ed ecclesiastiche vorranno cordialmente cooperare all' attuazione

di quest! provvedimenti.

2 Ghe le conversion! sforzate dalla comunione Greco Unita

alia Greca sono da evitarsi; ma dall'altro lato, che ogni resistenza

alle riforme dev' essere repressa con mano forte, ed ove fosse

necessario, coll' aiuto della milizia, e che i fomentatori di tali

tumult! debbono essere severamente puniti.

1 Vedi Popuscolo clei Documenti, n. 1.
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3 Gho se alcuno del clero, conosoiuto siccome ben disposto

verso del Governo, riceve alcuna offesa per cosilFatti tumulti, sia

nella persona sia nella roba, ne sia reintegrato a carico del distretto.

a 4 II clero, che incoraggia la resistenza de' parrocohiani alle

riforme ordinate dall'Imperatore, sara sbandito.

Oltraccio nella citta di Siedlce fu stabilita una specie di In
'

quisizione presso una giunta, dinanzi a cui di quando in quando

sono chiamati i merabri del clero Greco Unito ed interrogati circa

le loro opinioni intorno alle riforme.

Se queste non corrispondono esattamente a quelle de' Com-

missarii, essi nel caso di una moderata discrepanza sono sospesi

dalle loro cure e ritenuti a Siedlce, ovvero si destinano loro aitri

luoghi per dimora, con un assegno di 25 copeks al giorno: ma se

la cosa fosse piu grave, ricevono i passaporti, e vengono sotto

scorta mandati al confine.

Gosiffatti provvedimenti cagionano tristissimi efFetti. Ne'casi

di sospensione, le parrocchie sono lasciate indefinitamente senza

servizio religioso, senza Sacramenti, senza vigilanza pastorale;

laddove se i Greci Uniti frequentano le chiese cattoiiche, punizioni

ed ammende ne sono la conseguenza.

La sorte de'preti esiliati e forse meno deplorevole; imperoc-

che essi rifugiansi in Gallizia, dove tra i loro compagni di religione

riescono a trovar di che vivere e spesso ancora ad essere occupati

come parrochi; nondimeno tutti i parrochi della comunione Greco-

Unita, essendo coniugati, la miseria ed i patimenti sono sempre
non piccoli

1
.

Ai sacerdoti fedeli espulsi si sostituirono dei traditori, racimo-

lati dalle diverse parti delFImpero ed anche chiamati di fuora;

come fa il Governo svizzero, per istabilire lo scisma dei cosi detti

vecchi cattolici. Ma come era naturale ad avvenire, il popolo ricuso

di accettarli; di che tumulti e repressioni violente. II Mansfield li

descrive in un suo rapporto, dal quale togliamo il tratto seguente

Nel distretto di Mynciewicz i contadini circondarono la chiesa, e

sfidarono i soldati ad introdurvi il prete. Furono alia fine sottomessi

e presi in mezzo colle mogli e co'figliuoli, e si propose loro di

1 Dwwnenti cilati.
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sottoscrivere la dichiarazione, che accettavano il p'rete; rifiutando,

ogni uomo adulto ricevea cinquanta colpi di nagaika (frusta co-

sacca), venticinque le donne, e died i fanciulli dell'uno e dell' altro

sesso qualunque ne fosse 1'eta; una donna che era stata piu vio-

lenta degli altri, ne ebbe a sopportare piu di cento.

corsa voce di altre sevizie, ma io mi sono ristretto a cio

che ho potuto accertare.

Le prigioni di Siedlce sono piene di riottosi, e poiche non

vi & molto spazio, gran numero e confinato in cortili e in capanne

aperte; cosa asprissima in questa stagione e sotto questo clima.

I proprietarii ed i castaldi (land stewards) abbandonano i loro

possedimenti, perche i contadini domandano loro protezione ed

aiuto, ne essi possono porgerlo, e cio varrebbe soltanto a com-

prometterli
1
.))

Per liberarsi dalla pressione di aderire a'preti scismatici non

mancarono dei suicidii, e molti dei paesani si ritirarono nelle fo-

reste
;
ma quivi ancora era data loro la caccia. II Mansfield scrive

cosi al Gonte Derby : a In un villaggio un contadino asfissi6 se

medesimo e la sua famiglia col carbone, piuttosto che lasciarc

battezzare uu suo figliuolo dal Popo della parrocchia governativa.

La mortalita tra i contadini dimoranti nelle foreste in questa rigida

stagione e stata spaventevole. Furono recentemente dati ordini ai

Gosacchi di ricacciarli nei villaggi... Trovando che le loro raccolte

e provigioni sono depredate dai Gosacchi, i contadini in piu casi

hanno determinato di lasciare incolti i loro campi e si sono in

qualita di giornaiieri legati a proprietmi con guadagno di grano,

patate ecc. cosi che il lavoro forzato sta sul punto di essere nuo?a-

mente introdotto. La posizione dei proprietarii e assai difficile. Gome

la Polizia.ha scoperto che hanno luogo i soprammentovati acco-

modamenti, il proprietario e posto sotto la sorveglianza della po-

lizia, perche aiuta e protegge i Greco -uniti 2
.

IV.

Ma Fatto piu perfido e crudele del Governo russo, fu quello

onde si cerco ingannare la semplicita d'una gran parte dei popo-

1 Documenti cilati, n. 3.
2

Ivi n. 9.
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lani, per siinulare la loro adesione alia Ghiesa scismatica e aggre-

garli ad essa. Le violenze usate a tal effetto soao descritte dal

soprallodato Console generale di Sua Maesta britannica, al Conte

Derby, Dei termini seguenti: Ho 1'onore diriferire a V. Signoria

che 50,000 Greci Uniti nel Governo di Siedlce sono stati ricevuti

nella Chiesa nazionale russa.

a Non mi occorre di ricordare a V. Signoria la persecuzione

de' Greci Uniti, che ebbi a riferire piu volte negli anni andati
;

persecuzione, la quale negli ultimi dodici mesi ha preso una forma

assai piu dura.

a II passaggio di questi 50,000 Greci- Uniti e stato effettuato

con varii mezzi, de' quali il maltrattamento fisico ha fornito una

parte non indilFerente.

In alcune parrocchie, ove i piu ostinati erano stati mandati

alFinterno dell'Impero o in Siberia, i rimanenti trovando le loro

sostanze divorate da' Gosacchi cedettero alia pressione de' subal-

terni ufficiali e soscrissero le petizioni per essere ricevuti nella

Chiesa russa.

(( In altri distretti si e distribuito danaro, quando la resistenza

appariva meno ostinata.

In altri si mise mano a maltrattamenti corporali, reiterandoli

inflno a che i contadini si arresero colla dichiarazione per altro,

che in cio fare essi cedevano solo alia violenza.

I particolari, intorno a' varii gradi di violenza usati ne' diversi

villaggi, occuperebbero troppo spazio a riferirli, ma io cito come

saggio quello che ho udito da un Signore, della cui veracita non

ho ragione di dubitare, siccome accaduto in un villaggio di sua

proprieta.

I contadini venivano radunati e battuti da'Cosacchi infino al

punto, in cui il chirurgo militare attestava, che piu oltre vi sarebbe

pericolo della vita; quindi attraverso di un fiurne quasi ghiacciato,

immersi fino alia cintola, erano trascinati tra le file de'soldati alia

chiesa parrocchiale, ove i loro nomi venivano messi nelle petizioni

suddette, ed essi fatti uscire per la porta opposta non cessavano

dai gridare: Voi ci potete chiamare ortodossi, ma noi restiamo

nella fede de'nostri padri.
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a Con tali casi dinanzi agli occhi, ho letto annunziato dal Golos

e in altri giornali che il movimento e stato spontaneo e che si e

effettuato con un frenetico entusiasmo di fede e di lealta.

La soscrizione alle petizioni essendo compita, un certo nuraero

di contadini, colla qualita di delegati, furono o pagati o forzati a

presentarle alle autorita, ed olFrire la loro sommessione all'Arci-

vescovo greco con ogni espressione di lealta.

a Si annunzia ora ufficialmente che nel rimanente de'Greci-Uniti

del governo di Lublino, la cui somma supera alcun poco i 300,000,

si attende un simile movimeato, il che probabilmente significa

essersi presi tali partiti da assicurare un eguale risultato.

Gonsiderando il tutto, sotto un punto di vista ben chiaro, si

scorge che il provvediraento e somigliantissimo a quello, che si

adoper5 in Lituania fra il 1835 e 1838, quando oltre a un milione

di GreciUniti, per fas et nefas, furono fatti passare alia ortodossia

russa
J

.

Questi orrori, coi quali si e ottenuta la pretesa conversione, alia

Ghiesa russa, di quegF infelici cattolici, sono confermati da una

lettera del Gonte Plater, la quale dice: In favore della verita e

della giustizia permettete di indirizzarvi la seguente rettificazione.

lo credo mio dovere, come Polacco, che ha Fonore di servire

il suo paese da 45 anni, di esporre un sentimento comune a'miei

compatriotti, e protestare contro un'asserzione inqualificabile degli

organi della Russia, ristampata da'giornali di diversi paesi, secondo

la quale 50,000 cattolici del rito Greco Unito in Polonia hanno

teste rinnegata spontaneamente la loro fede e son passati col loro

Giero alia Ghiesa russa. I fatti danno la pm formale smentita a

questa asserzione. Versando il sangue dei renitenti, malmenandoli

orribilmente, spingendo alia disperazione iotere popolazioni, ri-

dotte alia miseria fino al punto che alcuni ebbero ricorso al sui-

cidio, si e ottenuta la materiale sottomissione dopo una lunga lotta.

Gosi ha proceduto il Governo russo in Polonia, dopo Caterina II,

nell'opera della pretesa conversione alia Ghiesa russa.

A quelli che vorranno negare i fatti sovraesposti noi oppor-

remo gli stessi scrittori russi, forzati dall'evidenza a confessare le

1 Documenli cilati, n. 12.
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stragi corainciatesi gia da un anno in Podlachia. Le particolarita

piu minute furono pubblicate intorno a questo argoraento, ed una

medaglia commemorativa, coniata in Gallizia, rendera perpetua la

memoria di questo martirio '.

V.

Con simili arti nefande si cerc6 di ampliare il movimento; sic-

che il piu volte nominate Console generale Mansfield, pote scrivere

al Gonte Derby : Tutti i Greci-uniti in questa contrada sono ora

passati alia chiesa nazionale, trattone un 20,000 ne' governi di

Siedlce e di Lomza, e la congregazione di Varsavia di circa 2,000.

II resto e si poco che forse non si fara sforzo notabile per

convertirlo dalla parte del governo, il quale sarebbe disposto a

lasciarlo stare, non foss'altro, per mostrare spontanea la conver-

sione della maggior parte della comunita.

La sommade'convertiti stimasi officialmente di circa 2 50,000
2

.

Ricordi il lettore come il detto Console generale Mansiield avea

nel dispaccio precedente descritta cotesta spontaneita, dicendo che

i sottoscrittori alia petizione protestavano di non cedere che alia

violenza; e moltissimi, costretti a quell'atto da feroci battiture,

uscivano dalla Chiesa gridando : Voi ci potete chiamare ortodossi,

ma noi resteremo fedeli alia fede dei nostri padri.

La medesima resistenza si e manifestata dopo 1'oscena rappre-

sentazione del turpe dramma. II piu volte citato Mansfield scrjve

al Conte Derby, intorno ai pretesi convertiti: Nel governo di

Siedlce, i contadini ancora ricusano di riconoscere che i delegati

fossero autorizzati a rappresentarli nell'allegata conversione; ed

a me spiace di avere a rapportare che il sistema di oppressione e

barbaric e ancora richiesto per costringere i contadini a frequen-

tare le chiese e valersi del servizio dei Popi russi per battesimi,

matrimonii e sepolture, mentre il terrore da una parte e la rap-

presaglia dall' altra non sono punto scemati.

Nel governo ora detto, dove i Greci-uniti erano molto legati

alle parrocchie romano cattoliche, il Governo ha in molti casi

fatto chiudere le chiese romano cattoliche e le fa acconciare al

1

Documenli, n. 14. 2
Ivi, n. 11.

Serie X, vol. IV, fuse. 656 12 9 ottobre 1877
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rito greco, sotto pretesto che la popolazione cattolica e piccola,

e che la esistenza di chiese cattoliche tra i nuovi convertiti e in-

centivo a resistenza.

a I sacerdoti cattolici di queste chiese sono stati, in piu casi,

esiliati in Russia come aizzatori de' ricalcitranti, per averli am-

messi al confessionale e per varie altre materie di carattere re-

ligioso
1

.

In un altro dispaccio al medesimo Gonte Derby aggiunge:

I Greci-uniti che si convertirono Fanno passato, sono tutt' altro

che contenti della loro conversione: non frequentano Chiese ne

Sacramenti, non fanno battezzare i figli ne seppellire i loro morti

da'Popi russi, e non contraggono matrimonii.

(( I Popi russi ne hanno fatto rapporto aU'Arcivescovo Johan-

nikij, il quale non ha voluto chiamare la polizia per costringere i

riottosi, e benche le autorita locali abbiano fatto molto in opera di

persecuzione, coll'intento di costringere a alia conformita
,
1'Ar-

civescovo si e coerentemente astenuto dall'entrarvi
2

.

Quanto poialla piccola Gongregazione dei Greci-uniti di Varsa-

via, riferisce, come senza suo consentirnento venne di pi*ro arbitrio

del Governo riunita alia Ghiesa russa. Egli scrive al Gonte Derby:

La Ghiesa greco unita in Varsavia fu riconsacrata domenica 6 cor-

rente (febbraio 1876) dall'Arcivescovo greco di Varsavia, il quale

fece un violentissimo discorso. Pochissimi della Gongregazione

erano presenti; ma tutta la Gongregazione di 2,000 e stata regi-

strata dalle autorita fra i greci ortodossi, e dovra per cio valersi

del clero russo per matrimonii e battesimi. II perseguitare questa

Congregazione, siccome si & fatto ne'distretti rurali, sara un

po' difficile; ma senza dubbio la polizia ha ricevuto ordine di tener

1'occhio sopra il loro frequentare le Ghiese e trattare col Glero

cattolico. Gon altri ben 400 si uso piu rigore. Di essi il Mansfield

scrive nel medesimo dispaccio: cc Ho 1'onora di far noto a V. S. che

un 100 Greci uniti rimasti nelle prigioni di Siedlce, Biela e Var-

savia, dopo le forzate conversion! dell'anno passato, sono stati nelle

ultime settimane spediti al governo di Kherson, dove saranno di-

1 Documenti citati, n. 19.
2

Ivi, n. 18.
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stribuiti ciascuna famiglia di Greci uniti convertiti in un villaggio

composto di soli ortodossi *. E questo a fine di toglier loro

ogni mezzo di ritornare al culto cattolico, che essi serbano tut-

tavia nell'animo.

VI.

Dai fatti, di cui abbiamo dato qui un piccolo cenno, si rileva

1'iniquo proposito del Governo russo di condurre interamente allo

scisma i suoi sudditi cattolici, e condurveli mediante UQ genere di

persecuzione, di cui per ritrovare ii riscontro bisogna salire fino

ai tre primi secoli della CMesa. Oltre alle subdole arti, agli al-

lettamenti per via di danaro e di favori, egli ricorre ai mezzi

della piu spietata ferocia. Egli non dubita di strappare i pastori

dai loro greggi colle deportazioni e cogli esilii, costringendo i primi

a perir di miseria e d'ambascia in terra straniera, e i secondi a

viver privi del conforto dei sacramenti, o a riceverli sacrilega-

mente da intrusi mercenarii e da lupi. N& pago a tanto, egli si

sforza di espugnar la costanza dei derelitti fedeli colle multe, colle

prigionie, colle relegazioni, colle battiture sanguinose, colle armi

omicide di soldatesche bestiali. Cio che supera ogni credere, egli

simula 1'apostasia d'intere popolazioni, per quella di alcuni pochi;

e le costringe colla violenza ad aderire allo scisma, non ostante le

loro protestazioni contrarie. Ben dunque a ragione il S. Padre

Pio IX ebbe a dire che siffatte atrocita richiamavano sui capo del

Moscovita 1'ira di Dio. La qual sentenza del Santo Pontefice par

che fosse come un vaticinio delle replicate sconfitte che, contro

ogni previsione, avrebbero toccato le milizie russe dalle armi

ottomane.

II Russo, chi ben riguarda, rappresenta la restaurazione della

tirannide pagana nel mondo, Quella tirannide consisteva nelFonni-

potenza del governante ;
il quale assorbiva in s non pure tutti i

poteri civili, ma lo stesso potere spirituale. Cesare era Capo su-

premo dello Stato ed era al tempo stesso Capo supremo della

religione : Pontifex maximus. Tale e lo Czar. Egli 6 Signore as-

3 Documenti citali, n. 16.
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soluto, quanto all'autorita politica, ed il regolatore e rappresen-

tante ultimo, quanto all'autorita religiosa: Capo supremo dell'Im-

pero e della Chiesa.

Ed e questa la ragione per cui egli ha le sirapatie del libera-

lismo moderno; il quale desidera di vederlo vittorioso nella guerra

d'Oriente, e di buon grado si acconcerebbe a vederlo trionfare

eziandio in Occidente. II Liberalismo, che ipocritamente s'intitola

dalla liberta, e della liberta il piu fiero nemico in amendue gli

ordini, .civile e religiose. Esso vuole 1'assorbimento d'ogni umana

personalita nello Stato. Percio esso guarda il Russo con compia-

cenza
; perche vi scorge 1' incarnazione effettiva del suo concetto.

Esso volentieri gli assoggetterebbe 1'intero mondo. La sola forma

di quell'assolutismo non gli garbeggia, perche sussistente nella

persona del principe e non in una rappresentanza nazionale. Ma la

mutazione di forma sara poi agevole alle arti liberalesche; Fim-

portante e clie la sostanza sia bene assodata.

Ecco il segreto degli amori del moderno Liberalismo, o Masso-

nismo che voglia dirsi, colla Potenza moscovita
;
e il dispetto con

cui accolgono gli annunzii delle vittorie turche sopra rimmaneco-

losso. Ma forse Iddio ne' suoi disegni ha stabilito che questa volta

il desiderio degli empii resti confuso
;
e confuso in maniera tanto

lontana dagli accorgimenti della prudenza carnale.
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DSLLA STAMPA ITALIANA

I.

CANOSSA. Studi e ricerche di A. FERRETTI. Reggio nell' Emilia, ti-

pografia Torreggiani e comp. 1876. In 8. di pagg. 159.

Quel grande scoglio, quasi rotondo, che spicca alto, isolate

e severe di sopra i valloni dell'Appennino, a mezzodi della citta

di Reggio, e il sasso di Ganossa. Egli e ignudo, squallido ed ermo,

e dalla banda di levante i dossi dei raonti franangli sotto in pro-

fondi burroni, cenerogaoli e scuri, ch'e orrido e pauroso a vedere.

Tutto e siienzio e ruine e sfaldamenti e precipizi e luoghi selva-

tici ed aspri. Quelie frane calaa repenti e co'flanchi si rigidi e

aguzzi che sembranti, a vederli dall'opposta valle, tanti padiglioni

grigi dell'esercito della morte r

. Ma, dove ora si vede tanta ro-

vina e squallore di morte, sorgeva un di, cinta di triplici mura e

coronata di torri, una possente fortezza che sfido le armi di intieri

eserciti; e brillava la Corte di una delle piu splendide famiglie

principesche che abbian signoreggiato in Italia. Ivi ebbero sog-

giorno Imperatori e Papi, ed ivi si compironp alcuni de'piu grandi

avvenimenti della storia italiana; sicche il nome di Ganossa suona

ancora oggidi tra i piu celebri ed illustri, e sonera immortale,

come la fama dei gran personaggi e dei fatti memorandi, di cui

ella fu teatro.

Non puo essere pertanto altrimenti che gradita al pubblico dei

lettori, specialmente italiani, un' opera che raccolga tutte insieme

e presenti schierate in bell'ordine storico le memorie di Ganossa;

e questa e appunto 1' opera, a cui ha posto mano il dotto Autore

degli Studi e ricerche, qui sopra annunciate. II nome di Ganossa

(dic'egli nella Prefazione) da secoli si ripete nelle storie, nei ro-

manzi, nei poemi, nelle eroiche leggende e nelle tradizioni popo-
lari. Le notizie pero che attraverso alle eta ne giunsero fino a noi,

1

BRESCIAM, Matilde di Canossa. Vol. I, pag. 29.
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sono sparse non solo ed incomplete, ma il piu delle volte incerte

ed oscure, stante la discordanza degli scrittori che le accolsero

ne'loro libri, la confusione e la barbaric dei tempi cui apparten-

gono. Ond'e che parvemi di far cosa utile e non discara a molti,

raccogliendo quelle sparse notizie, appurandole ed ordinandole in

guisa da formare una completa storia di quel celebre luogo
1

.

E a questo saggio disegno risponde con bella esecuzione il libro

del Ferretti. Un ricco catalogo di scrittori antichi e moderni

(pagg. 11-15), posto in fine alia Prefazione, indica le fonti da cui

FAutore attinse le sue notizie; poi, le continue citazioni e note che

a pie di pagina corredano il testo, e le critiche discussioni che di

tratto in tratto si frammezzano al testo medesimo, mostrano con

che scrupolosa esattezza egli proceda nel suo racconto
;
nulla af-

fermando senza appoggio di salde autorita, le notizie certe discer-

nendo dalle dubbie e dalle favolose, e fra le testimonianze talora

discordant! degli scrittori trascegliendo le piu meritevoli di cre-

denza. L'ordine infine e la chiarezza della narrazione, dettata con

nobile semplicita; e dopo esaurita la narrazione, 1'accurato quadro

topografico che 1'Autore nelF ultimo capitolo ci presenta degli

odierni Ruderi di Canossa; formano del suo libro una compiuta e

diligente Monografia, che sarebbe degna per ogni verso del gradi-

mento ed encomio de'dotti, se non la guastassero alcuni nei, cio6

alcuni errori, attenentisi non tanto alia materiale sostanza de'fatti,

quanto alia loro estimazione morale. Di questi diremo fra poco ;

ma prima, 6 giusto che diamo ai nostri lettori tin cenno de^le

principali vicende di Ganossa, come ci sono dal Ferretti descritte.

La storia del celebre castello e strettamente connessa con quella

di un'illustre famiglia che al possesso di quel forte sito dovette

il principio di sua grandezza, e che cresciuta poi in ricchezza e

potenza, estese il suo dominio su d'una gran parte d' Italia ed

esercit6 una influenza notevole sui destini della patria nostra 2
;

e infatti i principii, le glorie e il decadimento di Ganossa vanno

di pari passo colle fortune di cotesta famiglia, il cui piu famoso

e nobile rampollo fu la gran Cpntessa Matilde. Primo stipite di

questa quasi regia prosapia fu un Sigifredo, illustre Lucchese, di
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sangue longobardo; il quale, verso i principii del secolo X, dalla

Toscana trapiantossi in quel di Reggio d' Emilia, ed ivi acquistata

colle sue ricchezze e col valore in guerra gran potenza e vasti

dominii, ne Iasci6 eredi, morendo nel 9i5, i suoi tre figli, Sigi-

fredo, Azzo e Gherardo. Di questi, Sigifredo e Gherardo, stabi-

litisi in Parma, dieder principio alle due possenti famiglie de'Gi-

berti e de'Barati; mentre che Azzo, il secondogenito, il quale e

pur chiamatoAzzoneedanche Azzo Adalberto, ferm6 sua stanza sulle

colline reggiane; ed ivi, trovata alia destra dell'Enza un'alta ed

isolata rupe, fabbricovvi alia sommita, verso 1'anno 9-50, fortissima

rocca; la quale, cinta da grossissime mura, ben provveduta d'uo-

mini, d'armi e di viveri, e quel che e piu, dalla propria positura

e dagli scoscesi fianchi della rupe stessa naturalmente difesa, di-

venne per que
1

tempi inespugnabile, e fu principalissima causa

della futura grandezza del fondatore
}

. La rocca fu detta Canusia

o Canosium e piu tardi Canossa; il nome traendo da quello della

rupe medesima, che cosi chiamavasi per la sua bianchezza, cospi-

'cua pur oggidi; onde il poeta Donizzone soleva appellarla alba

Canossa e Candida petra.

Ora il primo avvenimento illustre che die fama a Ganossa, fu

il ricettar ch'ella fece tra le sue mura la regina Adelaide, vedova

di Lotario Re d' Italia, e poscia sposa di Ottone I Imperatore.

Berengario IF, marchese d'lvrea, sdegnato che la giovane Princi-

pessa rifiutasse le nozze con Adalberto suo figlio, aveala rinchiusa

1 in una torre del lago di Garda; ma Adelaide, riusoita a scampare
con secreta fuga da quella prigione, si ripar5 da prima in un na-

scondiglio presso Mantova
;
e quinci da Azzo Adalberto, signor di

Canossa, fu cond-otta in salvo nella sua rocca, dov'ebbe sicurissimo

'iC splendido asilo fino al di/che per opera del medesimo Azzo,

impalmatasi con Ottone I, fu da questo accolta in Pavia, sul finire

del 951, cogli onori di sposa e di futura Irnperatrice. Poco ap-

presso, la mortal nimista da Berengario concepita contro di Azzo,

protettore di Adelaide e partigiano caldissimo di Ottone, il porto

a vendicarsene, stringendo Ganossa (mentre Ottone era impigliato

nelle guerre di Germania) con forte esercito e con ostinato assedio

1
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che duro per ben tre anni e mezzo. Ma la fortissima rocca resi-

stette invitta a tutti gli assalti e gli sforzi degli assedianti
;

i quali

infine, al sopravvenire del soccorsi mandati nel 956 da Ottone,

furono costretti a ritirarsi. Con ci6 la potenza e rinomanza del

signor di Ganossa crebbe a dismisura, ond' egli gia contava fra i

maggiori Principi d' Italia. E venne poi viemaggiormente ad au-

mentarsi, quando ad Azzo Adalberts, defuato dopo il 981, fa sue

ceduto il figlio Tedaldo; il quale assunse titolo di Marchese, e la

signoria distese sopra i territorii di Reggio, Modena, Ferrara,

Brescia
;
e secondo alcuni autori, anche sopra Mantova e sopra la

Toscana.

Ma indubitatamente signor della Toscana e di Mantova e delle

altre citta or or nominate, coH'aggiunta di Parma, fu 1'erede e

successore di Tedaldo, il celebre Marchese Bonifacio, che fiori

dal 1012 al 1052. A cosi ampio e nobil principato corrispondeva

in lui rimmensa dovizia dei tesori, e la regia magnificenza e libe-

ralita, e il valore famoso in guerra, e il senno politico, che il re-

sero prezioso alleato, meglio che buon vassallo, agl' Imperatori

Enrico II e Gorrado il Salico; e poscia lo recarono in sospetto e

poco meno che in ostilita aperta con Enrico III, geloso di tanta

grandezza. Sotto Bonifacio, Ganossa prospero piu che mai; perocche

ivi era non solo la principal fortezza, ma la metropoli insieme

dello Stato e la Gorte del Principe e la Camera de'suoi tesori;

laonde, secondo il Bresciani, citato piu volte dal Ferretti, Ga-

nossa non fu mai tanto grande e tanto magnifica, siccome sotto

Fimperio di cotesto nobilissimo e potentissimo degi'italici Duchi,

il quale sontuosamente F accrebbe, orno e muni sopra ogni altra

rocca del suo dominio.

Se non che le glorie dei tempi di Bonifacio furono di gran lunga

superate da quelle di Matilde sua figlia; la quale, da prima sotto

la tutela di Beatrice di Lorena, sua madre, e poi, morta Beatrice

nel 1076, in piena signoria eredit6 i dominii paterni, e per le

maravigliose sue virtu e per le nobilissime sue geste, singolar-

mente nella gran lotta tra 1'Impero e il Papato, meritossi dalla

Storia il titolo di Gran donna d' Italia . A'suoi di, Ganossa

raggiunse il colmo di sua rinomanza, e coma sede prediletta della
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Gran Contessa, e come teatro di fatti memorandi, notissimi nella

storia di quei tempi, e dal nostro Autore minutamente descritti.

II primo tra essi ed il piu celebre fu 1'incontro di Gregorio VII e

di Enrico IV Imperatore, venuto nel gennaio del 1077 ad implorare

dal Pontefice il perdono e Fassoluzione della scomunica. Gol Papa

e colFImperatore trovaronsi ivi allora, oltre Matilde, il Marchese

Azzone d'Este, Adelaide di Susa col figlio Amedeo, S. Ugone
' Abbate di Gluny, e gran numero di Principi e Prelati italiani,

francesi, germanici ed inglesi; onde il poeta Donizzone, fuor di se

per la gioia di vedere onorata la sua patria da tanti e si illustri

personaggi, paragonavala alia Gitta eterna, cantando in persona di

Canossa medesima: Tali avvenimenti hanno fatto di me una

nuova Roma: per me son tutti gli onori, io posseggo ad un tempo

il Pontefice ed il Re, i Principi d'ltalia, i Principi della Gallia,

quelli d'oltremonte e quelli di Roma.

Ne 1'onore d'ospitare il Pontefice si restrinse per Ganossa a quei

pochi giorni dell'abboccamento di Gregorio con Enrico. II celebre

\

castello servi, poco appresso, novamente d'asilo sicuro al Papa,

campatosi a fatica dagli agguati del perfido Imperatore, il quale,

appena ottenuta 1'assoluzione, erasi pentito del suo pentimento ed
'

era tomato alle ostilita: ed in Canossa e nei vicini castelli Gregorio

soggiorno, presso di Matilde, fino a mezzo la state di quei memo-

rabile anno 1077. Nel quale spazio la magnanima Gontessa fece

a S. Pietro, nelle mani di Gregorio, la famosa Donazione di tutti

i suoi Stati: donazione, il cui diploma essendo poscia fra il disor-

dine e la confusione dei tempi andato smarrito, fu da Matilde me

desima, indi a 25 anni, cioe nel 1002, ivi pure in Canossa, solen-

nemente rinnovato nelle mani dei Legati di Pasquale II.

A queste nobili memorie, altre ancora son degne d'aggiungersi

! che il celebre castello illustrarono, durante il lungo regno della

Gran Contessa. Nell'ottobre del 1092, Ganossa venne assediata

dair Imperatore Enrico IV, il quale dell'onta ivi patita nel 1077

volea vendicarsi, spianando al suolo la maladetta rocca; ma questa,

come gia nel secolo innanzi alle armi di Re Berengario, cosi ora

a quelle di Enrico resto inespugnabile; e dalla sconfitta appunto

che F Imperatore tocco a pi& della rupe, a lui sempre infausta, di
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Canossa, cominciaron que'disastri guerreschi, la serie de'quali,

nell'accanita guerra ch'ei prosegui contro Matilde, il costrinse

finalmente ad abbandonare per sempre T Italia, cedendo il campo

deU'armi al valore di una donna. Nel 1091, Ganossa dava nova-

mente asilo ad una Imperatrice profuga, cioe ad Adelaide, seconda

moglie di Enrico IV; i cui casi ebbero cotanta simiglianza con quei

della regina Adelaide, di cui poco innanzi parlammo. Enrico, pes-

simo marito com' era pessimo Re, dopo averle fatto soffrire i piu

brutali oltraggi, tenevala chiusa in Verona nel fondo d'una pri-

gione; ma rinfelice Principessa trovo raodo di far conoscere le sue

miserie alia Contessa Matilde ed implorare il suo aiuto. E Matilde

raando a Verona i piu coraggiosi e piu cauti de'suoi fidati, i quali,

sia che deludessero le guardie o che adoperassero apertamente la

forza, riuscirono a liberare Adelaide e la condussero in salvo a

Ganossa, dove fu accolta da Matilde con que'riguardi ch'eran

dovuti al suo grado e consigliati dalle sue sventure
T
. L' anno

seguente, 1095, Ganossa ebbe 1'onore di albergare novamente un

Pontefice, che fu Urbano II; accolto ivi a grandissima festa dalla

Gontessa, prima ch'ei movesse per Piacenza, dove nel marzo tenne

il gran Goncilio, in cui levossi il primo grido della Crociata, bandita

poi solennemente dal medesimo Urbano nel Goncilio di Glermont.

Ed in Canossa altresi ebbe probabilmente passaggiero ospizio il

suo successore Pasquale II, quando, nel 1106, recossi negli Stati

di Matilde pel Concilio di Guastalla, e quando, F anno appresso,

indi ripasso, tornando dalla Francia a Roma.

Ma colla morte di Matilde, avvenuta in Bondeno nel 1115, si

spense anche lo splendore del castello che era stato la reggia

prediletta della gran Gontessa e de'suoi antenati. L'Imperatore

Enrico V, sceso in Italia 1'anno seguente a prender possesso del-

3'eredita di Matilde, non ostante la famosa Donazione da lei fatta

alia Chiesa; venne in persona, coU'Imperatrice saa sposa, Matilde

d'Inghilterra, a Ganossa, attiratovi forse anco dalla celebrita del

luogo e dalla ricorianza delle umiliazioni ivi sofferte da suo padre;
e presone il dominio, ne fece un faudo imperiale, di cui venne

investita quella mobile famiglia che da Ganossa stessa prese il

1
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come, e della quale fiorisce ancora oggidi un ramo in Verona.

Da indi in qua niun aitro memorabile avvenimento si ha di Ganossa,

fuorche guello della sua distruzione e rovina, accaduta nel 1255,

un tre secoli dopo la sua fondazione. Imperocche in quell' anno,

per le consuete gare tra guelfi e ghibellini, i Reggiani essendo

venuti a guerra rotta con Bonifacio di Ganossa, Signor del castello

e ghibellino potente, strinsero d'assedio la faraosa rocca; ma re-

sistendo questa invitta, come sempre, ad ogni assalto, 1' assedio

volsero in blocco, sicch& Bonifacio, scarso com' era di provvigioni

e abbandonato di soccorsi, fu costretto finalmente alia resa. I

vincitori allora, enirati nel castello, a su di esso disfogando la

riboccante ira, con isfrenata rabbia si diedero a distruggerlo. Gerto

dovette essere un lungo e faticoso percuotere di martelli e di

arieti: 1'odio di parte e fors'anco 1'amor della preda animavano

gli assalitori, i quali non si posarono, finche Ganossa non fu ridotta

ad un cumulo di rovine
T

. E da quelle rovine mai piu non risorse.

Tali sono i principali avvenimenti, intorno a cui si distende la

monografia storica del Ferretti. La sua diligenza ed esattezza cri-

tica, quanto ai fatti, non lascia gran che a desiderare. Qua e cola

nondimeno gli si puo apporre qualche inavvertenza, in cose, a dir

vero, di poco rilievo. Gosi dov'egli tocca della battaglia combattuta,

il 15 ottobre del 1080, sulle rive dell'Elster in Sassonia, tra

Enrico IV e 1'antire Rodolfo, ne attribuisce senz'altro la vittoria

ad Enrico
2

. Laddove il vero e, secondo tutti gli Storici, che il

vincitore della giornata fu Rodolfo
;
se non che questi, mentre in-

seguiva il nemico gia sbaragliato, essendo stato trafitto al ventre

da una lanciata di Goffredo di Buglione, il giorno appresso moriva
;

e per tal morte la sconfitta d'Enrico gli si volgeva in vittoria.

Parimente, Adelaide, la seconda moglie di Enrico IV, e dal nostro

Autore detta figlia del Re di Prussia
3

;
mentre ognun sa che

a quei tempi non esisteva niun Re di Prussia; e d'altra parte, la

medesima Adelaide, chiamata con altro nome Prassede o Euprassia,

e noto esser venuta sul trono germanico dalla Russia.

Ma piu rilevanti son le censure, a cui meritamente possono

andar soggetti alcuni giudizii storici cbe il Ferretti frammezza al suo
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racconto. Obbligato dal suo tema a ricordare le vicende della gran

lotta fra I'lmpero e il Sacerdozio, alia quale nel secolo XI anche

]a sua Ganossa porse cosi cospicuo teatro, egli protesta di voler

contenersi entro i limit! della moderazione, fuggendo del pari i

due estremi nel giudicio che sopra i fatti e sopra i personaggi di

quel tempo suol portarsi dagli Storici di parti opposte. lo non

feci (die' egli) ne un libello, ne un'apoteosi, certo per altro in cio

di non incontrare 1' approvazione di quelli che, tenendosi per le

loro opinioni all'uno o all' altro degli estremi, trovano sempre bia-

simevole ogni moderazione l
. Ottimamente. E 1'Autore di fatto,

sia che approvi o che biasimi, adopera per lo piu modi tempera
-

tissimi nel suo stile, lontarri del pari e dalla virulenza del libello

e dall' entusiasmo deH'apoteosi. Ma cio non basta, a parer nostro,

ad assicurargli quel vanto di vera e saggia moderazione, a cui egli

aspira, ed a cui ogni Storico deve intendere. Golla maggior paca-

tezza del mondo si posson dire le piu grosse corbellerie e scara

ventare giudicii falsissimi
;
in tal caso, la moderazione non e che

nella forma, nell'apparenza. La vera moderazione al contrario e

quella che sta nella sostanza medesima delle sentenze; ed ella non

ha, ne puo avere altra regola che quella del vero. Un giudicio

storico e moderato e saggio, non perche" tiene il mezzo fra due

estremi opposti, ma perche sta nel vero; ancorche questo vero ad

altri sembri un eccesso. Or a questa stregua tutt' altro che mode-

rate, perocche al tutto false e ingiuste, son da riputare parecchie

sentenze che il Ferretti, per tema forse di parere troppo religioso,

va lanciando nella sua Storia.

Parlando della lite delle Investiture, egli vede in essa la con-

seguenza inevitdbile del difforme connubio dello scettro col pasto-

rale
2

;
del connubio cioe tra il potere temporale, simboleggiato

dallo scettro e dalla spada, di cui toccava alFImperatore investire

i Vescovi eletti, per ragione dei feudi annessi al loro Vescovato, e

il potere spirituale simboleggiato dal pastorale e dall'anello, la

cui investitura, come Telezione medesima del Prelato, apparteneva
al Papa. Ora, che in tal connubio non fosse niuna difformita, e che

ei non traesse per conseguenza inevitabile la contesa tra 1'Impero
1
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e il Papato, a tacer qui d'altre ragioni, basta a provarlo ad evi-

denza il fatto, della pace conchiusa tra la Chiesa e 1'Impero col

Concordato di Worms nel H22: imperocche dopo quella pace, il

connubio dei due poteri nei Vescovi continue senza niun disordine,

e senza dar luogo a niun litigio tra le due potesta supreme. E la

ragione di do si e, che col Concordato di Worms venne tronca la

radice vera della contesa; la qual radice non era gia, come crede

il Ferretti, nella natura stessa del doppio potere attribuito ai Ve-

scovi, ma si unicamente nell' usurpazione che avea fatta Flmpero
di una potesta non sua, arrogando a se 1'investitura dei Vescovi,

non solo collo scettro, ma anche col pastorale ;
e con cio impos-

sessandosi dell'elezione canonica dei Vescovi medesimi; con tutte

quelle reissime conseguenze che la Storia deplora. A Worms adun-

que, 1'Imperatore Enrico V, rinunciando all'investitura per annu-

lum d baculum, rilascio libere alia Chiesa le elezioni vescovili: e

con c!6 solo ogni cosa torno in tranquillo. La Chiesa ricupero il

suo diritto vitalissimo di liberta nelle creazioni episcopali, per cui

solo el la avea, da Gregorio VII in qua, si fortemente combattuto
;

1'Impero rientro nei giusti limiti della sua potesta, di conferire ai

Vescovi, gia eletti canonicamente, 1' investitura meramente tempo-

rale delle terre e regalie alia lor sede appartenenti; e la gran

guerra delle Investiture fu finita per sempre, senza che mai piu

il terribile connubio, che pur sopravvisse piu secoli, il connubio

cosi paventato dal nostro Autore, venisse col suo difforme ceffo a

intorbidare di bel nuovo la pace del mondo.

Quanto a Gregorio VII, il grand' eroe di Canossa, il nostro Sto-

rico ne parla generalmente con fredda riverenza; ma da quel mo-

derato ch' ei si professa ben e da aspettare che trovi nel gran Papa

qualche immoderazione. lo nondiro(egli scrive), come alFermarono

molti, che un'ambizione smisurata fosse 1'unico movente delle azioni

di tutta la sua vita; certo che se noi lo consideriamo nell'atto in

cui scaglia il fulinine dell' anatema sui grandi della terra, cerche-

remo invano di scorgere in lui quell' aureola di santita, di cui lo

jinse la Chiesa
1

. La Chiesa adunque, secondo il Ferretti, sbaglio

lei canonizzare Gregorio VII; e ragion bastevole di scanonizzarlo e,

1
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agli ocelli suoi, la scornunica, benche giustissima, da Gregorio ful-

minata contro Enrico IV e i suoi fautori. Anzi, secondo questo suo

canone, ignoto finora a tutti gli avvocati del diavolo ne'processi di

canonizzazione, sarebbero da scanonizzare tutti i Papi e tutti i Ve-

scovi che mai fulminarono anatemi; comindando da san Pietro che

anatematizzo Simon Mago, e da san Paolo che scomunic6 1'ince-

stuoso di Corinto. Enormita incredibile in bocca d'un cattolico,

qual noi supponiamo essere il Ferretti, e ad ogni modo scandalosa

in un moderate qual ei vuol essere.

Poco appresso, esponendo i disegni di Gregorio per la riforma

della Chiesa, egli si astiene bensi dal giudicarli, ma al tempo stesso

insinua contro di essi la taccia d'intemperanti. Togliere la Ghiesa

romana da quella condizione di feudo imperiale ch'era voluta dalla

Corte germanica e rivendicare alia fchiesa stessa il preteso diritto

d'incoronare e giudicare gl'Imperatori; rendere le investiture ec-

clesiastiche affatto indipendenti da ogni ingerenza imperiale; abo-

lire il matrimonio ed il concubinato degli ecclesiastic! e stabilire

definitivamente il loro celibato. Tutto cio proponevasi Gregorio

nell'atto in cui saliva sulla Sedia romana, ne io mi far6 a discutere

se, e fino a qual punto, egli eccedesse nelle suepretensioni
1

. Or

qual sia in cotesti disegni di Gregorio Yeccesso biasimevole, a cui

1'Autore colla sua dubitazione allude, non e facile accertare; non-

dimeno par ch' egli accenni al disegno di rivendicare alia Ghiesa

il preteso diritto d'incoronare e giudicare gl' Irnperatori ;
diritto

che, appunto col chiamarlo preteso, egli mostra di crederlo insus-

sistente. Ma, se cosi e, se ii Ferretti nega alia Ghiesa cotal diritto,

ei bisogna che rinneghi tutta la storia del medio evo. E chi non

sa che alia Ghiesa sola spett6 sempre il diritto ftincoronare i Gapi

del sacro Romano Impero, inaugurate in GarJomagno? che tutti

gl'Imperatori, fino a Carlo V, 1' ultimo degl'incoronati, dal Papa
solo sollecitarono e presero la corona ? e che lo stasso Enrico V,

nel 1084, dalle mani d'un Papa, benche falso, doe dallo scismatico

Clemente III, si fece incoronare in san Pietro di Roma? Ne punto

men certo e autentico e 1'altro diritto di giudicare gl'Imperatori:

diritto riconosciuto e riverito nei^Papi da tutta la societa cristiana

1
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del medio evo, non sol come legittimo, ma come importantissimo

al bene universale della Gristianita; e diritto inerente del resto

alia natura medesima della potesta pontificia, sia per lo special

vincolo di fedelta che legava gl'Imperatori alia Santa Sede, come

avvocati della Ghiesa
;
sia pel debito universale che ban tutti i

cristiani, non esclusi ne Principi ne Re ne Imperatori, di sottostare

nelle cose riguardanti la fede e la morale o disciplina cattolica,

al giudicio supremo del Papa, reggitore e giudice universale della

Chiesa.

II Ferretti, negando o mettendo in forse questi diritti, non si

avvide per avventura delle mostruose conseguenze, a cui quelle

sue frasi, benche in apparenza cosi temperate e quasi timide, con-

ducono: e cio puo valergli di qualche scusa. Ma non sappiam quale

scusa possa fargli perdonare 1'ingiurioso sospetto, ond'egli com-

menta le ultime parole di Gregorio VII moribondo in Salerno :

Amai la giustizia, odiai 1'iniquita, e per questo muoio in esiglio.

Quelle parole, domanda il Ferretti
T

, esprimevano forse il ram-

marico di morir lungi da Roma? un pensiero piu triste e sco-

raggiante non traverse I'anima sua? Esse ci ricordano il motto

disperato di Bruto: virtu, non sei dunque cbe un nome vano!

Cotesto raffronto col motto disperato di Bruto, come se Gregorio

avesse potuto in morte, al pari dello stoico pagano, bestemmiar

la virtu, e con un grido di disperazione rinnegar tutta la sua vita;

raffronto ingiustissimo, siccome quello che non ha niun fondamento

nelle parole o nel carattere di Gregorio; non e altro che un ol-

traggio gratuito ed imperdonabile, contro la memoria di un de'piu

?randi Pontefici e contro la Chiesa che lo ha collocate tra i Santi.

A questi tratti, ove il veleno si cela sotto forme dubitative e

moderate, potremmo aggiungerne alcuni altri, nei quali, uscendo

lal suo consueto riserbo, 1'Autore sbalestra piu alia libera
;
come

illorquando attribuisce a cieca superstizione le liberalita che

Marchese Bonifacio usava colle chiese e coi monasteri 2
;
e quando,

della commozione prodotta nelle genti dai fulmini del Vaticano e

della premura con cui elle correvano a placare il Pontefice ed a

riconciliarsi colla Ghiesa, egli la cagione arreca alia supersti-
1
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zione, saldamente radicata ne'popoli, e al medio evo che era tut-

tora nella sua pienezza cioe, s'intende, nella pienezza delle sue

tenebre. Ma i pochi cenni fin qui dati bastano a far conoscere qual

sfa lo spirito dell'Autore, e quale il tarlo che qua e cola guasta il

suo libro.

A noi duole grandemente che un libro, per altro cosi interes-

sante e ben fatto, sia deformato da siffatte macchie; le quali sa-

rebbe cosi facile, in una nuova edizione, con pochi freghi di penna

cancellare. Ma egli e pur troppo condizione tristissima dei tempi

nostri, che lo spirito liberalesco, il cui soffio contamina ogni cosa

che tocca, corrompa sovente anche i migliori libri; e che molti

Autori, per codardo rispetto a quest' idolo del secolo, sacrifichino

sul suo altare 1'innocenza dei parti piu belli del loro ingegno.

II.

Una dimostrazione che V Uomo non muore tutto col corpo, desunta

dal suicidio. Ragionamento letto nell'Accademia di lettere, scienze

ed arti di Acireale, dal socio fondatore ROSARIO GRASSI PATH.

Acireale, tip. di Vincenzo Micali 1877. In 8 di pag. 30.

Lodevole, senza dubbio, e lo scopo che il chiaro Autore di questo

ragionamento si propone; quello cioe di dimostrare contro 1' irrom-

pente materialisrao la verita dell' essere immortale e percio spiri-

tuale deU'anirna umana. E se egli si fosse tenuto agli argomenti,

per mezzo de' quali i grandi maestri della filosofia, a capo de' quali

e san Tommaso d' Aquino, hanno provato invittamente Tuna e

1'altra verita, procurando di svolgerli con opportune dichiarazioni

e renderli per tal modo piu popolari; oltre allabonta dello scopo,

noi avremmo anche a lodare il conseguimento di esso. Ma egli

crede che tutto lo studio, oode i filosofi d'ogni eta si sono adoperati

di dimostrare le sopraddette verita, non sia riuscito a stabilirle

con sufficiente solidita. a Abbenche (sono le sue parole) 1'umano

intelletto, in sin da'primordii della civilta siasi molto affaticato,

onde rinvenire solidi argomenti a provare la sopravvivenza del-

1'anima alia morte del corpo, pur tuttavia alquanti di essi argomenti
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essendosi riconosciuti insufficient!, ed alquanti altri incomprensibili

per metafisica astrusita, n'e seguito, che 1'edifizio che Jo spiritua-

lismo ha da circa trenta secoli con instancabile assiduita innalzato.

feroccraente combattuto in sin dal suo nascere dalle armi del ma-

terialismo, ha di gia sofferto de'guasti si gravi e si rilevanti, che

pur troppo esige una fondameutale ristaurazione.

Or donde il chiaro Autore si promette cotesta fondamentale ri-

staurazione? II lettore 1'ha gia indovinato dal titolo del Ragiona-

mento : dalla considerazione del suicidio. II suicidio, da lui studiato

nelle intime cagioni che ha nello spirito umano, gli fornira 11 modo

di ricostruire cosi solidamente 1' edifizio dello spiritualismo, che il

materialismo vi dovra indarno spuntare tutte le sue armi.

Prima di esaminare la nuova costruzione del chiaro Autore, ve-

diamo per quali ragioni egli crede crollato o quasi crollato 1'edificio

antico. II piu grave errore, egli dice, in cui sono caduti i spiri-

tualisti (vale a dire i filosofi di trenta secoli) e stato quello di aver

voluto prendere le mosse dalla semplicita dello spirito per provare

rimmortalita dello spirito. Ma ognun vede che, cosi ragionando,

non si e andato dal noto all'ignoto, ma si e partito da cio che si

sconosce per andare a scoprire quello che non si sa.

Secondo il senso ovvio di queste parole, dovrebbesi credere che

i filosofi di trenta secoli incirca, supponendo come cosa certissima

la semplicita dello spirito, da cotesto, come a dir postulate, sienc*

proceduti ad inferirne la immortalita. Ma tutt'altro hanno fatto

i detti filosofi, coloro almeno fra essi, e sono una falange stermi-

nata, i quali meritano un tal nome. Questi pertanto non supposero

gia, si behe provarono con molteplici e invitti argomenti, non la

pura semplicita (la quale e propria anche delle anime de' bruti,

senza che queste sieno percio immortali), ma la vera spiritualita

delle anime umane, la quale consiste nella indipendenza dalla ma-

teria cosi nell' essere, come nelle operazioni lor proprie; e da questa

spiritualita dedussero come necessaria conseguenza la loro imnror-

talita.

Se non che questo medesimo processo e quello che il nostro

Autore, nel s6guito del suo discorso, dichiara fallace ed anzi te-

merario, e cio per giudizio di una filosofiapiu filosofica; poiche

Serie Z, vol. fVt fa&c. V56 13 11 ottobre, 1877
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soggiunge : Intanto una filosofia meno temeraria e piu filosofica ci

ha fatto conoscere, che noi non potendo risalire al di la del pen-

siero, non possiamo entrare ne' misteri della sostanza spirituale;

per cui dalla plena cognizione di tutt' i suoi atti e di tutte le sue

funzioni non possiamo dedurre la conoscenza della sostanza che la

costituisce : dappoiche, come i suoni di uno strumento rausicale non

hanno nulla di simile allo strumento che li ha prodotti; cosi del

pari puo darsi che le funzioni dello spirito non abbiano nulla di

simile allo spirito che le ha generate, essendo il pensiero del-

1'anima ben altra cosa che 1'anima stessa.

Per queste parole facilmente si rileva lo strano equivoco, nel

quale 1'egregio Autore e caduto. Egli crede che que' filosofi de'trenta

secoli addietro si sieno messi nell' impegno di spiegarci dinanzi

agli occhi della mente, per mezzo di quelle loro dimostrazioni,

T intima natura ed essenza dello spirito, sicche ne avessimo una

diretta e piena cognizione. E che questa sia veramente la ragione,

per la quale scarta a priori ed in fascio tutte le dimostrazioni dei

filosofi passati, si fa chiaro per uno schizzo di dimostrazione che

egli adduce come in esempio, e fa passare per buona. Prosegue

dunque cosi : Gio nondimeno, se saper non possiamo ci6 che e il

nostro spirito, sappiamo benissimo do che non e, quanto a dire

che non forma parte della nostra carne, che non ha nulla di co-

mune con essa
;
tostoche lo spirito in tutt' i tempi e presso tutt' i

popoli ha fatto la guerra alia carne ed ha saputo vincerla e sog-

giogarla.

Benissimo ! Ma se egli esaminera un po' da vicino le argomenta-

zioni, colle quali i filosofi che esso biasima si sono ingegnati di di-

mostrare la spiritualita, e quindi dedurre la immortalita deH'anima

umana, sono su per giu dello stesso genere, salvo che un po'piu

concludenti dell' esempio da lui addotto. Essi doe, argomentando

dagli atti proprii di lei, che sono quelli dell' intelletto e della vo-

lonta, non pretendono di entrare, com' egli dice, ne' misteri dello

spirito, o, piu chiaramente, di ritrarre direttamente la sostanza di

esso
;
ma solo di far conoscere ci6 che non e, vale a dire ne una

parte della materia, ne un principio dalla materia dipendente, e da

questa prima verita puramente negativa procedere alia cognizione
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di altre verita mediate si e indirette, ma pur positive, che risguar-

dano la sua sostanza, in quanto capace di sussistere per se, i suoi

attributi, le sue facolta, e via discorrendo.

Al quale processo dimostrativo serve loro, come teste dicevamo,

di primo e solidissimo fondamento la considerazione del pensiero

e degli atti volitivi; e cio con discorso semplicissimo, sufficentis-

simo, e tutt'altro che incomprensibile per metafisica astrusita.

Poiche essendo noto dair unaparte, per uno de'primi principii piu

comuni e volgari, che T effetto non puo trascendere la natura della

propria causa; e dall'altra dimostrandoci la sperienza e il discorso,

che gli atti dell'intelletto e della volonta, che sono i proprii del-

Tanima, si per rispetto all' oggetto, come nella loro entita trascen-

dono affatto le condizioni della materia
;

se ne deduce come ne-

cessaria ed evidentissima conseguenza, che anche 1'anima, dalla

quale provengono come effetti da causa, deve trascendere nel suo

essere tutte le condizioni della materia, ed esser quindi nella sua

entitk indipendente dalla materia: ch'e quanto dire spirituale.

Che poi cotesta argomentazione, cosi intesa, riesca concluden-

tissima, eel dimostra lo stesso esempio, col quale il ch. A. pretende

infermarla. Gome i suoni di uno strumento musicale, egli diceva,

non hanno nulla di simile allo strumento che li ha prodotti ;
cosi

del pari puo darsi che le funzioni dello spirito non abbiano nulla

di simile allo spirito che le ha generate. Si certamente, i suoni,

per se, non fanno conoscere 1'intima struttura dello strumento che

li produce : ma, in primo luogo, ognuno che abbia orecchio e di-

scorso di uomo, puo conoscere al semplice udirli, che que' suoni, i

quali gli vengono, pognamo, da un piano che egli non vede ne ha

veduto giammai, non sono ragli di asino. In secondo luogo, se chi

ascolta uno strumento musicale, ne allora ne altra volta veduto, ha

qualche discernimento di musica, col solo ascoltarli puo giudicare,

se proveiigono da uno strumento da fiato ovvero da corda, e se

colui chelo suona sia pratico di musica ovvero no. L'argomento

corre piu spiccio nel caso nostro; poiche si tratta di atti specifici,

da* quali argomentare la natura specifica della causa
;
e non gia di

variazioni accidental!, dalle quali argomentare differenze di qualita

accidentali nella causa. In queste seconde argomentazioni possono
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facilmente inframmettersi equivoci; in quelle del primo genere,

salvo per error grossolano, non possono aver luogo.

Un' altra riconferma dell'essere concludentissima la dimostra-

zione degli antichi, ce la offre lo stesso ch. Autore in quella die

esso ci accennava e dava per buona. Se saper non possiamo, egli

diceva, cio che e il nostro spirito, sappiamo benissimo do che non

e, quanto a dire che non forma parte della nostra carne, die non

ha nulla di comune con essa; tostoche lo spirito in tutt'i tempi e

presso tutt' i popoli ha fatto la guerra alia carne ed ha saputo

vincerla e soggiogarla. Se esso vuole che quest' argomento con-

cluda, lo dee ridurre a quello degli aniichi. Staccato da questo, o

suppone per 1'appunto la cosa che e in quistione, ovvero non pruova

nulla. Conciossiache anche ne' bruti animali e lotta d' istinti.

L'istinto della paura vince nel lupo assai volte 1'istinto della fame;

e cosi, per quanto affamato esso sia, non osera cacciarsi contro una

gregge, che vede ben difesa da'pastori e da'cani: altre volte per

contrario 1'istinto della fame, se e piu gagliardo, vince quello della

paura; e percio, senza tener conto del pericolo, si gitta allo sbara-

glio contra una gregge ben difesa, animate dalla speranza di far

buona preda. Come dunque dalla semplice lotta che e nelFuomo,

si potrebbe senz'altro trarre la desiderata conseguenza? Non per

altra maniera, se non supponendo precisamente quello che e in

questioner vale a dire, che quel principio, che in tutt'i tempi e

in tutt'i paesi ha fatto guerra alia carne e spirito.

II chiaro Autore soggiungera senza dubbio che la qualita della

lotta, la quale e accesa fra appetiti essenzialmente diversi, siccorae

sono i razionali e gli animaleschi, gli da il diritto a quella conse-

guenza. Sicuro: ma come dimostrerk egli contro quella filosofia

meno temeraria e piu filosofica, la quale, siccome fa, riduce alle

diverse combinazioni e secrezioni della materia tutt' i diversi ap-

petiti che si manifestano nell'uomo; come dimostrera, diciamo,

contro a cotesta filosofia la essenziale differenza fra gli appetiti

razionali e gli animaleschi? Non gli occorre altra via, se non quella

di dimostrare cio che essi sono veramente per loro oggetto, scevro

di ogni dipendenza e circoscrizione materiale, e percio provenienti

da facolta indipendenti dalla materia, e radicate per conseguenza
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in ua essere anch'esso indipendente dalla materia, cioe nell'anima

spirituale. Ecco dunque come 1' argomento del chiaro Autore o

suppone quello che e in questione, e cosi non pruova nulla; o, se

vuol provare qualche cosa, dee ricorrere all' argomento degli

antichi.

Ma e tempo oramai di venire al famoso argomento, il quale

dev' essere la fondamentale ristaurazione dell' edifizio dello spiri-

tualismo, fatta necessaria ytfguasti si gram e si rilevanti che quello

ha sofferto dalle armi del materialismo. Quest' argomento, come ab-

biamo accennato, e tolto dal suicidio: ed eccone il sugo. II suicida,

osserva il ch. Autore, non si determiua a queir atto funesto di torsi

la vita, se non per Famore che porta a se stesso; in quanto, qua-

lunque sia il motivo particolare che ve lo spinge, cotesto si riduce

sempre all' amore di se. Ora, egli soggiunge: .un uomo che si

ami, ed amandosi possa deciders! a distruggere una parte di s6

per migliorare o la maggiore o la migliore parte del suo me, e una

cosa naturale a concepirsi. Ma che un uomo si ami, ed amandosi

possa determinarsi ad operare la totale distruzione del suo essere,

e un fatto impossibile ad avverarsi : conciossiache la passione del

proprio amore sta sempre immedesimata nella coscienza del nostro

me, ove per noi e riposta tutta la realita della nostra esistenza :

per cui esistere ed amarsi, amarsi e conservarsi non costituiscono

che un solo fatto. Quindi se egli e impossibile che il sentiraentb

della nostra esistenza possa manifestarsi disgiunto dal sentirnento

del nostro amore, egli e ugualmente impossibile che il sentimento

del nostro amore possa manifestarsi disgiunto da quello della no-

stra conservazione. Adunque se ci e forza convenire, che amarsi e

conservarsi sono la medesima cosa, ci & anche forza convenire, che

amarsi e distruggersi sono due oppostissime e inconciliabilissime

cose. )) Fatto il qual discorso, ultimamente conchiude, che se il

suicida si determina a distruggere la propria vita, lo puo fare sol-

tanto perche ha uriintima certezza di sopravyivere alia morte colla

parte migliore di s6.

Questa e la sostanza del discorso del chiaro Autore; ed egli lo

crede cosi dimostrativo e convincente, che non sa capire, come in

tanti secoli che si va in cerca di argomenti per provare che Tuoma
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non muore tutto col corpo, non siasi sospettato da alcuno che il

suicidio sia da per se solo capace di darci la piu incontrastabile

certezza di questa verita.

Ma a noi pare che cio stesso, piuttosto che meraviglia avria

dovuto far nascere in lui un giusto timore, che non forse il suo

preteso argomento d'incontrastabile certezza, sia un povero sofisma.

Altrimenti come spiegare, che fosse sfuggito a tanti sagacissimi e

profondissimi pensatori? Giacche la ragione, che egli sebben dubi-

tando, ne adduce perche forse non si & creduto che trar potevasi

dal seno di un delitto, che ha sempre ripieno di orrore 1'umanita,

la piu convincente prova di fatto della sopravvivenza deiranima

alia morte del corpo ,
e una ragione che non ispiega nulla. Quanto

a noi, ecco in poche parole il nostro parere: II famoso argomento

dell'Autore o non pruova 1'assunto; o, posto che abbia qualche

valore, pruova meno degli argomenti soliti ad esser recati da'buoni

filosofi: e, in ogni caso e del tutto inefficace al fine principale, per

cui e proposto, che e quello di convincere i materialisti. Proviamo

brevemente queste tre affermazioni.

In primo luogo ci sembra che 1' argomento si riduca ad un so-

fisma, e percio non pruovi. Per fermo, come avra scorto il lettore,

tutto il perno di esso sta in questa proposizione: Gheamarsi e

conservarsi sono la medesima cosa. Or questa proposizione, se esso

la intende nel proprio e preciso senso delle parole, e sicuramente

falsa; e non ci vuole un grande sforzo di mente per intenderlo.

L' amor di se ha una sfera molto piu ampia del sentimento della

propria conservazione : questo si restringe alia sussistenza del pro-

prio essere; e quello ha inoltre in mira anche il benessere, che

comprende pressochd infiniti oggetti di piu. Per dare dunque un

senso ragionevole alia proposizione dell'Autore, bisogna intenderla

in questo senso, che la conservazione del proprio essere e uno degli

oggetti principali dell'amor di s& stesso. Ma cotesta interpretazione,

che 6 pure la sola ammissibile della premessa, ne distrugge affatto

la conseguenza. Perocchd se 6 certo dall'un Mo che il suicida non

per altro motive si toglie la vita, se non per amor di se stesso ;

non e men certo dair altro lato che Famor di se stesso puo avere

futt' altro oggetto che quello della propria conservazione.

E in vero, 1'amore non ha per obbietto solamente il bene positive,
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ma anche il bene, diciam cosi, negative, che consiste nella libe-

razione dal male; e sotto questo rispetto e anche appetibile il non

essere, come insegna san Tommaso r
. II non essere, dice il santo

Dottore, puo venir considerate in due modi: nell'uno, secondo se,

e cosi in niuna guisa e appetibile, non avendo nessuna ragione di

bene ma essendo pura privazione: nell' altro modo puo essere con-

siderate come liberazione da una vita penosa o da altra miseria, e

cosi il non essere prende ragione di bene; perocche esser privo di

un male e qualche bene, come dice il Filosofo. E con questa di-

stinzione risponde alia sentenza di sanfAgostino, citata dal nostro

Autore, rispetto ai dannati
2
.

Ma il fatto protesta ancora piu altaraente contro la sentenza del

cbiaro Autore. II fatto al quale appelliamo, e che si e sempre ve-

rificato pel passato e pur troppo vediamo avverarsi al presente,

e il moltiplicarsi ne' popoli civili i suicidii, secondo che fra essi

prende piede e si allarga il materialismo. Nell' antica Roma, per

cagione di esempio, i casi di suicidio furono assai rari, fmche nel

popolo si mantenne, avvegnache involta in mille favole, la credenza

in una vita avvenire. Per contrario divento una piaga comune,

quando il materialismo di Epicure, per opera principalmente di

Lucrezio, divenne una dottrina popolare. Ed ora fra noi, chi e che

non lamenti 1'imperversare di cotesto crudele ed empio delitto, il

quale, nelle grandi citta, puo dirsi oggimai divenuto epidemico ?

Ma a chi pu6 sfuggire la osservazione, che rinumano costume e

andato crescendo ed allargandosi col crescere ed allargarsi delle

dottrine materialistiche, dettate dalle cattedre delle nostre univer-

sita, ed insinuate nel popolo ora direttamente ed ora indirettamente

per opera del dominante liberalismo? E dicemmo avvertitamente

nelle grandi citta
; poiche le campagne, dove il materialismo non

e penetrato, o non si hanno a lamentare suicidii, o assai raramente.

Or se e un fatto si universale e costante, che colla propagazione

1 Non esse polesl dupliciter considerari: uno modo secundum se, et sic

nullo modo est appelibile, cum non habeat aliquam rationem boni, sed sit

boni pura privatio; alio modo polest considerari, in quantum est ablativum

poenalis vitae, sen olicaius miseriae, el sic non esse acdpit rationem boni ;

carere enim raalo est aliyuod bonum, ut dicit Philosophus. S. TOMM. Sitmm.

thp)ol. 3. p. q. XCVIII, art. 3.

2 Ibid, ad l m et 2m .

1
'
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del material ismo vada di pan passo la moltiplicazione de'suicidii;

la consegueaza necessaria a dedurne si e, che una delle cause piu

universal! del suicidio e la persuasione in cui sieno coloro, ai

quali per qualsivoglia cagicne riesca increscevole la vita, che dopo

la morte nulla di loro riraanga.

L'Autore ha pure intraveduta questa verita: poiche confessa ci-

tando Andral, Esquirou, e Descuret, che il materialismo ha pro-

dotto piu suicidi di quanto lo spiritualismo. Ma punto non si e

accorto della terribile forza, che ha questa verita contro il suo ar-

gomento. Peroeche, se fosse vero che il materialista in tan to puo

attentare alia propria vita, in quanto e intimamente persuaso della

sopravvivenza delFanima: in primo luogo, in parita di circostanze,

dovrebbe indursi piu facilmente a quell' atto chi era gia prima con-

vinto di tal verita, che non chi Favesse conosciuta soltanto in quegli

estremi. Secondariamente, per qual modo potrebbe effettuarsi cosi

subita e radicale mutazione neH'animo del materialista? Per virtu

della fatta decisione di torsi la vita? Ma come cio, se egli non po-

trebbe deciders! a questo passo, prima che si fosse operata nel-

1' animo quella mutazione? L'Autore ricorre al sentimento naturale,

che in quelle circostanze si svolgerebbe come da se, e facendogli

sentire che egli, colla parte migliore di se, da lui fin allora scono-

sciuta, sopravvivera alia catastrofe del corpo, lo avvalorerebbe a

quelFatto. Ma siamo da capo; giacche cotesto sentimento, nella

ipotesi dell'Autore, non si potrebbe svolgere se non in virtu del

meditato delitto, e dall'altro canto, nella medesima ipotesi, esso

appunto dovrebb' essere il demone tentatore per ispingere a quel

delitto.

Ma checche sia di questo circolo vizioso, ritorniamo tuttavia al

fatto. Se fosse davvero impossibile il suicidio, senza che il suicida

fosse certo della sopravvivenza di una parte di s& dopo la morte;

non potrebbe fallire, che, se non tutti, molti almeno, parecdii se

non altro fra'tanti e tanti materialisti suicidi, o nelle ultime loro

conversazioni, o negli scritti che quasi tutti sogliono lasciare a'loro

parenti od amici, facessero un cenno di questa si grave mutazione

in essi avvenuta, e che sarebbe stata la ragione positiva per indurli

a quel passo. Or come accade, che di questo si profondo mutamento
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serbano tutti cosi assoluto silenzio? laddove invece i motivi che

sogliono addurre a propria giustificazione, sono sempre di quelli

che rappresentano la morte, come mezzo necessario per campare
da'mali della vita, da essi appresi siccomeinsopportabili.

Da cio per altro non vogliarno inferire, che sia impossibile il

caso, che anche il materialista in quegli estremi o dubiti o abbia

anche una tal quale certezza della sopravvivenza del suo spirito

dopo la morte. Se questa specie di risvegliamento dell' istinto ra-

zionale e molto probabile nella morte naturale, non e impossibile

in quest' altra innaturale e violenta. Neghiamo solo, che il motivo

positive, pel quale 1'uomo si tolga la vita debba essere la certa

persuasione della immortalita della sua anima, in tanto che questa

persuasione possa costituire il piu valido argomento a provare tal

verita.

Ma dicevamoancora,che, quando pure quesf argomento provasse,

proverebbe assai meno delle dimostrazioni tramandateci dagli an-

tichi filosofi. Di fatto, una di coteste dimostrazioni e tolta dal con-

senso sopra tal verita di tutt'i popoli, di ogni eta, di ogni nazione,

o sieno barbari o sieno civili. II qual consenso essendo cosi costante

e universale, a malgrado di tante differenze di costumi, di culture,

di religioni, essi con ogni ragione ne inferivano che debba esser

fondato nella natura dell'uomo, la quale in tutti e la stessa, e che

sia quindi un criterio certissimo di verita. Or ci dica FAutore,

quel sentimento della immortalita, la quale egli suppone doversi

svolgere nel materialista perche questi possa darsi la morte, non

sarebbe anch' esso un' eco di quello piu universale e costante, che

gli antichi filosofi additavano nel mirabile consenso di tutto il

genere umano, fondato nella comune natura? Non crediamo che

ne possa dubitare. Vi ha pero differenze; e queste sono, che il

primo e molto problematico ;
ed il secondo, per contrario, inne-

gabile, perch& attestato da infiniti monumenti storici: il primo,

anche ammesso per gratuita concessione, si tiene in una cerchia,

relativamente assai ristretta; il secondo invece abbraocia tutt'i

tempi e tutto lo spazio. Domandiamo all'Autore: quale de'due

argomenti pruova piu. dato che pruovino tutti e due?

Ma fmalmente, riraanendo ancora nella gratuita ipotesi che Tar-
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gomento valga, esso non puo valere ne punto n6 poco pel fine che

si e proposto 1'Autore di convincere i materialist!. Noi I'abbiamo

esaminato; e ognuno ha potuto vedere i lati deboli che presenta.

E pure noi non avevamo nessun interesse di trovarlo vano. Or si

faccia ragione che debba pensarne un materialista, al quale si ar-

rechi come il piu valido sostegno della verita da lui negata della

immortalita deH'anima! L'effetto, crediamo noi, dovrebb'essere

appunto il contrario; di ostinarsi doe vie peggio nel suo errore,

contro cui si confessi non trovarsi miglior arma di quella. Si

pensi! II materialista, il quale si schiera esso solo contro tutto il

genere umano (prescindiamo per ora da altri argomenti), qualifi-

cando come illusorio, irragionevole, superstizioso quel suo si uni-

versale consentimento nel credere immortale F anima umana
;

si

vorra arrendere poi ad un supposto sentimento che dovrebbe ne-

cessariamente avere il suicida di questa stessa verita, e del quale

non puo arrecarsi nessuna pruova di fatto? Egli o non credera

una tale necessity o, tutt'al piu la spiegherebbe, e certo meno ir-

ragionevolmente, in un modo simile a quello, onde spiega il con-

senso del genere umano.

Goncludiamo: le vie maestre, segnate dai grandi dottori non si

abbandonano, specialmente in materie si delicate, senza grave pe-

ricolo. E il pericoio nel soggetto presente lo troviamo in questo, che

scartate come poco concludenti le dimostrazioni degli antichi sopra

un soggetto, che eil fondamento della moralita, e presentato siccome

unicamente concludente un argomento o sofistico o certamente di

assai dubbio valore; gli animi deboli, piuttosto che esserne raffermati

nella verita, ne potrebbero sentire una forte spinta verso 1'errore '.

1 Abbiamo omesso altre osservazioni, che avremmo potuto fare, sopra punti

secondarii. Crediamo per6 dover avvertire, che cio che egli discorre in una lunga
nota in fine del ragionamento potrebbe indurre in errore, facendo supporre che

il suicidio, in alcuni casi, possa essere lecito. Or la dottrina di tulti i doitori sopra
tal questione e, che il suicidio propriamente detto, quello cioe per cui 1'uomo con

azione diretta e deliberata si toglie la vita, e sempre illecito, salvo il caso che ci6

faccia per ispeciale comando o ispirazione di Dio, assoluto padrone della vila e

della morte. Solo pu6 esser lecilo, ed anche doveroso esporre la propria vila

eziandio a cerla morte per gravi cagioni o di carita o di giustizia o di altra virtu.

In quesli casi niuno da il titolo di suicida a chi soccombe, ma di viltima di carita

o di altra virtu, perch6 non si da egli stesso la morte, ma la incontra con sa-

grifizio di s6 medesimo.
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1-3. Nuove opere venute in luce 4-9. Osservazioni epigrafiche 10. Opi-
nione del signer Gaslan sui Campidogli, che attribuisce alle colonie romane

11. Antichita cristiane figurate.

1. Sylloge inscriptionum latinarwn aevi romanae reipublicae

usque ad C. lulium Caesarem plenissima. Edidit RAPHAEL GARRUC-

cius. Augustae Taurinorum ex r. officina I. B. Paraviae et soc. 1817.

Ua volume in 8 di pagine V-655, con due tavole litografiche.

In questo passato mese di agosto ha avuto termine la stampa
della Sylloge, il cui scopo e i pregi furono largamente dimostrati

in altro articolo di questo nostro periodico. Laonde non occorrera

qui che rinnovarne la memoria, ponendo innanzi breveraente ci6 che

in esso volume si contiene. Dopo il proemio, nel quale si da conto

dell' opera, leggonsi i Prolegomeni i quali riassumono in venti ca-

pitoli le principali questioni di paleograim e di ortografia dell'an-

tica lingua del Lazio: il risultato delle discussioni e quindi esposto

in quaranta canoni: seguono di poi due appendici, Funa sull'origine

del corsivo, 1' altra sulia misura del verso saturnio. L' intera Silloge

con nuovo metodo si divide in due separate sezioni, la numismatica

e 1'epigrafica. La numismatica riunisce tutta la monetazione latina

che porta alcuna epigrafe; la epigraflca tutto ci6 che si e potuto

trovare di scritto in lingua latina e nei dialetti affini su di ogni
altro oggetto, che non siano le monete. II primo pensiero e la prima
cura e stata di purgare la collezione dalle iscrizioni false e dagli

errori dei copisti: cio che 1'Autore ha potuto fare riproducendo i testi

novamente riveduti sugli original! e trascritti.

La parte numismatica rivela lo studio accurate e diuturno di

cercare pei musei di Europa le monete edite ed inedite, forman-

done cosi la piu piena e, pei confronti, piu sicura raccolta. II numero
delle iscrizioni di tutta la Sylloge ascende a 2340, delle quali le

prime 412 appartengono alia numismatica. Questa e fornita eziandio

della descrizione esatta dei tipi, e di brevi note esplicative : il che poi
e anche osservato nel resto dell' Opera, essendosi procurato che non

vi mancasse ci6 che di utile era stato scritto prima dai dotti, special-

mente dai sigg. Federico Ritschl e Teodoro Mommsen, dei quali anche

si notano gli errori di lezione e di interpretazione. Tutte le iscri-

zioni vi sono rappresentate colla propria forma e coi proprii carat-
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teri; il che noa ha esempio firiora. Alia collezione fan seguito 1&

addenda et corrigenda, indispensabili in. ogni opera, ma singolar-

mente in questa la cui stampa si e eseguita essendo lontano 1'Autore,

ed e durata circa cinque anni. Non e percio che siano stati avvertiti

nei corrigenda tutti gli errori, ma solo generalrnente i piu notevoli.

Cosi, per esempio, fin dalla prefazione p. IV e stampato reipublicae

septimuin, invece di reipublicae sexluni
;
al n. 1194 excriptae quae

in luogo di cxcriptaeque ; al n. 1199 HILARD per IIILAR; al n. 1800

ARVAM per AQVAM; al n. 1803 A nel testo invece di M ecc. A tutto

cio riparera la solerzia dello studioso lettore.

2. Storia dell' arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa

scritta dal P. RAFFAEIE GARRUCCI d. C. d. G. e corredata della colle-

zione di tutti i monument! di pittura e scultura incisi in rame su

cinquecento tavole cd illustrati. Prato, ed. G. Guasti. Volume quarto
dell' Opera, terzo dei monumenti, con novanta tavole dal n. 204 al 294

cornprendenti i Musaici descritti e dichiarati.

I musaici che propriamente entrano nei conflni dall'Autore divisati

fanno le prime ottanta tavole; le ultime dieci sono state aggiunte

a motivo della grande utilita che recano col loro confronto, con-

servando esse generalmente i tipi anteriori, e perche e sembrato

utile cornpire 1'emendazione dei disegni scorrettissimi del Ciampini^

i soli che di quei musaici siano dati alia luce. Con questo quarto

volume e anche progredita la stampa del volume primo, che consta

di solo testo diviso in dodici libri, sei di Teorica sei di Storia. La

Teorica comprende la scienza deH'antichita cristiana figurata, e la

Storia gli Annali dei primi otto secoli. Comincerassi tosto la pubbli-

cazione del volume quinto, che e dei Sarcofagi, dopo del quale si dara

la preziosa raccolta della Suppellettile iigurata; e con essa si porra
termine alle cinquecento tavole promesse.

3. Roma sotterranea cristiana del Cornm. G. B. DE Rossi, tomo III,

vol. in fol. di pagg. I-XXV, 152 con atlante di taw. 52 e molti di-

segni intercalati nel testo.

Gli elogi di moda non occorrono dove la pubblica opinione e ben

informata. Gli e percio che annunziamo semplicemente questo terzo

tomo della Roma Sotterranea cristiana, col quale il chiarissimo scrit-

tore pone termine alia descrizione e interpretazione del vasto ci-

mitero di Callisto, condotta con somma diligenza e pari sagacita e

dottrina, Noi ci proponiamo di darne un ragguaglio in apposito ar-

ticolo.

4. II Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma
nel primo f.iscicolo di quest' anno, gennaio-giugno 1811, ci reca una
serie d'iscrizioni trascritte e annotate dal signer R. Lanciani, le quali

se non furono pubblicate prima fra le scelte, cio avvenne perche giu-
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dicate di minore importanza. Da questo novero noi stimiamo che se ne

possono estrarre tre, le quali meritano un particolare commentario.

La prima a pagina 11, e 1'epigrafe dipinta in rosso nel collo di

uiranfora di forma svelta ed elegante, trovata presso la chiesa di

S. Antonio e dice :

FAL MAS

Q. LVTATIO
C MARIO
COS

Non ci distenderemo a dimostrare 1'u'so antico di scrivere sul collo

e sulla pancia delle anfore il nome del vino e i consoli omonimi

dell'anno in che si riponeva: cio e nota per buoni esempii, e per le

allusioni degli scrittori, fra i quali bastera ricordare Plinio che nel

libro XIV, capo 14, 15, scrive essere stato antichissimo Tuso di serbare

11 vino nelle anfore e potersi provare indubitatamente dal vino ri-

posto 1'anno 633 essendo console Opimio, che percio si ebbe nome

di Opimiano: Apothecas fuisse et diffundi solita vina anno DCXXXIII
urbis apparet indubitato Opimiani mni argumento: e Cicerone

(Brut. 83), che ne cita un eserapio anche piu vetusto, il vinum Ani-

cianum denominate da L. Anicio Gallo stato console 1'hanno 594:

Ut si quis Falerno vino delectetur sed eo nee ita now ut proximis
oss. natwn vel'it, nee rursus ita vetere ut Opimium aut Anicium

cons, quaerat. Un uso d'inscrivere le anfore si antico avrebbe dovuto

contare non pochi esempii nelle numerose anfore che si trovano

dappertutto negli scavi: pur nondimeno noi ne possiamo noverare

assai poche. II Corpus inscriptionum del Ritschl e del Mommsen non
ne ha registrata veruna, ed il Garrucci nella sua Sylloge non ne ha

potuto introdurre piu di una. Vero e che non doveva essere cotesta la

prima, ma fa d'uopo confessare, che i due prelodati epigrafisti, non

si sono avveduti e neanche il Garrucci seppe a tempo che ve n'era una,

gia pubblicata da Henderson (Hist, of ruines, pag. 54) e dall' Ellis,

(Tow by Gallery, I, pag. 153), e che egli vide di poi citata dal lahn

nell' articolo Beriehte der Kb'n. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften,
12 dec. 1856, pag. 198 nota.

Messe aduaque insieme queste tre epigrafi appartenenti ai tempi
della repubblica, appare essere la piu vetusta quella che si conserva

nel Museo britannico: essa proviene dall'antica Leptis, oggi Lebida,
e non altro segna che la coppia dei consoli che e quella del 646 :

L. CASSIO

C. MARIO
COS
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notabile anche perci6, che vi si legge il primo consolato di quel

C. Mario, al cui quarto consolato appartiene la nostra di Roma. Che

se in questa seconda non si trova notato il numero della iterazione

dei fasci, egli e perche nei tempi della repubblica le note dell'iterata

magistratura solevano omettersi. Ma non basto agli antichi di scri-

vere soltanto la nota cronologica, siccome hanno fatto i Leptitani;

essi d'ordinario ebbero in costume di nominare la qualita del vino

riposto, a che allude Petronio nel noto passo (Satyr., cap. 34): Allatae

sunt amphorae vitreae gypsatae, quarum in cervicibus pittacia erant

adfixa cum hoc titulo: FALERNVM OPIMIANVM ANNORVM CENTVM:
dove la leggenda e inscritta sovra un cartello, e il vino si chiama

opimiano, quantunque Opimio preceda di circa ducent'anni 1'epoca

di Petronio: pero ci serve assai bene ammaestrandoci del senso che

si deve dare alle sigle quando son due, la cui prima esprime la

qualita del vino la seconda una specie determinata. L'anfora capenate

porta in testa della epigrafe in una linea AR (in monogr.) CER

(Sylloge, n. 931), le quali due sigle il Garrucci spiega prendendo AR

per iniziale del nome del vino Aroisium cognominato cer, incerto se

Cerrinianum, Cerrelanum o altro soprannome.
Or ecco che tal interpretazione ci e confermata dal riscontro

dell'anfora romana, che al nome di falerno aggiunge Tappellativo

di quella sorta di vino falerno, che denominavasi Mas, il cui senso

e da cercare. A questo modo troviamo il vino di Coo presso il Mi-

nervini denominato Gran, COVM GRAN (Bull. arch, ital 1862, p. 92),

dove anche 1' editore inchina a leggervi il nome di un Granio, quan-

tunque pensi si debba congiungere alle sigle seguenti, OF ROMAE,
e spiegarsi Granii ovvero Graniana o/ficina Romae. II qual dubbio

ci sarebbe forse tolto se avessimo avuto interamente scritta 1'altra

epigrafe, pur pompeiana, ove fu letto dal Falkner TVSCVLA H ON B

OFFICINA SCAV, dove TON se fu bene e interamente trascritto deve

essere un denominativo. Che ai vini si dessero nomi e soprannomi

degli inventori il manifesta oltre ai Potulana ab auctore dicta, ed

ai Maccenatiana memorati da Plinio (H. JV. XIV, 6, 6, T), 1'anfora pom-

peiana che non ha guari ha veduta la luce nella Sylloge pagina261,
dove il vino si appella CLOLIA VET, cioe Clolianum Vetus, a cui e

soggiunto il nome del proprietario che ivi dicesi essere un P. Clodio

Sperato, come I'Arvisium Cer che era posseduto da un C. Pometino.

Se i vini furono denominati dai terreni, ovvero dagli autori, non si

potra sapere come si debba spiegare F epigrafe dipinta a color nero

sul collo di un'anfora trovata dal Garrucci a Roma dove si legge
PTM

. La provenienza dell'anfora ci e dimostrata dal bollo dei
LII AIII

fornaciai, che avevano le officine nella colonia di Atri picena; ed ora
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e un Giunio Quinto IVNI . QVINTI ||
COL . HADR (Bull Municip.

rom. pag. 41), ora un Fannio Forte, o Fortunate FAN FORT
||
COL

HAOR (cf. CANFOR ||
COL HADKTnel citato Bullettino municipale,1875,

pag. 218) letto sull'anfora inscritta CIM, e che dal Garrucci fu cre-

duto una volta fosse nome di Fanum Fortunae, mancando il confronto,

che ora abbiamo, del Giulio Quinto, che dimostra quel Fan Fort essere

invece il nome del fabbricante, come il luni Quinti.

II Cluverio (Ital. ant. pag. 1172) trascrivendo un passo di Silio

Italico (L. VII, v. 207 segg.) annoto parergli che quel poeta aveva

preso il Falerno e il Massico per sinonimi di un sol vino, perche il

campo Falerno confinava col monte Massico: Fdlernum mnum keic

cum Massico pro uno eodemque accepisse mdelur, scilicet, quia fa-

lernus ager Massico monti erat conterminus. Noi non sappiamo che

questi due vini siansi mai tenuti per sinonimi dagli antichi. Potrebbe

invece credersi che siansi commisti per far nascere un terzo vino

detto Falerno-Massico. La cosa non e improbabile, stante che e noto

che gli antichi usarono tali mescolanze, onde Orazio (Satyr. I, x, 24)

adduce a confronto di due lingue la latina e la greca che mescolata

insieme per chi parla o scrive rende il linguaggio piu soave, I'esempio

del vino di Scio mescolato al Falerno :

. . . . At sermo lingua concinnus utraque

Suavior, ut chio nota si commixta falerni est.

A noi dunque pare che niente si opponga a chi voglia interpretare il

FAL MAS perFalernum Massicum. Quanto alia data del 652 ricordiamo

che quest'anno, essendo Mario console la quarta volta, disfece i Teutoni

e gli Ambroni presso di Aix in Provenza, e nel seguente anno, essendo

console la quinta volta, opero la totale sconfitta dei Cimbri nei campi

Raudii, e dell'uno e dell'altro felice combattimento meno doppio
trionfo.

5. Nel medesimo Bullettino il sig. B. L. a pagina 57 numeri 131, 132

trascrive due epigrafi da due antichi pesi di bigio trovati negli sterri

per la via nazionale nel febbraio 1877 e son queste:

EX -AD EX - AD
III II

ARIIC ARIIC

Poche iscrizioni hanno tuttavia, come queste dei pesi, tanta in-

certezza di significato, la cui formola, se togliamo di mezzo il numero
delle once, e Ex ad ariic, che viene ora a porsi dal lato all'altra

formola EX AD CAST cosi scritta in lettere d'argento su di un

peso di once sei che si conserva nel Kircheriano (GARRUCCI presso

i, Ann. di Numism. pagg. 202, 203), e conferma la lezione su
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di un altro peso veduta deal Fabretti (Iscr. Dom. pag. 521, n. 314), e

a torto riputata mal trascritta dal sig. Carmelo Mancini. Questa for-

molci si legge anche abbreviata di una "iettera, posto un E in vece di

EX, come in un'oncia pure del Kircheriano: BAD CAST, in lettere d'ar-

gento; ora manca del T. come nella mezza, libbra edita dal sig.Henzen

(Or. Henz. 7319, in lettere d'argento: EX - AD // CAS, che egualmente
conferma il sestante gruteriano. Vi e anche esempio di sole quattro

lettere, su di un peso di tre once della citata collezione Rircheriana:

BAGA in lettere d'argento, e il Marini uno ne cita nelle Iscr. Alb.

pagina 46, che ne ebbe cinque: EADCA, al quale pare si accosti quello

che da lo Scaligero, se ha ben letto (De re numm. in Thes. Gron.

torn. IX, col. 1525 c) EXADSA, che conta sei lettere. Quanto alia in-

terpretazione, a parte lo Scaligero che spiega Exayium, correggendo
la lezione della epigrafe, al Fabretti parve che legger si dovesse

Exactum ad Castoris, ricordando il luogo di Giovenale (Sat. XIX, 260):

ad viyilem ponendi Castora nummi, cioe ad templum Castoris, come

spiega lo scoliaste. La quale interpretazione e generalmente oggi
tenuta per buona dai moderni, se non che ii Marini se ne diparte,

suggerendo quest' altra (Lcit.): E(xactum) A(uctoritate) D(ecii) C(aeci-

nae) A(lbini): ma egli non avverte che in tal caso era indispensabile
che vi fosse nominata la dignita colle sigle PR VRB (praefecti Urbis).

Or questa sentenza del Marini mostrasi assolutamente falsa anche pel

confronto delie altre iscrizioni, nelle quali si hanno le lettere S e ST

dopo 1'ultimo A, che non vi possono legare in verun modo col nome di

Albino. Ultimamente il sig. Carmelo Mancini e venuto, ignorandolo,

nella opinione predetta appoggiandosi ad una iscrizione cosi riferita

nel Grevio (Th. Ant. Rom. XI, col. 1614) proveniente da Luca Peto :

EX AVC D // CAS; la quale offre, die' egli, la spiegazione di tutte:

Ex auctoritate Decimi CassiL Ma il Mancini per sostenere questa

sentenza, oltre ad avere ammessa senza esame uria epigrafe corrotta,

si e veduto astretto a condannare come malamente lette tutte quelle

che alia sua spiegazione si oppongono, e condanna pero il Fabretti

che lesse CAST, lezione certissima, siccome dimostra 1' esempio al-

legato di sopra del Rircheriano. Ne poi pud valere la ragione da

lui allegata (Giornale deyli scam di Pompei, pag. 196) che il con-

trollo dei pesi e delle misure operavasi in Campidoglio e non poteva

aver luogo nel tempio di Castore destinato al culto : perche noi

abbiamo certezza che nel tempio di Opi serbavansi egualmente cam-

pioni di pesi, di che fan fede i due pesi, 1'uno di due libbre 1' altro di

cinque, editi dal Morcelli (de stylo, 1,
n. 326) e conservati nel Rirche-

riano, i quali portano scritto in lettere d'argento TEMPL OPIS AVG.

Ii Fabretti e quei che lo seguono non ispiegano TEX di loro cer-

vello, ma si servono dei confront!, dove si legge per disteso EXACTA
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{statera), ovvero PONDER EXACT.; il primo in due stadere erco-

lanesi, il secondo in un peso di cento libbre trovato nel luogo me-
desimo. La seconda voce AD seguita da CAST deve additare il luogo,

nel quale erano i campioni dei pesi e delle misure, che nella iscri-

zione di una delle due stadere ercolanesi e nei marmi sono significate

come esistenti nel Campidoglio, IN CAPITOZio.

Nella inferior parte del Campidoglio era inoltre 1'erario di Sa-

turno e ad essa congiunta la cella, o tempio di Opi. Nel Campidoglio

ancora, ma dalla parte meridionale dell'arce capitolina, era il tempio
di Giunone Moneta, che serviva di oilicina monetaria, nei quali luoghi
non poterono mancare i pesi e le misure legali, e neanche nel tempio
di Castore e Polluce, dove si conservava il denaro in arche di bronzo,
dacche i ladri le spogliarono quando erano nel tempio di Marte Ul-

tore, che dava nome al forum Martis (Schol. IUVEN. Sat. XIII, 261):

Antea solebant areas aeratas facere et ibi mitt&re pecuniam suam
senatores et sic in foro Martis ponere Verum per noctem a furibus

expoliatae sunt arcae et coeperunt ex eo ad templum Castoris po-
nere. Assicurato il senso delie due prime sigle passiamo alia linea

terza, dove i due pesi romani, secondo R. Lanciani, leggono ARIIC,
la cui rassomiglianza con la leggenda ARTIC di una delle statere

Ercolanesi, come la lesse Mons. Rossini, e notevolissima, dandoci una

inaspettata conferma contro il Mommsen (Jnscr. neap. lat. 6303, 2),

che lascia incerto se ivi si debba leggere AI
||
TIC ovvero N - TIC,

al qual seconda lezione preferisce il sig. Henzen (Or. 1311). Noi non

abbiamo agio di esaminare il monumento originale, e pero ci dobbiamo

astenere dal porre innanzi il nostro avviso. Coloro che il possono ve-

drannose il T sia piuttosto nella statera ercolanese una linea numerica

non bene estesa lino alia seconda unita, di modo che il II ercolanese

equivaglia al II dei due pesi romani. Tolti quest! due dubbii si potra

procedere ad un parere che ora ci sembra immature.

6. Una terza iscrizione posta alia pagina 1 numero 5 ci pare che

abbia qualche importanza: essa si riferisce al sodalizio dei Calca-

rienses, ossia degli addetti al servizio delle calcare, dei quali fassi anche

menzione nel codice Teodosiano (c. XII, 1, c. 31 de decurion.). E una

base trovata nelle escavazioni del monte della Giustizia e dice cosi:

IVLIVS PAPPARIO - ET - ALF1VS - MAXI
MVS SODALIBVS CALCARESIB^S
D-D EX VOTO

Lasciamo di notare la soppressione delFi e dell'n in catcaresibus,

per dir qualche parola del nuovo vocabolo Pappario. Esso e un di-

niinutivo maschile del quale non sospetto il Lobeck quando affer-

mava della terminazione /*? di TaanrAf (Paral pag. 494), che la forza

Strie X, vol. IV, fase. 656 14 11 ottobrc 1877
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e il significato diminutive si trovava non nella desinenza ma bensl

nel significato: apparet hypocorismum non in terminatione inesse

sed in ipsa voce. Pero questo diminutive maschile in no, non fu,

quantunque assai di rado appropriate agli uomini, se non con certa

intenzione di tassarne il costume, di che ci fa fede presso i Greci

il soprannome Netwaftor, e presso i Latini non fu diversamente un tale

chiamato Latario, come si puo riscontrare nei Graffiti di Pompei

(pag. 62), essendo assai notevole la glosa di Esichio messa a con-

fronto dell' identico epiteto, che si da al Latarione pompeiano.
7. Alia pagina 9 num. 8 si trova dal Lanciani messo in luce un

frammento di lastra di rosso antico con iscrizione greca giudaica.

L'editore il da a per inedito e di provegnenza incerta. Ma esso pro-

viene dal cirnitero ebraico di vigna Randanini e fu pubblicato supplito e

spiegato dal Garrucci (Dissertazioni archeologiche di vario argomento,

vol. II, pag. 118) per Appendice alle molte e molte gia pubblicate

prima (Cimitero degli antichi Ebrei di Vigna Randanini, Roma 1862).

Nota inoltre che la prima lettera dimezzata non e avanzo di o ma
si di un

,
e cio basti.

8. L' iscrizione che diamo qui corretta fu copiata e data alle stampe

dal ch. Henzen fin dal 1869 nel Bullettino delF Istituto, pag. 136;

la poniamo qui secondo la lezione del Garrucci.

D M
AYR - COMAM
VS MIL LEG PART

SEVER AYR . VICTOR
PILIO DVLCISSIM

QVI - VIXIT ANN'S

QVATTVOR
MENSES VIIII

B - M FECIT

II ch. Henzen ha copiato nel secondo verso COMA8/IVS, cognome
che pur troppo ricorda la COMASIA, di un vetro falso ( Vetri, pag.229, 5)

tenuto dal Buonarruoti per genuino. La vera lezione e COMAN/VS
che rappella la citta di Comana del Ponto, donde deriva anche il

COIANANVS dato dal Garrucci nella Sylloge num. 1669. Maggiore e

pero lo sbaglio di lettura nel verso quarto. Legge egli VER che

non ispiega ;
e veramente non ci sembra parmi si possa spiegare attese

le parole precedenti e susseguenti. Imperocche AVR VICTOR e il figlio

di AVR COMANVS ne gli puo competere come parte di nomenclatura

il D - VER: per converse la LEG PART che precede, delia quale

questo Aurelio Comano si dichiara milite, reclama il proprio sopran-

nome di Severiana accordato ad essa e alle due sorelle, cioe alle



ARCHEOLOGIA 211

tre legioni Partiche, dal suo iristitutore Settimio Severo. Nella lapida

e stato omesso il numero della legione, ma noi possiamo supplirlo,

e sara la seconda delle tre memorate, della quale sappiamo per altri

marmi che stanzio nel Castro Albano. Questa legione di poi ottenne

altri soprannomi di onore, dei quali il Garrucci ha parlato nei Marmi

di Fabrateria Vetere, Roma 1868, pag. 25 seg. Essi furono P. F-F- AE-

TERNA, doe Pia Fidelis Felix Aeterna.

Finalmente si dovra emendare, perche la copia sia del tutto cor-

retta, il FECIT posto dal ch. Henzen invece del FIICIT del marmo.

Della paleografia di questi due ii equivalent! alPE si e fatto uso

dallo scrittore del marmo una sola volta.

9. E poiche siamo a Castel Gandolfo non sara discaro dar meglio
trascritta 1'epigrafe gia divulgata dal Volpi e riprodotta dal Riccy

(Mem. Stor. di Alba longa, Roma 1187, pag. 164, XXVI) che riprende

il suo antecessore per avere posto VIBO in luogo di VIRO. Invero

a noi par questo un errore di stampa, non essendo credibile che il

Volpi non vedesse che restava cosi escluso il marito di Precilia, che

pur 1'aveva posto in capo ai partecipanti al monumento di famiglia.

II Riccy sbaglia apponendo i punti in fine dei versi 1, 3, 4, 6, Pi basso

alia linea 3 e il dittongo a Precilia. Ecco la copia dal Garrucci tra-

scritta ove la vide il Riccy, nella villa dell' Ecc. Pr. D. Errico Bar-

berini. Essa e scolpita con bei caratteri in peperino e chiusa in

cornice sulla quale e stato scritto P ultimo verso.

M - ANTISTI - M - F FAB
M ANTISTI - M F - F.

SATVRNINl
PRECILIA - Q - F TERTIA . FECIT

SIBI VIRO - FILIO - LIBERTIS

LIBERTABVS SVEIS

Giovera notare il doppio F che si e adoperato a fin di designare

un figlio omonimo al padre, di che non sono molto rari nei marmi

gli esempii, e alcuni ne furono da noi allegati in uno dei fascicoli

precedenti.

10. II sig. Augusto Castan (Revue Archeol Juin 1811, pag. 314)

allegando varii argomenti che dimostrano Pantica Vesontio, oggi

Besanzone, essere stata colonia romana, dice che il Campidoglio, del

quale afferma aver riconosciuti gli avanzi, ne fa sicura prova, perche

egli ha dimostrato altrove (Le Capitole de Vesontio et les Capitoles pro-

mnciaux du mont remain) che les Capitoles 6taient exclusivement

re'senes aux villes ayant la qualite coloniale. E verissimo, che le

colonie di frequente si adornavano di edifizii pubblici alia maniera
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di Roma; di che fan fede i loro anfiteatri, i teatri e anche i Capitolii : ma
non ci sembra provato, che i Campidogli fossero esclusivamente riser-

vati alle citta aventi laqualita coloniale. Tal e la tesi che il sig. Castan

dice aver sostenuta in un suo lavoro, e vi ritoraa ora nella Revue.

Noi possiamo a modo di esempio opporgli Marruvio sul Fucino, che

fu sempre municipio e tale si appella, e tale si mostra dal collegio

dei quattro, che lo governano, e nondimeno esso ebbe un Campidoglio
del quale fanno menzione i quattroviri quinquennali Ottavio e Cervario

in una lapida dal Garrucci veduta in Pescina (Moras. 1, n. I: 5501)

e trascritta. Essi dicono di aver dato in appalto la rifazione della via

di dietro al Campidoglio e di averne approvato il lavoro. Parimente

nelPantico Histonium, che oggi si chiama Vasto, stato ancor esso

municipio e governato dal collegio dei quattro, si trova tuttora una

pietra nella quale si legge che Fabio Massimo (preside della pro-

vincia) ha restaurato il Campidoglio di questa citta (Cf. MOMMS. I. n.

I 5242): le porremo accanto 1'una all'altra, perche servano d'istru-

zione.

. . OCTAVIVS LAENAS
A PLTOLIVi

.. CERVARIVSP F .

I1II . VIR. QV1NQ iBIVSMAXBf

VIAM POST - CAPITOLIN V . C
SIL1CE STERNEND -D-D
LOCARVNT - IDEMQ - PROBA...

11. Questo medesimo fascicolo della Revue ci ha recato un ar-

ticolo scritto da Odessa dai sig. KondakofF, dove e una universita,

ed egli probabiimente vi fara da professore. nel quale si argomenta
di gittar nuova luce sulle porte istoriate di santa Sabina in Roma.

Considerando che oggi qua e la si vedono apparire lavori sull'an-

tichita figarata cristiana, e che sarebbe utile il fame insieme una

rivista, abbiamo deliberato di porla ad esame : il che faremo in uno

dei fascicoli di questo nostro periodico. Ivi tratteremo delle basi che

fa d'uopo aver posto per procedere sicuri o alrnen cauti in dare le-

interpretazioni.
*

* Avevamo preparato un articolo sull'opuscolo del eh. MARIANO ARMELLINI,

inlitolato: Scoperta della cripta di santa Em&renziana, e di una memoria

relativa alia catttedra di san Pietro nel cimilero Ostriano. Ma, essendo man-

cato lo spazio, siamo coslrelti rimaridarlo ad altro quaderno.
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Ftreitze, 10 oltobre 1811

I.

ROMA (Nostra corrispondenza) Causa di leso frammassone presso il tribu-

nals di Chiavari: Se i non frammassoni abbianq dirillo di escludere i sos-

peiti di ijiassoneria dal numero dei loro giudici e giurathSe un frammas-
sone possa giuslamente lagnarsi di esser detlo nemico di Dio e di ogni
aulorita : Recenlissimo Catccliismo massonico corboftanoaduso delle Loqcje
clandestine dimqstranle che i Buoni Fratelli Cugini sono nemici di Dio
e di ogni aulorita: Se il cosi delto Sacerdozio e la cosi delta Missions
della stampa anche caltolica non Pobblighino, anche secondo il Codice pe-
nale, a rivelare i frammassoni come nemici di Dio e di ogni autorita.

Un savio e ben informato corrispondente di Chiavari, nella Li-

garia orientale, scrisse all' Unita Cattolica dei 30 settembre scorso

che: (( Lunedi scorso 24 del corrente settembre, innanzi al tribunale

correzionale di questa citta (di Chiavari) ebbe luogo un dibatti-

mento clamoroso. Antonio Solari, gia gerente dell' Ape Liyure,
valoroso periodico cattolico chiavarese, era chiamato a difendersi

a dall'accusa del delitto di diffamazione per avere, a mezzo di stam-

pati (nel n // del detto giornale, pubblicato in Chiavari il giorno

20 maggio 1811) irnputato I'Avvocato Girolamo Ginocchio, siccome

ascritto alia Selta Massonica, di essere nemico di Dio e di ogni
(( aulorita: fatli questi che, se sussistessero, lo esporrebbero all'odio

{( ed al disprezzo dei suoi concittadini. L'avvocato Girolamo Ginoc-,

chio, costituitosi parte civile, ed assistito dall'Avvocato Berio di

Genova (il quale dee essere quello stesso Berio che, nella recente

assemblea massonica tenutasi lo scorso giugno in Roma, fu no-

minato membro del Consiglio dell'Ordine massonico in&ieme coi

(( FF.\ Bacci, Fabrelti Tetrusco, Mauro Macchi, colui che ha sempre
ff da finire la Storia del Parlamento subalpino del Brofferio

;
Satta-

Music, Provenzal, Minati, Sisca, uno dei pochi preti che ancora

a restano alia massoneria italiana
; Lemmi, Dobelli, il successore di

Sonzogno; Greco- Cassia. Pianciani, il notturno demolitore dei colon-

a nini; Finocckiaro Aprile, redattore dell' Umanitario, defunto giornale

massonico siculo
; Borgiotti, Pini, Camere, Muller, Marani, Serra-

a Caracciolo, impiegato di quel governo che, non egli. ma la masso-

neria vuole distruggere ; Silvagni gia soldato del Papa ; Etia, Eon-

lenovesi, Calderone-Calzianni, Gatti, Hasponi, ex prefetto di Palermo,

morto recentemente in Ravenna, capo della Loggia rnassonica Dante

(( Allighieri di Ravenna; AnloneUi, Chiossone, uno dei massoni genovesi

che nell'Assemblea ultima vollero ed ottennero che non si stampasse
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a piu, d'ora innanzi, nessun nome proprio dei frati massoni, Corrad,

Mussi, Avezzana e Faranda) ammise di appartenere da venti anni

o alia Loggia massonica (Oriente Ligure) di Chiavari: ma neg6 di es-

sere nemico di Dio e di ogni autorita e chiese un' indennita di lire

a cinquemila. II Pubblico Ministero conchiuse per la condanna del-

ft 1'imputato ad un mese di carcere e lire seicento di multa. La difesa

rappresentata dagli Avvocati Prof. Leverone di Genova, Arata di

Chiavari e Caucino di Torino, sostenne che il fatto querelato non

costituiva diffamazione, ne ingiuria; ed insistette per 1'assolutoria

a del Solari. Questi par!6 1' ultimo: fece assennate osservazioni e mo-

stro di non essere un gerente come tutti (quasi) gli altri gerenti

dei giornali. Dopo un dibattimento di cinque ore, il tribunale di

Chiavari diede sentenza con cui, esclusa la diffamazione, ritenne il

reato d' ingiuria e condanno il cessato gerente dell'Ape Ligure
alia pena del carcere per giorni sei ed alia multa di lire cen-

o tocinquanta. Sappiamo che il Solari non si e acquietato a questa
a decisione

;
e siccome la questione e abbastanza grave ed interessa

a da vicino tutti quanti ia Italia professano la religione cattolica e

danno valore alle replicate censure pronunciate dai Romani Pon-

K tefici contro la setta massonica, renderemo conto a suo tempo del

nuovo dibattimento e del giudicato che sara poi per emanare la

Corte di Appello di Genova. B

La questione, come dice benissimo il savio corrispondente di Chia-

vari, u e abbastanza grave. E poiche e questa la prima volta (per

quanto mi consta) che un frammassone confesso e notorio si lagna, in

Italia, dinanzi ai tribunal! di essere detto quello che ogni vero fram-

massone sa di dover essere secondo le norme e le regole della Setta

massoaica, e ben naturale che si colga qui Fopportuna occasione di

esporre sopra questo caso alcune osservazioni.

E prima di tutto, si potrebbe proporre una questione pregiudi-

ziale ossia preambola: cioe se, quando si tratta di una causa ver-

tente tra un notorio e confesso frate massone ed un notorio non

frammassone ed anzi cattolico, questi non abbia il diritto naturale

di escludere dal numero dei suoi giudici tutti coloro dei quali si

possa forse sospettare che sono anche loro frati massoni e percio

obbligati dai loro giuramenti, sotto pena, talvolta, anche della vita,

di favorire sempre il fratello a danno del prof'ano. II quale strettis-

simo dovere di preferire sempre il fratello ^.al non fratello profano,

viene intimato ad ogni massoncino, anche Apprendista di primo grado,

nel discorso che gli tiene il Venerabile nelPatto della sua prima ini-

ziazione: II Massone (vedi a pag. 24 il Clavel ristampato recentemente

nel 1873 in Napoli da Carlo Sperandio ad uso esclusivo e segreto

dei massoni italiani) il Massone dovendo scegliere tra un profano
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ed un suo fratello che si trovino in una sciagura, o corrano qualche

(( pericolo, e in preferenza al Massone che deve apprestare il suo

a aiuto. E poco dopo: II legame massonico vi fa un dovere di

usare tutta la vostra influenza personale, o quella dei vostri amici,

per giungere a scemare il rigore della pena in cui sarebbe incorso

il vostro fratello. Che se questa crirainosa preferenza pel fratello

contro il profano si dee, percio, sempre presumere nel giudice o nel

giurato frammassone, anche nelle cause in cui non e direttamente

in causa la stessa framraassoneria, figuriamoci poi nelle cause, come

questa che ora si agita tra il frammassone Ginocchio ed il cattolico

Solari, nella quale e direttamente in causa la stessa frammassone-

ria. Chi e infatti cosi semplice ed ingenuo il quale non intenda che

in simili cause il giudice ed il giurato frammassone giudicano

evidentemente in causa propria contro ogni legge, ogni ragione

ed ogni diritto? Ne si intende con questo di insinuare verun so-

spetto sopra le rispettabili persone, le quali o gia giudicarono in

Chiavari o giudicheranno in Genova, in causa di frammassoneria,

tra un frammassone ed un non frammassone. Che anzi, quanto a me,

10 mi professo perfino certissimo della incorrotta eloquenza del

Pubblico Ministero di Chiavari; il quale (come consta dalia pena da

lui richiesta ma non ottenuta contro il Solari) voile vedere nelle

parole incriminate, non solo 1'ingiuria, ma anche la diffamazione.

Nel che egli fu giustamente condannato dalla saviezza del tribunale;

11 quale, nella censura inflitta per istampa ad un frammassone di

essere, come tale, neniico di Dio e di ogni autorita, non pote giu-

stamente vedere che quello che vi era; cioe, non gia fatti delermi-

nati i quail, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedi-

mento ecc., secondo 1' articolo 510 del Codice penale : nel che consiste

la diffamazione; ma soltanto, od al piu, un' espressione oltraggiosa,

che non contiene I' imputazione di alcun fatto precise, secondo 1' ar-

ticolo 512: nel che consiste la semplice ingiuria. Posta dunque, o

almeno supposta, nel caso presente, tutta la possibile incorruttibilita

dei giulici, cio nonostante, siccome la frammassoneria e percio la

corruttibilita dei giudici, specialmente in causa di massoneria (che

astrattamente parlando e sempre possibile se non altro nella mente

degli interessati) non fu legalmente esciusa, neanche in questo caso

finora inaudito, per quanto io credo, nei tribunali italiani; non si

vede perche* per il bene comune di tutti (ed anche degli stessi giu-

dici di Chiavari che anche loro possono quandochessia trovarsi nel

caso dei Solari) non si dovrebbe rischiarare una buona volta questa

quistione: cioe se posta 1'esistenza in Italia della Gamorra, della

Mafia e della Frammassoneria, siccome si escluderebbe certamente

da giudice, in causa di Mafia o di Camorra, un mafioso o camorrista,
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od anche un semplice sospetto o sospettabilc, specialmente in.

a causa verfcente tra un mafioso o camorrista ed un neraico della

K Mafia e della Camorra; cosi e molto piu gli imputati o litigant!

non frammassoni non abbiano 1' evidente diritto di ricusare per
o loro giudici o giurati tutti coloro del quali si possa sospettare
che siano aderenti alia Massoneria, specialmento neile cause (come

quella tra il Ginocchio ed il Solari) in cui si tratta appunto della

a stessa Framrnassoneria; e nelle quali, per conseguenza, i giudici

o giurati frammassoni giudicherebbero evidentemente in causa

propria contro il loro nemico, secondo che non si dice che sia

accaduto a Ghiavari o debba accadere in appello a Geneva, ma e

a almeno possibile che sia potato o possa accadere quandochessia.
E non vale Fopporre che nessuno dee presumersi cattivo se noa

e provato tale, e che nessuno puo essere forzato a fornire la prova

negativa. Giacche, in primo luogo, quanto ai fraramassoni notorii e

confessi come tali, e evidente, che per escluderli da giudici o giu-

rati in cause speciahnente massoniche vertenti tra cristiani e fram-

massoni, la prova e bella e compiuta nella stessa loro massonica

notorieta e confessione. E cosi, per esempio, 1'avvocato Ginocchio

di Chiavari, che si e confessato massone da venti anni (ne poteva ne-

garlo perche il suo nome ed indirizzo sono stampati in piu elenchi

ujficiali del Grand' Oriente ed anche nel recentissimo pubblicato a

pag. 41o e seguenti del vol. 2 di questa serie) se fosse chiamato a

sedere come giudice o giurato in una causa fra un massone ed un

non massone, sarebbe egli stesso, ccrtamente, nella sua delicatezza,

il primo a rinunziare a quell' uilizio
;
e se non vi rinunziasse da se,

potrebbe e dovrebbe esserne escluso. E lo stesso si dica di tutti gli

altri frammassoni confessi o notorii dei grandi e piccoli Orienti di

Italia, dei quali la sola Civilta Cattolica ha ormai compilato un dizio-

nario noa inutile a consul tarsi. E quando la giustizia italiana ed il suo

moderno rappresentante Stanislao Mancini desiderassero, per loro uso

private, un elenco anche piu copioso di frammassoni da escludere

da giudici o giurati nelle cause specialmente di massoneria tra

frammassoni e cattolici, non sarebbe difficile il compiacerli. Benche

sarebbe anche piu facile a loro il servirsi da se stessi; sia perche

non e temerario ii credere che lo stesso Mancini e una delle illu-

strazioni della massoneria italiana; sia perche, in caso che egli

mancasse di questa luce propria, potrebbe facilmente accendere il

suo moccoletto a quello di parecchi suoi colleghi di Ministero, di

professione e di vita; sia inline perche, in ogni caso, il Grande

Orieate di Roma si farebbe certamente un dovere, quando ne fosse

richiesto, di spalancare alia giustizia, per amor della giustizia, i saoi

archivii piu segreti; se pure non se li e gia lasciati rubare anche
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lui, come tanti altri Grand! e Piccoli Orient! antichi e modern!. Ma,

in tal caso, molto probabile, nulla sarebbe piu facile che d'ottenere

subito dall' obbedienza cieca delle Logge un nuovo elenco esatto dei

fratelli massoni di tutta Italia. II quale dovrebbe essere sempre

esposto pubblicamente nelle cancellerie dei tribunal* per norma de

rei, dei litiganti e degli avvocati. Lo Stato, che ha tanti diritti. anche

di nuovo acquisto (come per esempio quello di fare! la scuola ob-

bligatoria) ? potrebbe anche facilmente servirsi del vecchio suo diritto

di conoscere i membri di una setta che si pretende cosi influente; ed

ordinare percio perquisizioni inaspettate ncgli archivii delle Logge,
verificando cosi 1'esattezza del registri statistic! che gli fossero co-

municati dal Grand' Oriente. Nulla osterebbe poi che, in caso di

sospetto e per toglierne perfmo Fombra, si concedesse ai rei e

litiganti non massoni il diritto d! deferire ai giudici e giurati il

giuramento di non appartenere alia frammassoneria. Ne si puo

supporre si matricolato rnassone il quale osasse, in tal caso, di sper-

giurare si solennemente e con si facile pericolo di essere presto sco*

perto per quello che egli e, con certezza di pena criminale. Insomma
vede ognuno che non mancano, a chi li voglia cercare, i mezzi fa-

cilissimi ed opportuni di espellere dalle venerate aule della giustizia

italiana quasi tutto cio che, sotto questo rispetto massonico, puo offu-

scare nelle menti del pubblico cristiano e non massone Fidea del-

F incorruttibilita e della scrupolosa distribuzione dell' unicuique
suum.

Qualche inassoncino ingeauo opporra, forse, a tutto questo che, per
rendere con verita. unicuique suum, bisognerebbe concedere anche

ai frani massoni lo stesso diritto di escludere da loro giudici e giu-

rati i non frainmassoni, e specialmente i cattolic! che si possono ed

anzi si debbono credere nemicissimi della frammassoneria. Ma questa

sarebbe una sciocchezza. Giacche ha bensi il diritto la societa in ge-

nerale di sopravvegliare una setta segreta che vive sottoterra come

le talpe e forma uno Status in Statu, composto di minatori sotter-

ranei sempre occupati a scalzare le fondamenta e le basi social!,

civili e religiose. Della quale setta, benche in essa vivano, anche da

venti aniii, molti massoncini ingenui, come Favvocato Ginocchio ed

altri assai incapacissimi, per bonta naturale, di capire quello che e,

vuoie e fa la massoneria; si puo pero ed anzi si dee dire in gene-

rale quello che sempre la Chiesa cattolica nostra madre e maestra,

e spessissime volte gli stessi Stati e Govern! civili prommziarono e

definirono colle loro aperte scomuniche e condanne. E per recare

un solo dei tanti evident! test! coi quali la Chiesa condanno la mas-

soneria, ecco il recentissimo Breve dei 1 gennaio 1815 (noto ai fram-

massorii: giacche si trova riferito anche nel numero dei 1 aprile 1815
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della Vcrite giornale massonico clandestine di Svizzera), nel quale

Pio IX, scrivendo all' Associazione riparatrice della SS. Trinita in

Francia, dice in termini che a la frammassoneria facendo deH'uomo

un Dio, nega con ci6 stesso ogni autorita divina ed umana:
definendo appunto quello che disse il Solari di Chiavari, cioe che essa

e nemica di Dio e di ogni autorita. Spetta dunque alia societa in

generale di sorvegliare unatale pessima setta; ma, per converse, non

ispetta ad una setta segreta, ne a qualsiasi societa privata e particolare,

di sopravvegliare la societa in generale come pretende fare la fram-

massoneria. Essa dovrebbe contentarsi di essere, come pur troppo lo e,

ed anche troppo, tollerata e lasciata vivere, se non anzi segretamente
favorita e protetta, da molti Stati e Governi presenti, ai quali essa, per

gratitudine, prepara la mina e la ruina come ai precedenti, promo-
vendo Tanarchia internazionale dove si vive in repubblica, la repub-
blica dove si vive in monarchia costituzionale, la costituzione dove

si vive in monarchia assoluta, sempre tendendo al progresso, cioe al

peggio, non mai essendo contenta di nessuna concessione e chiedendo

sempre di piu fmche non sia essa sola a vivere e governare. Dovrebbe,

dico, la massoneria essere contenta di questa tacita tolleranza, che

ancora le si concede in tanti Stati, benche ogni giorno vengano fuori

nuovi documenti e fatti che ne dimostrano la maligna ed iniqua natura:

e non pretendere ancora, non solo di non essere sopravvegliata essa

medesima, ma di sopravvegliare ancora essa medesima la societa, a

cui soltanto spetta la tutela di se medesima contro le sette segrete.

Non hanno dunque i frammassoni verun diritto di escludere da loro

giudici o giurati coloro cui la propria legge e coscienza impone la giu-

stizia per tutti. Laddove, invece, la massoneria ai suoi affigliati impone
di preferire sempre i fratelli a qualsiasi altro profano. Giustamente

dunque si nega ai frammassoni il diritto di giudicare in causa pro-

pria; secondo che evidentemente giudicherebbero ogni qual volta si

trattasse di causa vertente tra frammassoni e profani; e molto piu

quando (come nel caso di Chiavari) si tratta appunto la causa della

stessa massoneria. Col che, come gia accennai, non si difende gia

la causa del Solari o di qualsiasi altro individuo particolare: ma

della societa italiana tutta quanta; potendo facilmente accadere ad

ognuno, in questi tempi in cui tanto si sparla di frammassoneria.

di essere tradotto dinanzi a giudici che, se fossero massoni, sareb-

bero percio stesso almeno terribilmente sospetti di giurata ingiu-

stizia contro ogni profano, specialmente se fedele cristiano. Lo sap-

piamo che, dei frammassoni in particolare, non solo secondo la

legalita, ma anche secondo la giustizia, o almeno secondo la pru-

denza, non si puo e non si dee credere o almeno dire male, anche

perche la cotidiana esperienza insegna che 1'anima naturalmente
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cristiana di molti massoncini vince le leggi e i domrai massonici.

Ma se io posso facilmente acquietarmi fin d'ora alia limpidita del

giudizio di un Garibaldi, di un Anghera, di un Mazzoni, di un Bacci,

di un Sisca, di un Ginocchio e di qualsiasi altro piu autentico mas-

sone e massoncino d'ltalia, chiamato a giudicare pro tribunali della

scrupolosa esattezza delle mie corrispondenze sopra la setta masso-

nica, questo non prova che tutti gli altri italiani non massoni debbano

avere la stessa mia fiducia nella giustizia massonica. La fiducia non

si comanda. E poi qui non e punto questione di fiducia della Camera
in Minghetti od in Nicotera, Qui si tratta di cosa seria, che inte-

ressa quanti siamo in Italia non frammassoni, giudicabili da fram-

massoni anche in causa di frammassoneria.

Ed esposte cosi, o piuttosto adombrate, le ragioni per le quali

sembra ora piu che mai necessaria in Italia quella esatta e pubblica
statistica dei frammassoni di cui gia vi scrissi altre volte (senza la

quale statistica noi siamo sempre in pericolo di affldar la farina al

can che lecca la cenere); toccherd ora del caso particolare di Chiavari,

nel quale, come e noto, si tratta di sapere se colui che stampa di un

massone notorio e confesso, che egli e nemico di Dio e di ogni autorita,

sia per questo reo di espressione ingiuriosa, di parola di disprezzo e

d'invettiva. II tribunale di Chiavari decise che si. E, parlando in. ge-

nerale, non si puo negare che non sia espressione ingiuriosa il dire di

un determinato individuo che egli e nemico di Dio e di ogni autorita.

Ma se quest' individuo e un frammassone, sara egli lo stesso? Questo

e il punto che bisogna acu tangere. Or che cosa e un frammassone?

Egli e uno che si professa membro di una societa scomunicata, che ha

certe leggi e certe dottrine sue particolari diverse ed anzi opposte a

quelle che abbiamo noi altri profani, e che se ne vanta e crede di es-

sere, in forza di quelle leggi e di quelle dottrine, qualche cosa di di-

verso e di piu di noi altri, i quali, appunto per questo, egli chiama tutti

profani. Or pigliamo 1' esempio dei repubblicani. Si sa che, per ora,

in Italia, non e lecito far voti pubblici per la Repubblica, e molto

meno lavorarvi coi fatti. Bene: io dico dunque, per istampa, ad Alberto

Mario che egli e un repubblicano. Forse che Alberto Mario si oflen-

dera di questo? Forse che egli credera che questa e un' espressione

per lui ingiuriosa, di disprezzo ed invettiva? Forse che egli mi

trarra, per questo, dinanzi al tribunale di Chiavari e vorra cinque

mila lire di danni e d'interessi? Credo di no. Alberto Mario fa pro-

fessione di repubblicaneria: e percio non si offende se io gli dico

che egli e repubblicano. Pure, se ben si guarda, io, legalmente par-

lando, gli ho, col dirlo repubblicano, indirizzata una parola che, se si

volesse sottilmente e legalmente procedere, potrebbe essere causa

tra me e lui di processo per ingiuria pubblica. Si ingiuria, infatti,
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legalmente parlando, ed anzi si diffama, un individuo quando gli si

oppone quello che I'espone all'odio ed al disprezzo altrui e forse atiche,

in certi tribunal!, a procedimento penale. Ora e notorio che, per mol-

tissirai, e ora oggetto di odio e di disprezzo, se non di processo, chi si

professa repubblicano, in paese di monarchia. Ma siccome Alberto

Mario si professa tale, ed anzi se ne vanta, e non e falso ne ipocrita,

ne vuol parere od esser detto monarchico ne a Chiavari ne altrove,

percio non si offende ed anzi va lieto, quando od io od altri credono

alle sue parole, dicendo che egli, e in verita, quello che a parole

professa di essere. Cosi, parirnente, se io dico del Garibaldi che egli si

sforza, invano, di oltraggiare, cotidianamente, nelle sue epistoie, Papi,

Preti, Ministri e quanti gli cadono sotto I'impotente penna, e che

tutto gli si perdona perche egli non e credato responsabile: giacche,

in caso diverse, due carabinieri Favrebbero gia piu volte tradotto

dinanzi ai tribunali come ingiuriatore ed anzi diffamatore di interi

ceti di persone, rispettabili almeno quanto lui, e come seminatore di

odii tra le diverse classi dei cittadini, alcune delle quali egli espone,

ogni giorno, nelle sue epistoie irrespoiisabili, all'odio ed al disprezzo

delle altre; se io dicessi, per istampa, del Garibaldi o del suo Se-

gretario (che dee essere qualche prete spretato o frate sfratato) si-

mili ed anche piu vere cose, e evidente che egli si metterebbe, giu-

stamente, a ridere: e, lungi dal querelarsi, mi ringrazierebbe come

uno dei pochi che leggono e capiscono il suo epistolario, unica re-

liquia del suo passato eroismo dei due mondi. Dico che Garibaldi

mi ringrazierebbe: perche egli non e ipocrita: anzi pare che voglia

passare per come si dice, insolentissimo; ne si ofFende che la gente
dica di lui quello che egli professa pubblicamente di essere. Parimente,

se io dico ad un Mormone che egli e un adultero, ad un Comunista

che egli e un ladro, ad un Carbonaro che egli e un accoltellatore,

ad un Renan che egli rinnega Gesu Cristo, ad un Carducci che egli

venera il diavolo, benche tutte queste possano parere a noi cristiani

ingiurie ed anche diffamazioni, sono certissimo che nessun di co-

storo sara mai si stolto da andarsene a querelare. Si dice, infatti,

colle riferite espressioni, di costoro, quello di cui essi fanno profes-

sione, quello di che si vantano, quello di che si gonfiano, quello che,

se per tutti gli altri pu6 essere oggetto d'ingiuria e di querela, per

loro non e ne puo essere che argomento di pavoneggiamento e di va-

nagloria. E benche, forse, stando alia legalita, i giudici di Chiavari o

di altrove potrebbero, secondo 1'articolo 775 del Codice penale, de-

fmire che: Fautore delle imputazioni ed ingiurie non potra allegare

come mezzo di scusa che i document! ed i fatti sono notorii
;

pure io sono certo che non si trovera uno dei qui sopra accennati

o nominati, il quale, col querelarsi ai tribunali, voglia, con ci6 stesso,
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rinnegare i suoi principii e la sua fede, ammettendo come inyiurioso

e diffamatorio quello che egli professa e di cui fa pompa, Andate

a dire a Pie di Porco che egli e un camorrista. Certamente lion se

ne lamentera. Che se cio facesse, les rieurs, come dice il francese,

non sarebbero certamente dalla parte del querelato, ma del quere-
lante.

Or dunque, perche il solo frammassone sara esente da questa

legge generale? Professa ella, o non professa, la setta massonica

I' odio di Dio e di ogni autorita ? Lo professa certamente. Dio, in-

fatti, per la Massoneria,*non esiste; secondo che anche ieri defini

il Grand' Orients di Francia: L'Assembiea del Grand' Oriente di

Francia (dice la Rivista Massonica alia pagina 256 del suo n. 8,

or ora stampato in Eoma dalla Regia Tipografla a S. Stefano del

K Cacco) ha modificato il famoso articolo delle costituzioni che po-

et neva a principio della Massoneria 1'esistenza di Dio e 1'immor-

talita dell'anima. n E come 1'ha modificato? Abrogandolo. Or chi

nega Dio e 1'immortalita deiranima ben puo dirsi, anche solo per

questo, nemico di Dio: giacche, per quanto sta in lui, 1'annichila. E
la Massoneria italiana forse che ammette Dio ? Oibo. Essa dice espres-
samente nello stesso numero ora citato della Rivista massonica a

pagina 231 che: la Massoneria italiana, che non ha nelle general!

costituzioni un'affermazione di principio che possa ofl'eridere in

alcun modo la liberta di coscienza dei suoi affigliati, vedra, ne
siamo certi, con vivo piacere che anche la consorella famiglia
massonica francese si liberi da cosiffatte pastoie. Dio e una pa-

stoia per i frammassoni d' Italia. Perche dunque si querelano di esser

detti nemici di questa loro pastoia? Forse che i frammassoni d'lta-.

lia sono amici delle pastoie? Dei pasticci puo essere. Ma delle pa-

stoie, certamente, no : almeno delle proprie; giacche di quelle con cui

impastoiano gli altri non e qui ora questione. Ma e la famosa formola:

A gloria del Grande Architetto dell' Universo? Questa formola non signi-

fica niente; come ci fa sapere la stessa Rivista a pagina 8 del numero
del lagosto 1 874. Sanno ormai tutti (essa dice), che a questa formola

di Grande Architetto dell' Universo, per universale consentimento,
non si annette nessun significato esclusivo; molto meno un con-

cetto religiose. Questa e una formola che puo acconciarsi a tutti i

gusti ; anche a quelli di un Ateo. Dunque la Massoneria italiana

nega Dio: e se lo nega le e, a fortiori, nemica. Che poi il tale o tal

altro frammassone creda in Dio, questo egli non lo fa in quanto fram-

massone, ma in quanto massoncino rinnegante, per sapiente igno-

ranza, i principii della sua Massoneria. E di questi ve ne sono, grazie
a Dio, moltissimi, specialmente in Italia. E tra questi si dee credere che

sia 1'avvocato Ginocchio. E percio, specialmente tra noi in Italia,
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e molto meglio il non dedurre mai conseguenze personal! contro i

massoni dai principii general! della massoneria. Infatti non si sa

mai con chi si ha da fare. E non e impossibile, talvolta, di trovare

un clericale sotto certe ali di cartone massonico. Ma sarebbe egli

un buon clericale e degno di rispetto colui che, imputato per istampa

di Clericarismo, Paolottismo, Gesuitismo, Vaticanisino, Sillabismo, In-

conciliatorismo, ed Infallibilismo, se lo recasse ad ingiuria ed a dif-

famazione, costituendosi parte civile nel tribunale di Chiavari? Egli

farebbe cosi certamente sgangherar dalle risa, a proprio danno, per-
fmo le famose e non isgangherabili sedie *li Chiavari

;
con pericolo

anche dei sedenti pro tribunals. Eppure e certo che, nel moderno

vocabolario massonico ed incivile e nel senso in cui ordinariamente

i liberal! ed i massoni usano queste parole contro di noi profani cioe

cattolicij esse possono giudicarsi contenere ingiuria e difFamazione.

Ma noi ce la ridiamo di questo massonico telum imbelle sine ictu, ed

anzi ci rechiamo ad onore di essere detti dai frammassoni Paolotti,

Clericali, Gesuiti, Infallibilisti, Sillabisti, Inconciliatoristi, Vaticanisti

e tutto il resto che veramente siamo. Ne alcuno dell'Ape Ligure o

di altro giornale cattolico italiano andra mai a far ridere di se nes-

sun tribunale italiano, ne in Chiavari ne altrove, querelandosi di

essere detto dai Frammassoni, nemico dell'ltalia presents. La quale
conosce benissimo noi ed i Frammassoni

;
e sa chi le e amico e chi

le e, invece, veramente nemico, anche senza sentenza di tribunale.

Or dunque facciano anche loro il medesimo: e poiche sono massoni

e vogliono rimaner tali, non vadano, almeno, a rinnegare dinanzi ai

tribunali i principii piu cert! della loro professione di fede masso-

nica: tranne il caso, che io suppongo accaduto a Chiavari, di uno

che dee supporsi leale nelle sue affermazioni e perci6 stesso si di-

ciostra piu massoncino neonato che frammassone ventenario.

E perche si veda sempre meglio con quanta ragione i cattolici

e tutti i non massoni debbono credere che la massoneria e nemica

di Dio e di ogni autorita, io trarro qui fuori, credo per la prima

volta, alia vera luce alcuni tratti di un nuovissimo catechismo mas-

sonico-carbonario, venutomi teste da Ancona, ma che e comunissimo

ora in tutte le Logge specialrnente clandestine di cui vi scrissi nelle

passate corrispondenze. Si sa infatti che le Logge ed i catechismi

carbomci non sono che le logge ed i catechismi della massoneria pra-

tica ed in attivita di servizio. Molte delle quali Logge, se ve ne ricorda,

sono ora sotto 1'obbedienza della Gran Loggia Avvenire di Spezia

(di cui e Venerabile il dottore Odoardo Bonanni), la quale non e

molto discosta dalla Loggia Oriente Ligure di Chiavari, a cui da venti

anni appartiene 1'avvocato Girolamo Ginocchio. Non so se la vici-

nanza di Chiavari alia Spezia porti ora anche seco 1' obbedienza del-
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V Oriente Ligure all'Auuemre: ne se la Loggia di Chiavari debba essere

percio compresa in quelle Logye clandestine, delle quali Ulisse Bacci

diceva nel suo nl di quest' anno che bisogna stare alia larga, anche

perche sono, od almeno erano, sorvegliate dalla questura e dovettero

percio nel 1813 essere demolite a diciassette alia volta (come ci narro

Ulisse Bacci) dallo stesso Grande Oriente di Roma loro maestro e

donno. Vero e che questa parola demolizione, benche romorosa, e

del tutto vuota e vana in massoneria, come lo sono, del resto, le

altre parole massoniche, tutte di molto fracasso ma di nessun effetto.

Infatti le Logge demolite vivono e lavorano come vogliono ed anche

piu e peggio di prima, secondo che si vede nello stesso Grande

Oriente di Roma che e demolito anche lui e scomunicato dai Grandi

Orienti rivali: eppure se la ride delle scomuniche e demolizioni

altrui, come gli altri se la ridono delle sue
; procurando ognuno di

intascar tasse e di vendere diplomi il piu che puo e di vivacchiare

alia meglio a dispetto delle scomuniche e delle demolizioni. Ora lo

stesso fecero le Logge clandestine demolite nel 1813 da Ulisse Bacci.

Esse continuarono a vivere forse piu lautamente che il Grand'Oriente

loro demolitore: ed ora sono sotto 1'obbedienza del nuovo Grande

Oriente della Spezia demolito anche lui dall' Oriente romano con

decreto de' 1 settembre passato e che, cio nonostante, seguita a

vivere anche lui in barba al Grand'Oriente demolitore; cui ruba anzi

le pecore da tosare e le oche da reclutare nelle Logge clandestine

della Liguria e della Lunigiana.

Ecco dunque, quel che si legge nel Catechismo recentissimo,

il quale e ora in uso nella Carboneria italiana vigentissima anche

adesso nelle Logge clandestine.

Domanda: Vi venne accordata la luce?

Risposta : Si : dopo tre colpi di accetta, cadde dai miei occhi la*

a benda e vidi quello che mente umana non puo comprendere.
Domanda: Che cosa vedeste?

a Risposta: Vidi tutti i Buoni Cugini Carbonari armati di pu-
tt gnale volti verso di me in atto di ferirmi (e cosl per I'appunto si

(( fa il conferimento della Luce in massoneria, come si legge nel Ri-

(( tuale di / grado) onde ben comprendessi che essi saranno sem-

pre pronti a spargere il loro sangue in mia difesa, come, al con-

trario, sarebbero pronti a trucidarmi se io divenissi spergiuro.
Domanda: Fatemi la spiegazione morale del sale.

Risposta: II sale e simbolo della sapienza... accio i nostri ne-

mici possano divenire nostri amici pel giorno sospirato nel quale
dovra compiersi la totale distruzione del trono e dell'altare: (ecco

(( i nemici di Dio e di ogni autorita colli sul fatto).

(( Domanda : Fatemi la spiegazione morale della corona di spine.
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(( Risposta: La corona di spine indica che nessuno puo calun-

niare arbitrariamente un Buon Cugino Carbonaro senza essere

approvato in consiglio ed autorizzato dai saoi superiori. E questa,

in verita, e nuova di zecca. Ne, per quanto fossirao disposti a cre-

dere del massonismo e del carbonarismo in generate tutto il peggio

possibile, mai non ei potevamo aspettare di dover leggere in un au-

tentico catechismo, ben bollato con due bei bolli triangolari, che i

Buoni Cugini Carbonari (fratelli cugini dei frammassoni) sono, certe

volte, autorizzati a calunniare i fratelli (Piguriamoci poi noi altri pro-

fani ! ) in consiglio, dai loro superiori. Cosicche il Carbonaro che ca-

lunnia senz' autorizzazione dei superiori e reo : ma chi calunnia con

licenza dei saperiori, data in Consiglio, fa bene in carboneria e credo

anche in massoneria. II che spiega come, tutti i giorni, i giornali piu

liberalescamente cinici, calunnino monache, preti, frati, vescovi, car-

dinali, Papa e tutti quanti non sono dei loro. Si vede che sono au-

torizzati a questo dai loro superiori in consiglio. Si capisce anche

da questo come accada che, certe volte, tutti i boto 1 '

giornalistici

d' Italia ringhino e si avventino contro certi loro fratelli masson-

cini; come ora si fa, per esempio, contro il Nicotera e tanti altri,

cui non si fa torto credendoli settarii. Gli e che i botoli sono a cio

autorizzati in Consiglio dai loro superiori delle Logge clandestine.

Eppure e certo che, se ad un notorio e confesso Cugino Carbonaro

io dicessi per istampa: tu sei uno pronto a calunniare chicchessia

ed anche tuo fratello, purche tu vi sii autorizzato in consiglio dai

tuoi superiori ,
costui sarebbe capace di offenders! e di chiedermi

intribunale danni ed interessi, siccoine colui che sarebbe certamente

autorizzato in consiglio da'suoi superiori a negare e spergiurare,

specialmente in questo caso, la verita conosciuta. Deh! irnparino,

dunque, almeno da questo, i nostri giudici e giurati cristiani d'ltalia

a saper dare il peso che si meritano alle testimonianze dei Fratelli

e dei Cugini.

Or ecco il giuramento che si da presentemente nelle Logge clan-

destine dai B. C. C. (Buoni Cugini Carbonari). <( Io N. N. giuro di

rifuggire da ogni delitto e conservarmi onesto sempre (specialmente

(( nel punto delle calunnie): giuro di mantener segreto quanto mi
(( verra imposto dalla Societa della quale vado a far parte: giuro

di rispettare 1'onore delle Madri, Moglie, Figlie e Sorelle di quanti

appartengono a tale societa (ma non di quelli che non m appar-
(( tengono): giuro che nel giorno desiato della riscossa, quando chi

ama di vero auiore la patria insorgera per distruggere (il trono

(( e I'altare) il privilegio, la prepotenza, la tirannide e sulle ruine

di queste innalzare il vessillo della vera liberta repubblicana (e

(i bisogna notare attentamente che quasi tutti i superiori delVOrdine
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ti ilfussom'co in Italia e specialmente i membri del Grand' Oriente son&

notorii repubblicani) mi trovero nel numero del combattenti: e

nulla risparmiero, per quanto il consentiranno le mie forze, onde

a ottenere il trionfo di un'Idea la piu santa e che i padri nostii.

proclamarono intrepid! tra le catene, nell'esilio e dinanzi al pa-
tibolo.

E percio e ora tanto necessario di affrettarci ad abolire la pena
di morte; acciocche i Buoni nostri Fratelli e Cugini Carbonari possano
essi soli esercitar la giustizia pel mondo, assassinando e pugnalando

quelli che credono, senza pericolo di dover mai piu proclamare essi

stessi, come i low padri, la loro fede dinanzi al patibolo. Al piu la

potranno proclamare nelle carceri, nelle galere, nell'esilio e nel do-

micilio coatto. Ma da tutti questi luoghi si puo ritornare, come si

vede, talvoltp, non solo all' onore ma anche al parziale reggiraento*

della societa e dei poveri profani condannati ora, come pare, ad essere

il servum pecus non solo tosabile ma anche sgozzabile impunemente
da questi Buoni Fratelli e Cugini. L'universale esecrazione (con-

chiude il giuramento) mi accompagni se spergiuro: nessun lembo*

della terra mi protegga dalla vendetta dei miei fratelli: mi si&

negato 1'onor del sepolcro: e la mia memoria sfa coperta dalFonta;

a del traditore. E perche questa vendetta dei Fratelli si possa,

compiere sicuramente senza paura del patibolo dei padri, e, come

giova ripetere, necessaria 1'abolizione della pena di morte per gli

assassini che decretano contro gli altri la pena di morte e spesso anche

1' eseguiscono, come recenti fatti danno ragione di seriamente so-

spettare. Quest' abolizione della pena di morte per gli assassini ser-

vira, come e giusto, ad assicurare 1'impunita degli assassini e la cer-

tezza del nostro sgozzamento giurato da questi nostri fratelli e cugini..

Or tornando al caso di Chiavari; dato anche e non concesso chfr

uno che si confessa fraramassone (per quanto ingenuo massoncino*

egli possa essere) abbia il diritto di querelarsi come d'ingiuria

che gli si apponga ci6 che egli, come frammassone, dee ammet-
tere come fede, principio e pratica della setta a cui appartiene (il

che pare che, in sostanza, si ridurrebbe ad una contraddizione iifc

termini, in quanto il massone querelante direbbe tutto insieme che

egli e e che non e frammassone); rimarrebbe ancor sempre da esa-

minare il valore e la portata nel caso pratico deli' articolo 579 del

Codice penale dicente che: a il disposto degli articoli oil, 513 non
a e applicabile ai fatti che 1'autore dell'imputazione aveva obbligo,.

a per ragione delle proprie funzioni o del proprio dovere, di rive-

lare e di reprimere. Vede infatti ognuno che il giornalista catto-

lico puo, in ulilibus, servirsi anche lui, dinanzi alia pubblica opinions
ed agli stessi tribunali, di quei certi assiomi ora tanto ripetuti e tanto

Serie X. vol IV, fuse. 656 15 13 ottolre 1877*.
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accreditati, secondo i quali il giornalismo e la stampa sono una mis-

sione ed un sacerdozio. A dir vero, noi altri cattolici non crediamo

niente a questa missione ed a questo sacerdozio di qualsiasi villano

che parteggiando viene e vuol diventar un Marcello perche ha im-

parato, comecchessia, a leggere e a scrivere. Che se a nessuno e

lecito di pigliarsi la missione e il sacerdozio di far un salasso o di

somministrare una pillola anche omeopatica senza buoniesami: come

si potra tollerare che si credano sacerdoti e missionarii (fosse anche

dall'opinione pubblica avvezza pur troppo a credere a tutti i Cagliostri

e piu ai piu Cagliostrini) tanti ignoranti ed anche pazzi che non hanno

altra opinione ne pubblica ne privata fuorche quella di accozzare, se

e possibile, il pranzo colla cena ? Ma per quanto tutto questo sia ve^

rissimo ed evidente del giornalismo, in generale, Hberalesco mas-

sonico che, specialmente in Italia, giace per terra sotto tutti i

rispetti economici e morali; non credo che possa dirsi il medesimo

del giornalismo veramente cattolico
; quello cioe che e in comunione

coi superiori ecclesiastici, colla Chiesa, col Papa e con tutte le sue

dottrine. Se di un giornalismo si puo dire che esso e una Missione

ed un Sacerdozio, questo giornalismo e certamente il solo cattolico

che, in un certo senso, ebbe e conserva, mentre si conserva cattolico,

missione dallo stesso Papa: e, se non si puo dir sacerdozio propria-

mente, lo e, impropriamente, almeno quanto quello della scienza, del-

1'arte, dei tribunal*, e tante altre cose tutte elevate ora, dalla ter-

minologia moderna, al grado sacerdotale. II che e certamente piu o

meno profanativo secondo la maggiore o minore nobilta della cosa

cui si applica. Ma siccome, in generale, 1' uso ora riceve che si dica,

impropriamente sacerdozio, per esempio, la Magistratura, cosi si puo
anche dire del giornalismo cattolico; il quale si trova anche in gran

parte scritto da sacerdoti pii e zelanti che credono giustamente di far

opera degnissima del loro ministero sacerdotale occupandosi a pre-

dicare la verita ed a confutare gli errori nel giornale come nel

pulpito.

Or avendo la Chiesa cattolica condannata e scomunicata tsnte

volte la massoneria come nemica di Dio e di oyni autorita, non

si puo egli forse dire che il giornalisia cattolico obbediente alia

Chiesa non abbia obbligo, per ragione ddle proprie funzioni o del

proprio dovere, di rivelare e reprimere una setta si velenosa, si pe-

ficolosa, si nernica di Dio e di ogni autorita? Per fermo, se un

giornalista, in tempo di peste e di mortalita pubblica, sapesse che

ii veleno si vende dal tale farmacista o dal tal medico, e rivelasse

il nome della persona colla determinazione del suo delitto, non credo

che verun tribunale lo condannerebbe per diffamazione ne per in-

giuria. Or benche le dottrine massoniche non siano dichiarate vele-

nose, in quanto appunto massoniche, dal Codice penale, esse sono
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per6 dichiarate tali dalla Santa Nostra Madre Chiesa: e perci6 non e

del tutto insostenibile il dire che il giornalista cattolico, rivelandole e

reprimendole, compic, in un qualche senso, anche secondo il Codice

penale, un obbligo delle proprie funzioni e del proprio dovere. Ma di

cio, per ora, sia detto abbastanza.

II.

COSE ROMANE

1. Adtmanza del S. Collegio in Vaticano e provvisione di Chiese il til 21 set-

tembre
;

1' Eminenlissimo Card. Pecci e nominato Gamerlengo di S. R. C.

2. Allocuzione apocrifa del Santo Padre inventata dai rettili prussiani
3. Depulazione di m^dici ilaliani a Sua Santita; raccomandazioni di Pio IX
4. Villa dei giornali ufficiosi del Governo italiano conlro il Papa 5. Di-

cerie e minacce del Diritto, circa il Conclave 6. Dichiarazioni ufficiose

sopra la legge per l'amrninistrazione e collazione dei benefizii ecclesiastici

7 Genni sopra le praliche del F.\ Francesco Grispi a Berlino contro il

Papato ed il cattolicismo.

1. La Santita di Nostro Signore Papa Pio IX diede, la mattina del

venerdi 21 settembre, colle consuete forraalita, il cappello cardinalizio

a S. E. il Card. Emanuele Garcia Gil, de'PP. Predicatori, Arcivescovo

di Saragozza, creato e pubblicato il 12 m irzo 1817. Compiuta la sacra

cerimonia neir aula Concistoriale, Sua Eminenza prese il posto che

le spettava per anzianita.

Esclusi di poi daila stessa aula tutti coloro che non possono
avervi luogo, la stessa Santita Sua, dopo che FEmo e Rmo sig. Car-

dinale Asquini, dimesso il titolo di santo Stefano al Monte Celio, ha

ottato al titolo vacante di san Lorenzo in Lucina, e dopo chiusa,

giusta il costume, la bocca aU'Emi e Rmo signor Oardinale Garcia

Gil, confer! nelle solite forme FOlficio di Camerlengo della Santa

Romana Chiesa alFErho e Rmo signor Cardinale Gioacchino Pecci.

In seguito Sua Beatitudine si e degnata di provvedere quanto in

appresso :

Chiesa metropolitana di Ferwo, per monsignor Amilcare Mala-

gola, traslato dalla Sede di Ascoli-Piceno.

Chiesa cattedrale di Chioggia, per nionsig. Ludovico Marangoni,
de'miQori conventuali, traslato da Gortina, in partibus infideliwn.

Chiesa cattedrale di Ascoli nel Piceno, pel R. D. Bartolomeo Orto-

lani, sacerdote di Ravenna, missionurio apostolico e vicario generale

della citta e diocesi di Ascoli.

Chiesa cattedrale di Albenga, per monsignor Gaetano Alimonda,

sacerdote di Genova, prima dignita di prevosto in quel Capitolo me-

tropolitano e dottore in sacra teologia.

Chiesa cattedrale di Langres, per monsignor Guglielmo Bounange,

sacerdote diocesano di st. Flour.
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Chiesa cattedrale di Aiaccio, pel R. D. Paolo Matteo de la Toata r

sacerdote diocesano di Aiaccio, vicario capitolare della stessa citta e

diocesi.

Chiesa cattedrale di st. Flour, pel R. D. Francesco Maria Ambrogio
Beniamino Baduel, sacerdote diooesano di Rodez.

Chiesa cattedrale di Perpignano, pel R. D. Giovanni Agostino Emi-

iio Caraguel, sacerdote arcidiocesano di Alby, ed in quella metropo-
litana canonico arciprete.

Chiesa cattedrale di Versailles, pel R. D. Pietro Antonio Paolo

Croux, sacerdote di Tolosa, ed ivi parroco di san Saturnino.

Chiesa cattedrale di Nevers, pel R. D. Stefano Antonio Alfredo

Mong, sacerdote diocesano di Autun, e vicario genorale della stessa

eitta e diocesi.

Chiesa cattedrale di Lucon, pel R. D. Nicola Clodoveo Giuseppe

Catteau, sacerdote diocesano di Arras, e vicario generale della stessa

^itta e diocesi.

Chiesa cattedrale di Cuiaba, nel Brasile, per monsig. Carlo Luigi

<TAmour, sacerdote di san Ludovico di Maragnano.
Chiesa cattedrale di san Ludovico di Maragnano, nel Brasile,

pel R. D. Antonio Candido de Alvarenga, sacerdote di san Paolo nel

Brasile.

Chiesa cattedrale di Cartagena, negli Stati Uniti di Colombia,

nelF America meridionale, pel R. D. Giovanni Nepomuceno Rueda,
sacerdote arcidiocesano di santa Fe di Bogota, e dottore in sacra

teologia.

Chiesa vescovile di Ttnaria, nelle parti degl' infedeli, per mon-

signor Paolo Francesco de Forges, sacerdote arcidiocesano di Rennes,

deputato ausiliare delFEfho e Rmo signor Cardinale Brossais Saint

Marc, arcivescovo di Rennes.

Sono state inoltre pubblicate le seguenti Chiese provviste per
Breve:

Chiesa arcivescovile di Aniido, nelle parti degl' infedeli, per

monsignor Colino Mac Kinnon, gia vescovo di Arichat.

Chiesa arcivescovile di Eliopoli, nelle parti degl' infedeli, per

monsignor Mario Mocenni, delegate apostolico nel Peru.

Chiesa arcivescovile di Nicosia, nelle parti degl' infedeli, pel
E. D. Stefano Azarian. sacerdote armeno.

Chiesa cattedrale di Nantes, per monsig. Giulio Francesco Le Coq,
traslato da Lucon.

Chiesa vescovile di Claudiopoli, nelle parti degl' infedeli, pel
R. D. Daniele Comboni, vicario apostolico nell' Africa centrale.

Chiesa vescovile di Botra, nelle parti degl' infedeli, pel R. D.

Martino Giovanni Pontavienne, vicario apostolico nella Cocincina

settentrionale.
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Chiesa vescovile di Archis, nelle parti degl' infedeli, pel E. P.

Pietro Maria Le Bere, vicario apostolico delle due Guinee.

Chiesa vescovile di Imeria, nelle parti degl' infedeli, pel R. D.

Adriano Godschalk ausiliare di monsignor Giovanni /wisen, vescovo

di Bois le Due.

Chiesa vescovile di Pario, nelle parti degl'infedeli, pel R. D. Mar-

ellino da snnta Teresa, de'carmelitani scalzi.

Dipoi il Santo Padre ha, secondo il costume, aperto la bocca al-

I'Emo e Rmo signer Cardinale Garcia Gil.

In seguito si e fatta la postulazione del Sacro Pallio per la Sede

metropolitana di Fermo.

Finalmente Sua Santita, ha posto 1'anello cardinalizio al predetto

signor Cardinale Garcia Gil, assegnandogli in Titolo la Chiesa di

santo Stefano al monte Celio.

L'Emo e Rmo signor Cardinale Gioacchino Pecci, la mattina del

1 ottobre, presto, secondo le formalita prescritte dalle Costituzioni

Pontificie, il giuramento, come Camerlengo di S. R. Chiesa
;
e tre

giorni appresso prese possesso della sua carica alia presenza di tutti

i dignitarii ed ufficiali del Camerlengato.
Non e di questo luogo 1'esporre di quali prerogative sia investito

il Cardinale Camerlengo di S. R. .C., specialmente nella congiuntura
di Sede vacante. I giornalacci liberali ne parlarono, come sogliono

sempre, molto a sproposito e ne piu ne meno che se avessero proprio
assistito a certe supposte adunanze del Sacro Collegio, ed a certi

dibattirnenti, di loro invenzione, sopra le modificazioni di codeste

prerogative nelle congiunture presenti. I piu perfidi, se non i piu

balordi, furono i diarii ufliciosi; tra i quali primeggia il Diritto; che

nel n. 216 del 3 ottobre inseri e divulgo una corrispondenza ro-

mana, scritta dal famigerato A. Gallenga al Times, e gremita di

bugie, di stupide accuse, d'insolenze e villanie contro parecchi membri
del S. Collegio, svilendo gli uni come inetti, calunniando gli altri

corne astuti e ambiziosi, apponendo a questi taccia di soppiatti ma-

aeggi, a quelli F onta di disonesti raggiri, e di tutte queste sue ri-

balderie facendo risalire la colpa alia stessa persona del Santo Padre

JRo
IX. Questa e la riverenza che, per la famosa legge delle guaren-

fye. i Ministri ed i Magistrati che la applicano in nome di S. M. ii

fie Vittorio Emmanuele II, portano e dimostrano verso il Vicario di

Uesu Cristo anche per ci6 che spetta la sua suprema autorita spi-

y
"ituale.

2. Con pari cinismo, degno di falsarii emeriti, certi rettili, i quali

I'-ampano, a servigio del principe Ottone Bisoiark Cancelliere dell'im-

oro germanico, sulle rendite da costui sequestrate al Re di Han-

lover, inventarono, e divulgarono come autentica e testuale, una

Uocuzione, la quale dissero, letta e recitata, m'i non distribuita per,
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iscritto dal Santo Padre agli Emi Cardinal!, nell' adunanza soprss

mentovata del 21 settembre. In Roma ne spaccio ie primizie il rettile

privilegiato, che stampasi in lingua tedesca sotto il titolo: Italia-

nischer Courier, rubando il mestiere alia Kolnische Zeituny ed alia

Gazzetta a'Augusta, famose per cotali fabbricazioni di document! apo-

crifi ad uso dell'itorao di ferro e di sangue, che poi ne fa tesoro per
la sua politica e pel Kulturkampf, con lealta degna della causa che

sostiene. E tosto un diario dei moderali, diretto naturalmente da un

ebreo, La Liberia, riprodusse, nel suo n 263 del 26 settembre, quel

lavoro dell'impostura, corredandolo colla notizia che i Cardinal! pre-

senti erano 36, e che un solo rispose non placet alia proposta del

Papa per la collazione della carica di Camerlengo a S. E. il Card. Pecci.

A fine di meglio accreditare come autentico quel prodotto del-

1'officina bismarkiana, V Italianischer Courier dichiarava, e la Liberia

riprodusse senza riserve FaiFermazione, che quella allocuzione sarebbe

smeritita dai giornali clerical!, ma che pur esso ne guarentiva 1' au-

tenticita.

La mentita fu data, e con parole quali si convengono a codesti

rettili falsarii, dall'Osseruatore Romano, n 219 del 25 settembre.

Eccola.

Qualcuno dei fogli governativi di Roma, fatto accorto della

smacco cui la qualsiasi sua fama giornalistica esponeva accogliendo

e ripetendo come notizie del Vaticano le scioccherie o malignita,

mandate fuori dai bassi fondi liberal!, ha saviamente provveduto alia

propria dignita desistendo dal farsi spacciatore melenso di fole.

Ma in qualche altro foglio, quali sono per esempio la Liberia

e Vltalie, la triviality dell'assunto ha raddoppiato la lena, e non

passa giorno in cui quei due organi del moderno liberalismo non

infiorino le loro colonne di tali menzogne e, diciamolo pure, scon

cezze, riguardo al Vaticano, che non sai se in essi sia realmente

offuscato il sentimento morale o se intendano pigliare a gabbo la poca

sagacita dei loro lettori.

In questi ultimi giorni, specialmonte, tanto 1'uno quanto F altro

foglio hanno voluto superare se stessi, e cosi la Liberia del 23,

inventando di una pretesa Allocuzione Pontiflcia comunicata agli

Emi Cardinal!, e riialie dello stesso giorno, malamente favoleg-

giando intorno alia nomina deU'Emo Camerlengo di Santa Chiesa r

non pure hanno raggiunto i confini estremi della sconvenienza, ma
hanno varcato altresi quelli dell' assurdo.

Decisamente osservando quali regole di condotta governino il

liberalismo. non pure per la coscienza ma ancora pel buon senso e

pel sentimento della umana dignita, c'e da andar superbi di averlo

per avversario !

3. NelF Osservalore Romano del mercoledi 26 settembre, n
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si diede contezza d'una benigDi'ssima udienza del Santo Padre ad

una deputazione di medici italiani, a cui lode riproduciamo quanto

segue, rimetlendo chi ne bramasse piu ample notizie, al n 230 del-

T Unila Cattolica di Torino.

Nel maggio scorso un medico (Romano) il Dottor Alessio Murino

proponeva all' Unila Cattolica di Torino che, nel Giubbileo Episcopate,

(di Pio IX) ;.nche i medici italiani avessero fatto atto di omaggio, di

devozicne, di attaccamento alia Cattedra di san Pietro, e avessero in

quest' occasione protestato di seguire soltanto le dottrine insegnate

jdallH
Chiesa Cattolica e'dal suo Pontefice Infallibile. V Unila Cat-

I
tolica raccolse il nobilissimo pensiero del Dottor Murino, e, a con-

si glio anche di questo, incarico il chiarissimo Prof. Cav. Gaetano

Tancioni, noto a tutti per la sua dottrina e la sua pieta, a voler

raccogliere le firme e a presentarle poi al Santo Padre.

II Prof. Tancioni accetto 1'incarico, si mise a capo del movimento
de' medici cattolici italiani, e raccolse parecchie centinaia di firme

di medici, che in faccia al mondo, con coraggio civile degno d'ogni

encomio, ban mostrato apertamente di essere veri e sinceri cattolici.

a Questa mattina pertanto il sullodato Prof. Tancioni aveva 1'onore

di presentare a Sua Santita non solo le firme ma eziandio una nu-

merosa deputazione di medici, per la massima parte romani, che

faceano a pie del Trono Pontificio le veci de'loro colleghi che, per

ragioni facili a comprendersi, non ban potuto recarsi in Roma.

Eransi tutti raccolti nella sala del Concistoro dove la Santita,

di Nostro Signore si port6 poco dopo il mezzo giorno circondato

dalla sua no bile Corte e da parecchi Eminentissimi Cardinali. II

Prof. Tancioni lesse un bellissimo indirizzo, nel quale si esprimevano
le ragioni di quest' accolta di medici a pie del Trono Pontificio; e

poscia ebbe 1'onore- di umiliarlo a Sua Santita.

o Sua Santita con una vigoria singolarissima di corpo e di anima,
che mostrava pienamente la sua floridissima salute, rispose brevi

parole, congratulandosi prima co' medici che fanno una reazione al

materialismo di molti altri loro colleghi, e poscia inculcando loro

<ji pensare. nella cura degli infermi, non solo al corpo, ma eziandio

nima. Di questa nobilissima e santa opera essi riceveranno il

prrmio. ?nche nelJa soddisfazione di aver fatto conseguire la verita

a chi ne era lontano.

Poscia Sua Santita. sromise tutti i medici present! al bacio del

Santo Piede, e ad ognuno di essi manifesto la sua Sovrana soddi-

sfazione per la bell' opera compita.
4. Piu e piu volte ci e accaduto di dover mettere in rilievo la

vilta abbominevole, non solo dei giornali della piu abbietta demo-

I eiow'ii. ma ezitndio cli quelli che, vestendo la livrea del Ministero,
c-lla cui mangictoia si satolkno e ingrassano. ad ogni poco dnul-
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gano notizic sopra lo state di sanita del Santo Padre, e spiattellano

i disegni e propositi del loro padroni pel caso imminente di Sede

vacante. Acciocche si veda e si tocchi con mano come debba essere

fuor di misura stomachevole e nausea bondo, eziandio pei liberali che

non hanno fatto getto d' ogni senso di urbanita e discrezione, cosif-

fatto contegno del rettili a servigio della Ditta Depretis-Nicotera e

compagnia, recitiamo quello che si leggeva negli ultimi giorni del

settembre nella Gazzetta del Popolo di Firenze.

a II Diritto ha un articolo sul Papa. Sembra che il Diritto creda

poco alia pellegrina sentenza: raorto un Papa se ne fa un altro.

Morto Pio IX, per il Diritto, il Papato e in grandissimi pericoli. II

Papato dara un crollo improvviso, fatale. Esso perdera tulto quello

che ha di venerabile, allorche perisca la persona, che ha saputo

acquistargli tale venerazione. Insomma la morte di Pio IX sara la

crisi supremo, del Papato: 1'istituzione ne uscira o rinnovellata, o

ferita a morte. Del resto, il Diritto augura molti anni di vita a Pio IX

ed e una politezza, che fa piacere, poiche ci siamo cosi poco avvezzi

per parte di altri periodici.

Un organo wnanitario, giorni sono, si faceva telegrafare da

Roma che Sua Santita stava male, n E aggiungeva : a Pio IX cadera con

le foglie d' autunno.

Questa mancanza di ogni riguardo, questa stupida e imbelle

ferocia, questo scavare ogni giorno la fossa colla punta delle penne
d'acciaio dinanzi a ogni passo che da un vecchio venerato e vene-

rando su questa terra, ove pur rimane una delle piu simpatiche e

graziose figure plasmate con 1'argilla umana, e ci si conceda di

dirlo un ben tristo segno dei tempi.

Quasi quasi si direbbe che ogni gentilezza di animo, ogni sen-

timento di pieta, ogni rispetto verso cio che e augusto, come questa

onoranda canizie, siano venuti meno in una certa caterva di pub-

blicisti.

II ripetere continuamente ad un vecchio, e ad un vecchio che

soff're, i funebri augurii di morte, e atto peggio che da selvaggi. Che

Pio IX viva, e un nostro voto ardente e ci uniamo agli augurii, che

stamattina fa il Diritto a S. S Ma cessi una volta il ludibrio dfclle

orde di gridatori che, intorno al letto di questo infermo, schiamaz-

zano la piu dura parola del linguaggio umano: la parola di morte

Non si disturbino le alte solitudini del grand' uomo a cui Dio

forse si accosta ogni giorno di piu per fargli udire la sua parola su-

blime. Finiscano gFinni funebri di queste prefiche in anticipazione;

si abbiano al Pontefice almeno i riguardi che si usano, con iscru-

polo, anche agli uomini piu volgari; mostriamo invece che siamo

desiderosi che quest' austera e gloriosa vita si prolunghi, che quest;
maesta risplenda anzi di raggi piu puri.
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5. L'articolo, cui si accenna. del Diritto, organo massimo della

fazione regnante, si legge, sotto il titolo: La salute del Papa, nel

n. 269 del 26. settembre; ed e cosi indecente e minaccioso ad un

tempo, che non vogliamo imbrattarne queste nostre pagine riprodir-

eendolo. Va di paro, quanto a cinismo di gergo settario, con la sopram-
mentovata corrispondenza del Gallenga, che il Diritto stampo, appro-

priandosene i concetti, nel n. 216. E si vede chiaro che i servitori

prendono la imbeccata dal p id rone prussiano, poiche dicono quanto
occorre per far capire qaali ne sono le idee, e vanno fmo a divul-

gare quello che si tratto fra il Bismark e 1'Andrassy (due Cancellieri

che, sotto certi rispetti, servono fedelmente e del pari a Guglielmo I

<THohenzol!ern) nel recente loro abboccamento a Salisburgo. Di che

recitiamo quello che YOpiniom di Roma, nel suo n. 266, riprodusse a

titolo di notizia straniera.

Scrivono da Vienna all'ufficioso Giornale di Carlsruhe essere

certo che 1'eventualita della morte del Papa e la questione della

a elezione del suo successdre furono, tra gli altri argomenti, di-

scusse a Salisburgo.il corrispondente del predetto giornale dice:

K Io non sono in grado di dirvi cio che e stato deciso a questo
:

proposito; ma e certo che, ritornato a Vienna il conte Andrassy, egli

ricevette 1'ambasciatore italiano, che era incaricato di fargli una co-

municazione relativa all'accennata eventualita. Io posso soggiungere
che 1'ambasciatore assicur6 il conte Andrassy, che il governo italiano

prese, senza trascurare neanche i piu piccoli particolari, tutti i prov-

vedimenti necessarii per garantire al Conclave la piu completa liberta

dell' elezione. Ma il governo italiano si terra egualmente a veder

osservate dal Conclave tutte le formalita imposte da regole certe o

dalla non interrotta tradizione.

6. Se veramente il Bismark abbia intimato all'Andrassy i suoi or-

dini, circa il contegno che dovra essere osservato daH'Austria-Un-

gheria nella congiuntura del futuro Conclave, noi non sappiamo, ne

cerchiamo di saperlo. Certo e pero che le dichiarazioni fatte alta-

mente a Berlino, in pubblico banchetto, dal F/. Francesco Crispi

presidente della Camera dei Daputati italiani, circa le disposizioni

del Governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II verso il Papato e

la Chiesa roinana, concordano pienamente con le idee svolte spesso

dal Diritto, e che un altro giornale della stessa consorteria compendio
in questa sentenza: II nuovo Papa non sara riconosciuto se non sara

accetto al Governo ed eletto liberamente secondo le norme volute

dallo stesso Governo
; e, se non vorra egli stesso riconoscere esplicita-

mente 1'ordine di cose stabilito in Italia ed in Roma, sara costretto

ad andarsi a cercare altro ricetto fuori dltalia, non potendosi tollerare

piu oltre la commedia del priyioniero Vaticano. Cotesti servitori di

Satanasso e del Bismark non faranno se non quello che Dio vorra a
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perraettera. Questo si puo afTermare altamente, senza presumere df

far profezie ;
e cio basta a rassicurare i buoni cattolici, quantunque

i tristi si sfiatiao a gridare : amireino sino al fondo.

Pertanto non deesi far graa caso, ne di qiiello che si va buci-

nando sommessamente circa il disegno attribuito al Ministero, di non

procedere, per ora, a nuovi assalti violenti contro la Chiesa cattolica; |

ne a quelle che certi servitori del Ministero proclamano piii alto die

mai, cioe che questo anzi stia foggiando le armi per recarle un colpo

mortale.

Di codeste dicerie opposte, la prirna fu spacciata in Vienna, per
una corrispondenza da Roma sotto il 21 settembre, alia Politische

Correspondent, nei seguenti termini, riprodotti dall'Opintone, n. 265,

II Papa venne avvertito da un noto personaggio, il quale, seb-

o bene fratello di un cardinale, si trova spesso in contatto col pre-

fetto e con taluni ministri, che il ministro della giustizia, Mahcini,

pel momento almeno, ha rinunciato all' intenzione di presentare il

a progetto di legge che accordava a Commission! locali, composte

sopratutto di laici, il diritto di ammiaistrare i beni che si trovano

tuttora in possesso della Chiesa, e di approvare la nomina dei ve-

a scovi, fatta dal Papa, e de' parroci, fatta dai vescovi.

Questa notizia dice 1'Opinione, non combina con quelle che ha

dato il Diritto e non corrisponde alia politica vantata del ministero,

CioQullameno, noi non la crediamo priva di fondamento di ragione.

Oggi e da Vienna che ci viene la luce.

La seconda di codeste dicerie, che pare la piu probabile, e fondata

sulle dichiarazioni del Diritto, che si affretto di contrapporre alia

sopraccitata notizia di Vienna, la seguente nota ufflciosa nel suo n. 2T5

dei 2 ottobre.

a Un corrispondente di un giornale straniero, in questi ultimi

giorni, si e compiaciuto di asserire che 1'onorevole Guardasigilli Man-

cini aveva rinunziato al divisamento di presentare al Parlamento nella

prossima sessione il progetto di legge sul riordinamento deU'am-

ministrazione della proprieta ecclesiastica, secondo la riserva fattane

nell'art. 18 della legge del 1871 detta delle Guarentigie. Per coloro

i quali rammentano che questa legge fu annunziata, come uno degli

obblighi essenziali assunti dal nuovo Gabinetto nel programma di

Stradella, fu promessa solennemente nel discorso della Corona, e pel
suo argomento venne considerate dall'on. Mancini tra i precipui og-

getti dei suoi studi e delle sue cure, pu6 riuscire superfluo che da

noi si opponga a cotesta notizia una categorica smentita. II progetto
di legge non e, e non puo essere per ora conosciuto dai giornali, e

tanto meno era verosimtle il testo che pretese pubblicarne un gior-

nale fiorentino. Benche il Gabinetto sia concorde intorno alle basi

fondamentali ed al carattere liberate del progetto, tuttavia il me-
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desimo dovra prima essere nelle sue particolari disposizioni esami-

nato ed approvato nel Consiglio del ministri.

Con buona pace del Diritto, dice Febraica Liberia, ci sembra

chiaro da questo comunicato ministeriale che per ora il Ministero

ha tutt'altro che voglia di presentare alia Camera le leggi sulla

proprieta ecclesiastica e sulla elezione dei parroci. Puo dunque esser

vero che il comm. Berardi, intimo amico del Guardasigilli, da lui

abbia saputo che i progetti di legge per adesso dormiranno e che,

per mezzo del Cardinale suo fratello, ne abbia dato notizia a Sua

Santita.

Con 1'ebreo Arbib della Liberia n 216 va d'accordo 1'ebreo

Jacob Dina dell' Opinione n 210; dove, discutendo la sopra riferita

nota ufficiosa del Diritto, la mostra inconcludente, e dice: L'ono-

revole Guardasigilli, pertanto, e ancora lontano dal porto. Non met-

tiamo in dubbio i suoi studi e le sue cure sull' importante argomento,
e neanche la sua buona volonta. Fors'anche uscira dall'impegno

compiendo la formalita di presentare un progetto su questa materia;
ma quanto al farlo approvare dal Parlamento, e altra cosa. Siamo

persuasi che il Ministero non insistera, e sarebbe il primo a dolersi

6 trovarsi in grande imbarazzo, se il Parlamento prendesse sul serio

la sua proposta.

1. Ignoriamo su qual fondamento sodo riposi questa persuasione
del portavoce dei moderati. Ben sappiamo e teniamo per certo che

il Ministero risponsabile di S. M. il Re "Vittorio Emmanuele II dovra

fare rie piu ne meno di quello che gli sara stato ordinato dal suo

padrone il principe Ottone di Bismark Cancelliere dell'impero Ger-

manico, dopo gli accordi stabiliti col F.\ Francesco Crispi.

Di questi si parla e si stampa molto mentre noi scriviamo, e ci

riserviamo di darne esatta contezza ai nostri lettori, quando la verita

sara venuta in chiaro.

Qui basti accennare che il F.*. Crispi a Parigi se la intese col

Gambetta e colla consorteria del Radicali. Poi passo in Germania,
ed ebbe segreto abboccamento col Bismark a Gastein, poco prima
che costui dovesse incontrarsi coll'Andrassy a Salisburgo. Poi si reco

a Berlino, e fu onorato d'un banchetto, in cui si fecero brindisi

d' ogni fatta; ed il Crispi, come puo vedersi nel Journal des Debats

el 27 settembre, ne colse Fopportunita per far voti solenni a favore

<lei nemici del Mac-Mahon e del suo Ministero in Francia, e per
dichiarare alto che la Germania e 1' Italia sono solidali 1'una del-

1' altra nella guerra contro il comune wemico, designate colFappel-

lazione di oltramontanismo, la quale in Germania si applica, del pari,

si alia Francia e si al Papato ed al cattolicismo. Ebbe poi il Crispi

un altro abboccamento col Bismark in Berlino, nel quale dicesi fosse

ratificato un trattato di alleanza offensiva e difensiva colla Germania,
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a cui aderl FAustria-Ungheria. Da ultimo, prima di partire dalfe

Germania, ii Crispi indirizz6 un telegramma- a Guglielmo I impera-
tore ringraziandolo, come capo della grande nazione tedesca, per
le prove di simpatia date dal suo nobile popolo, cioe dal Bismark,

dal Benningsen, e dai frammassoni prussiani air Italia, cioe ai loro

servitori in Italia.

Le manifestazioni fatte dal Crispi al direttore del Montags-Blatt

di Berlino, riferite nelPOpinione n 264, sommamente ostili alia

Francia ed al Papato, le sue coriferenze col Bismark, e soprattutto*

il telegramma a Guglielmo I diedero materia a fiera polemica sui

punti seguenti: 1 Aveva egli missione politica segreta del suo

Governo presso la Germania ? E di qual natura ? 2 Posto che si y

le sue dichiarazioni esprimono forse i disegni del Governo ita-

liano? 3 Quali accordi ha egli preso col Bismark? ,4 Sono da

approvare come arte politica, o da biasimare come indiscrete le ma-

nifestazioni del Crispi, che alii 30 settembre giunse a Londra?

In mezzo al diluviare dei si e dei no degli opposti pareri, noi siamo

di parere che le dichiarazioni del Crispi siano state fatte ad arte, 1 per

favorire i rivoluzionarii francesi contro il Governo del Mac-Mahon ;

2 Per isolare sempre piu F Inghilterra nella quistione di Oriente.

Col solo propalare 1'alleanza dell' Italia colla Germania, coll' Au-

stria-Ungheria, e colla Russia per conseguenza, si toglie ai turcofili

inglesi ogni speranza d'un alleato sul Continente; ed inoltre, sic-

come in Francia si teme o si affetta di temere un nuovo assulto

della Germania nel caso che la vincano i conservatori neile elezioni,

questi vacillano nella adesione al Mac-Mahon, i radicali si riprc-

mettono la vittoria
;
ed il Bismark, senza tirare un colpo di fucile,

ottiene cosl la disorganizzazione ed impotenza della Francia.

III.

COSE STRAN1ERE

FRANCIA 1. Rapporto del De Fourtou e decreto del Mac-Mahon pei funerall

del Thiers a conto dello Stato 2. Opposizione dei partigiani del Thiers al

Governo, che e costretto a rivocare il suo decreto 3. Perche il Cardinale

Guibert Arciv. di Parigi non permise che i funeral! si celebrassero alia Chiesa

della Maddalena i. Pompe partigiane e
discprsi sopra i meriti del Jhiers

5. Panegirici e diatribe circa il defunto; schizzo caralterislico di questo per-

sonaggio disegnato nel Correspondant 6. II Grevy adottato dai RepubbKcanr
come loro capo e successore del Thiers 1. Sentenza del Tribunale corre-

zionale di Parigi contro il Gambetta, condannato in contumacia pel suo discorso

a Lilla 8. Bando del Mac-Mahon al popolo francese; il partito d' opposizione
ne fa una villana parodia 9. Decreto per le elezioni dei Deputati alii 14 ot-

t bre 10. Bando postumo del Thiers adottato dall''opposizione 11. Pro-

grammi dei Conservators e dei Socialisti 12. Lettera di Mons. Dupanloup.

1. Appena il telegrafo ebbe portata al Maresciallo Mac-Mahon ?

Presidente della repubblica, la notizia della morte del suo prede-
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cessore A. Thiers, avvenuta non gia la sera del 2, ma in quella del

3 settembre per congestione cerebrale sierosa, da cui fu assalito ii

inattiao poco dopo 1' asciolvere, il Mac-Mahon fa sollecito di far

presentare alia Signora Dosne, vedova del defunto, le sue condo-

glianze; ed indirizzo al tempo stesso al Yisconte d'Harcourt il se~

guente dispaccio: Fate riunire immediatamente i Ministri a Consi-

glio; date la massima solennita ai funerali, perche codesta morte
deve essere occasione d'una manifestazione nazionale e non gia d'un>

affare di partito. n

In conseguenza di quest' ordine il Consiglio dei Ministri fermfr

che i funerali del Thiers dovessero farsi a tutte spese dello Stato a
con la massima pompa. Un rapporto del De Fourtou al Mac-Mahon,

pubblicato nel Journal Officiel del 4 settembre, dopo enumerati i

titoli per cui il Thiers, come scrittore, come oratore e come uomo
di Stato avea diritto alia gratitudine della Francia, ricordava che il

defunto: posto a capo del Governo il giorno dopo che la Francia

era colpita dalle piu gravi sciagure, col suo patriotismo si era levato

all' altezza del compito piu difficile e doloroso n
;
e corichiudeva : E'

dovere della Francia rendere alia tomba del Thiers tutti gli onori

che un gran paese deve a colui che esso giudico degno di coman-

dargli; e tutti i partiti, ne sono sicuro, si troveranno d'accordo in

codesta testimonianza di giustizia e di riconoscenza. j Seguiva un
decreto firmato dal Mac-Mahon perche i funerali del Thiers si fa-

cessero per cura ed a spese dello Stato.

2. II De Fourtou, se davvero credette, di che dubitiamo assai, che

i Radicali ed i Gambettisti avrebbero secondato a questo proposito
le intenzioni del Governo, dovette provare un disgustosissimo disin-

ganno. Adolfo Thiers sullo scorcio della sua vita avea tenuto tal

condotta da far ravvisare in Jui, anziche il benemerito Statista che

tanto avea contribuito a far la pace colPAlemagna ed a liberare il

territorio francese dairoccupazione straniera col pagamento dei cin-

que miliardi, il capo, o piuttosto il porta-bandiera del partito di

opposizione costituito dai Radicali, dai Gambettisti e dalla losca fa-

zione che sedeva nella Camera dei Deputati al Centra -Sinistro. Non

potendo piu valersi della sua parola e della sua autorita per abbat-

tere il Mac-Mahon ed il suo Governo,! capi-banda di codeste sette

si trovarono subito d'accordo nel proposito di avvalersi del suo ca-

lavere per una manifestazione solenne di opposizione al Mac-Mahon
al suo Ministero, per due guise: primo infliggendogli Tonta d'un>

iuto del concorso dello Stato ai funerali, quindi con una dimo-

trazione settaria la quale, se le congiunture fossero propizie, potesse
iver le proporzioni d'un sollevamento contro il Governo.

Al primo intento i caporioni disegnarono, ed ottennero facilmente

)he la Signora Dosne, vedova del defunto, assistita dal Barthele'my
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Saint-Hilaire, dal Mignet, da Giulio Favre e dalP accanito Calmon,

leggesse al Prefetto di Polizia una nota, colla quale si esigeva che:

1 La famiglia sola designerebbe le persone le quali terrebbero i

lembi della coltre funebre della bara, e che pronunzierebbero di-

scorsi; e nissuno, fuorche i designati dalla famiglia, potrebbe par-

lare in tal congiuntura. 2 I membri della disciolta Camera e delle

Assemblee di cui fece parte il Thiers avrebbero nel corteggio il

posto spettante alia rappresentanza nazionale, cioe la precedeaza

sopra ogni altro personaggio o Corpo di Stato; che se ii Governo a

cio non consehtisse, a destra neila chiesa avessero luogo i Corpi co-

stituiti deilo Stato, ed alia sinistra la famiglia del defunto ed i sopra

mentovati membri delle pissate asserablee e delle deputazioni varie.

3 Questi avrebbero ua posto d'onore nel corteggio. 4 Le spese sa-

rebbero pagate dalla vedova del Thiers.

Ognuno vede che ci6 equivaleva al rifiuto del concorso dello Stato

e del Governo, come se nulla si volesse aver che fare con lui o

ricevere da lui, relegandolo nelle condizioni d'un private che si

tollera e che noa. esercita alcun diritto ma si mette alia coda del

partigiani di cui era capo e porta-bandiera il Thiers. Non poteva il

Governo, salvo il decoro. suggettarsi a cosi esorbitanti pretensioni,

dirette evidentemente ad escludere dai funerali la presenza del

Mac-Mahon e dei Ministri, aitinche vi primeggiassero esclusivamente

i loro implacabili nemici. II De Fourtou pertanto dovette con suo

rapporto, pubblicato nel Journal Official del 1 settembre, consigliare

al Mac-Mahon di abrogare il decreto del 4, onde i funerali del Thiers

avessero esclusivamente il carattere di privato e civile corteggio

della famiglia e dei suoi aderenti.

3. Ottenuto cosi il primo intento di fare onta al Governo e di

scartarlo dai funerali, i mestatori divisarono 1'occorrente perche il

trasporto del cadavere dalla sua casa di piazza san Giorgio, dove

era stato condotto da Saint-Germain-en- Laye, si facesse percorrendo
i boulevards per andarlo deporre, prima alia chiesa della Maddalena,

poscia al Cimitero. E percio fecero richiedere il Card. Gaibert Ar-

dvescovo di Par'igi, che volesse consentire alia loro richiesta, sot-

traendo tal cerimonia alia giurisdizione parrocchiale di Nostra Si-

gnora di Loreto a cui sottostava il defunto, e dispensando che il rito

religiose si ceiebrasse alia Chiesa della Maddalena. E non dissimu-

iarono di voler cosi, non per la maggiore'ampiezza della chiesa, ma

per la vasta estensione della piazza e delie adiacenze della Madda-

lena ove potrebbe adunarsi il popolo.

II Card. Guibert che avrebbe trovato ragionevole tal cambiamento

quando si fosse trattato d'onori funebri reriduti dallo Stato con

quella pompa inilitare e civile che si conveniva a chi era stato Capo
della Nazione e Presidente della Repubblica, non credette di dovervi
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consentire quando trattavasi di funeral! privati, che evidentemente

voleansi sfruttare e torcere a servigio d'un pirtito ostile al Governo,

non senza pericolo di gravi disordini. Pertanto vi si rifmto, ed il

fatto provo che avea ragione, e che voleasi d'un funerale far un

movimento politico ed una protestazione di guerra alia religione non

meno che al Mac-Mahon ? ed al suo Governo. la fatti il Barthetemy

Saint-Iliiaire, il Simon, il Feray, il Calmon impedirono che la bara

fosse tenuta in cappella ardente e che il cadavere si lasciasse esposto

col crocifisso sul petto conie ve 1'avea messo la vedova; anzi fecero

levare la croce, non solo dall'alto del carro funebre, ma eziandio

dalla coltre che copriva la bara.

4. Chi fosse vago d'una minuta descrizione del corteggio e della

pompa partigiana con cui ebbero luogo, il di 8 settembre, sotto una

pioggia fitta e fredda, i funerali del Thiers, nella forma voluta dai

nemici del Governo, la troverebbe nel Journal des Debats del 9 e

10 settembre, che pubblico anche i discorsi recitati, prirna di de-

pome il cadavere 'nel tumulo al cimitero del Pere-Lachaise, dal

Gre'vy, dall'ammiraglio Pothuau, dal de Sacy, e dal Vuitry a nome
deH'Accademia delle Scienze morali e politiche. Dev'essere stata

eroica la pazienza degl'invitati, che soli furono ammessi nel cimi-

tero, per ascoltare le elucubrazioni accademiche del Sacy e del

Vuitry, dopo i non brevi discorsi del Gr6/y e del Pothuau in cui

era tracciato un vero programma politico.

II Governo, saviamente, avea fatto accompagnare il feretro da

quel numero di truppe di varie armi, che ii cerimoniale prescrive

pel funerali di porsonaggi privati, insigniti pero delle divise della

Legione d'onore in quel grado che il Thiers. Tutto il resto delle

truppe stava nei rispettivi quartieri, in armi, e in pronto a marciare.

I repubblicani capirono, e non fecero chiassate.

5. La Signora D )sn% vedova del Thiers, ricevette. non solo dalla

consorte del Maresciallo M*c-Mahon, ma eziandio dalla Regina Yit-

toria d'Inghilterra e da numero tragrande d'uomini di Stato e per-

sonaggi insigni d'ogni orJine, francesi e stranieri, telegrammi e

lettere di condoglianza. Cominciarono subito dopo la morte del Thiers

i giornali d'ogni paese a parlare dei suoi meriti, ed alcuni eziandio dei

suoi demeriti. Naturalmente moltissimi ne fecero una vera apoteosi ;

altri affjttarono una severa giustizia nei loro giudizii. Alcuni nella vita

del Thiers non videro che atti sublimi e doti impareggiabili, onde

con lui dovesse giudicarsi spento il sole che rischiarava la Francia.

Altri non si credettero obbligati a tali esagerazioni nell' adulare, e

rammentarono i vizii e gli efFctti deila sua versatilita nella condotta

politica, e della smisurata sua ambizione di dominare sotto qualsiasi

nome di ministro, di presidente e di dittatore, purche potesse co-

inandar da padrone, salve le apparenze del governare da liberate
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secondo i principii del 1789. 1 senator! repubblicani del p irtito di

opposizione contro il Mac-?.lahon e contro il presente suo Ministero

indirizzarono alia vedova del Thiers una lettera di congratulazione,

pubblicata nel Debats dell' 11 settembre, per la fortezza dimostrata

ael rifmtare il concorso del Governo, ed accettare uuicamente la

mmifestazione nazionalQ del radicali e repubblicani pei funerali del

defunto suo marito.

II fanatismo di molti giornalisti nell'elogio, la violenza d'altri

oel biasimo, 1'importuna ed eccessiva mostra di tripudio d'alcuni,

come del Cassagnac nel Pays per la morte del Thiers, si spiegano

facilmento ove si rifletta che questo porsonaggio servl e diresse ed

osteggio successivamente i piii opposti partiti politici della Francia.

Eepubblicano d'idee, contribui con tutte le sue forze alia caduta di

Carlo X, e secondo ravvenimento ed il regno di Luigi Filippo, fmche

costui non gli ebbe antiposto il Guizot. Per iscavalcare il Guizot

favori a tutto potere i nemici degli Orlean'esi, e trionfo pei famosi

toanchetti che diedero nel 1848 il tracollo a Luigi Filippo, dopo aver

con le sue scritture riievato il prestigio e futto desiderare il ritorno

dei Bonaparte e la ristaurazione deirimpero. Quando questo fu ri-

stabilito, egli non cesso dall' attraversarsi a Napoleone 111 ed alia

sua politica, anchequando coll' infausto Ministero del 2 febbraio 1810

Napoleone III inaugur6 1'irnpero democratico ed abdico in qualche

modo la sua autorita personale a profitto di Emilio Ollivier e dei

suoi consorti. Accolto con favore nelF assemblea monarchica di Bor-

deaux, scppe tanto bene destreggiare, che la venne mutando in

un'accozzaglia di partiti ostili gli uni agli altri, si che per aver un

ordinimento promisors qualsiasi, fosse inaugurata la repubblica,

dapprima come provvisoria, poi come definitiva sotto la sua Presi-

denza; di cui si avvaleva piu da padrone e capo-setta che da reg-

gitore imparziale secondo i voti dell'Assemblea di Versailles, che final-

mente si sbarazzo di lui, dandogli per successore il Mac-Mahon. E

da questo punto egli fu il protettore e direttore delle varie fazioni

repubblicane, frennndo gli intempestivi bollori dei Radically ma ce-

mentando 1'accordo di questi coi Repubblicani conservatori. E egli

da maravigliare se tai uomo incontro dopo morte tanta diversita ed

opposizione di giudizii intorao alia sua vita politica?

Uno schizzo caratteristico di quest' uomo, ragguardevole per molti

titoli, leggesi nel Corresponded del 10 settembre p. p., a pagg. 94249.

Non possiamo metterlo tutto intero sotto gli occhi dei nostri lettori,

ma ne stacchiamo alcuni cenni. La morte ha sorpreso il sig. Thiers

tutto occupato di se stesso, affaccendato dall' ambizione, affannoso

pel travaglio d'una lotta suprema, stordito dai clamori dei partiti

cJ in atto di gettar ancor egli alte grida ai partiti... Ma la morte

gli ha pagato questa dura sorpresa con un favore
;
essa se lo piglio
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la vigilia d' una battaglia in cui la vittoria stessa non gli avrebbe

fruttato ne verace onore ne gioia duratara...

a E maiagevole il giadicare assolutamente il sig. Thiers, tanto

egli sfugge del pari all'amore ed all'odio di chiunque volesse o

amarlo od odiarlo pienamente. Voler desrcrivere d'un tratto la di-

versita di quest'uorm sarebbe quanto provarsi a defmire con una

parola i colon cangianti d'una fiamma... Di giornalista divenne de-

putato; di ministro fa capo dello Stato; monarchico per piu di mezzo

secolo si cangio in repubblicano ;
ha distrutto una monarchia per

alzarne un'altra che egli demoli senza saperlo ;
distrusse una re-

pabblica per cangiarla, senza ci6 volere, in un impero che poi si

adopero di rovesciare; opero, dopo una dittatura che egli maledisse,

il miracolo d' organizzare una repubblica a fine di esserne presi-

dente. Tutti i partiti 1'hanno acclamato un giorno ed un'ora, e tutti

1' hanno rianegato ;
ed egli si e servito di loro piu che non servisse

ioro, dando a tutti, a volta a volta, ora la sua fede, ora la sua al-

leanza. L i plebaglia lo ha, a vicenda, adorato od esecrato
;
la vile

vnoltitudlne urlo sotto le Qnestre di sua casa e T ha demolita rab-

biosamente, ed ora segue pietosamente la sua bara. Egli fu popo-
lare ed impopolare senza misura, pur non curandosi d'altro che

della saa sete di dominare. La sua politica parlo tutte le lingue ed

impiego tutti i mezzt... Egli ha commesso errori e sparse verM in

tutti i sensi, a destra ed a sinistra, sui popoli come sopra i re... II

signor Thiers, in tutti i carabiamenti del suo destino, in tutte le

metamorfosi della sua politica, avea una passione immutabile uno

4scopo fisso: T ambizione. )>

6. Su questo metro, allegando epoche e fatti, continua il Cor-

respondent per altre cinque pagine fitte
;

si che ciascuno dei pane-

giristi e dei censori di codesto ambizioso, fornito di sommo ingegno,

puo trovarvi argomento a giustificare il giudizio che ne ha recato.

Or chi gli succedera nel carico di capo della futura Repubblica

conseruatrice, dove le macchinazioni dei famosi 363 accomiatati il

25 del passato giugno e dei Senator! della loro risma riescano allo

scopo cui mirano, di abbattere ii Mac-Mahon? Chi almeno dirigera

1'agitazione elettorale da cui si vuole far uscire i 400 repubblicani

profetati dal Gambetta? Chi succedera al Thiers nell'arduo ulficio

di servire d'anello d'unione tra i Radicali ed i camaleonti del Cen-

iro-Sinistro, frenando quelli e sospingendo questi ?

Al Gambetta, morto il Thiers, non si puo neppur pensare, niuno

avendo dimenticato che perfino il Thiers lo qualificava per pazzo

furioso. II Dufaure? Ma e troppo inviso ai Radicali! II generate

Chanzy? Ma e troppo necessario in Algeria! Chi dunque? Pigliamo
il Gre/y, 1' expresidente della disciolta Camera dei Deputati, che

Serie X, vol. IV, fasc. 656 16 13 vttobre 1877
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diede ai 363 la patente di benemeriti della patria! Cosi dissero, e

cosi fu fatto.

II Gre>y pertanto, di cut vanno attorno le biografie studiate a

proposito, e il candidate delle fazioni che aveano i loro rappresen-

tanti alia Sinistra della disciolta Camera. Egli ne dee dirigere le

mosse e dirizzare le raacchine, per atterrare il Mac-Mahon ed il

Ministero sorto il ,18 maggio 1811, laddove la pluralita dei futuri

deputati riesca eletta secondo i voti che si attribuiscono al Thiers.

Diciamo che si attribuiscono; perche, come puo vedersi nel Debats

del lunedi 10 settembre, quelli che hanno interesse a sfruttare il

nome ed il prestigio di quest' uomo, non esitarono ad inventare di

pianta, e pubblicare, come letto ufficialmente nella casa del morto

alia piazza S. Giorgio, un suo testamento politico circa la Repubblica
conservatrice. Siamo in grado, dice il Debats, di opporre una men-

tita formale a codesti giornali. II testo del testamento pubblicato e

interamente apocrifo, ed il vero testo fmora non fu comunicato a

chicchessia. Codesto testamento politico fa tuttavia sfruttato con

un bando. dei Senatori della Sinistra, che raccomandarono ai Fran-

cesi, per le future elezioni, le idee del Thiers, come vedesi nel

Debats del 6 settembre.

1. Oltre lo smacco di vedersi posposto al Gre>y, Fex-dittatore

Gambetta tocc6 pure quello di essere citato a comparire inn'mzi al

Tribunale correzionale di prima istanza, decima Camera dello Spar-

timento della Senna, psr giustificarsi del reato di oltraggi contro

il Presidente della Repubblica, e di oltraggi e di diffamazione contro

i Ministri, pel discorso recitato a Lilla il 15 agosto, com 3 accennammo
nel procedente volume a pag. 751. L' atto di citazione intimato il

5 settembre, e riferito nel Le Mjnde n 212 del 1 settembre, ingiun-

geva al Gambetta, ed al gerente del giornale Republique fran^aise

suo complice per la pubblicazione di quel discorso, di doversi pre-

sentare alia decima Camera di Polizia correzionale il di 11 settembre.

II Gambatta si rivolse ad uno dei suoi amici, decano delPordine

degli Avvocati, il signer Betolaud, per essere da lui assistito nella

difesa
;

il quale, benche stesse in Belgio, promise di accorrere, ac-

cettando il pietoso ufflzio
;
ma la sera del 1 scrisse che non poteva,

perche si sentiva male. II Gambetta allora ricorse all'avvocato Allou,

che stava ad Arques. Ma la lettera giunse troppo tardi. Giunse in-

vece troppo presto pel Gambstta 1'ora posta pel di 11 settembre
;

cosi che, angustiato e forse temenlo di guastare vie peggio la sua

coadizione se si f >sse difeso da se, prefer! di non presentarsi al

Tribunale, a rischio di esssrd giudicato in contumacia: il quale ri-

schio pero era compensate dal vantaggio di potere per via di oppo-
sizioni e di appelli trarre il processo in lungo, tanto che, al tempo
delle elezioni il voto dei suoi partigiani, nominandolo deputato, lo
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sottragga al rigore della legge ed al castigo dovuto ai suoi oltraggi.
La folia che si stipo al Tribunale correzionale per assistere al

dibattimento, fu grandissima. 11 Governo per6 avea provveduto che

non succedessero disordini. 11 Gambetta non comparve, e fece chie-

dere, allegando di mancar di difensore, per bocca d'un Avvocato

Richard, che TafFare fosse rimandato ad otto giorni. II Tribunale

discusse il caso, e decise che tal prorogazione della causa non si

dovesse ammettere. Si tratto pe.rtanto 1'affarein contum^cia. 1 due

accusati, cioe il Gambetta ed il gerente della Republique franQdise,

furono, dopo deliberazione del Tribunale, condannati amendue a tre

mesi di carcere e 2.000 franchi di multa ed alle spese del processo.
II Gambetta, a cui fu intimata Ja sentenza, riprodotta nel Le Monde
n. 211 del 13 settembre, fece subito opposizione si al valore della

sentenza e si alia provvisoria sua esecuzione; e cosi ottenne 1'indu-

gio di otto giorni ;
ma il Tribunale confermo poi la pronunziata sen-

tenza; contro la quale egli interpose appello, e spera di ottenerne

altri che gli lascino aperto 1'adito alia Camera dei Deputati, dove

sapra fare le sue vendette.

8. II Journal ofliciel del 19 settembre divulgo il seguente bando

del Presidente Maresciallo Mac-Mahon.

a Francesi! Voi sarete fra breve chiamati a nominare i vostri

rappresentanti alia Camera dei deputati. lo non pretendo di eser-

citare alcuna pressicne sulla vostra scelta, ma mi preme di dissipare

tutti gli equivoci. Bisogna che voi sappiate tutto cio che ho fatto e

ci6 che intendo di fare, e quali saranno le conseguenze di ci6 che

state per fare voi stessi.

Ecco che cosa ho fatto. Da quattro anni io ho mantenuto la,

pace ;
e la fiducia personale di cui mi onorano i Sovrani esteri mi

permise di rendere ogni di piu cordiali le nostre relazioni con tutte

le Potenze. All' interne Tordine non fu turbato neppure un istante.

Grazie alia politica di concordia che chiamava intorno a me gli uomini

devoti prima di tutto al paese, la pubblica prosperita non fu arrestata

dalle nostre disgrazie e riprese il suo sviluppo. La ricchezza gene-
rale e cresciuta, malgrado le grandi gravezze; e il credito nazio-

nale si e consolidato. La Francia paciQca e fiduciosa vide nello

stesso tempo il suo esercito, sempre degno di essa, ricostituito sopra

nuove basi.

Ma questi grandi risultati pericolavano di andar perduti. La

Camera dei Deputati, sfuggendo ogni di piu alia direzione degli

uomini moderati, e dominata sempre piu da capi appartenenti al

radicalismo, era giunta a disconoscere la parte delf autorita che

mi appartiene e che io non potrei lasciar menomare senza impegnare
1'onore del mio nome dinanzi a voi e dinanzi allastoria. La Camera,

contrastando nello stesso tempo 1' influenza legittima del Senate, tea-
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deva a nulla meno che a sostituire all' equilibrio necessario del po-
teri stabiliti dalla Costituzione il dispotismo di una nuova Conven-

zione.

L'esitazione non era piu permessa. Usando del mio diritto co-

stituzionale, io, avuto il parere conforme del Senate, ho sciolto la

Camera dei Deputati.

Ora spetta a voi di parlare. Vi si dice che io voglio abbattere la

Repubblica. Voi nol crederete. La Costituzione e affidata alia mia

guardia, ed io la far6 rispettare. Da voi aspetto 1'elezione d'una Ca-

mera che, sollevandosi al di sopra delle gare di partito, abbia a

cuore, innanzi tutto, gli affari del paese. Nelle ultime elezioni si abuso

del mio nome. Tra coloro che allora dicevansi miei amici, molti non

si ristettero dall'avversarmi. Ed eziandio al presente vi si parla di

devozione alia mia persona affettando di non assalire che i miei Mi-

nistri. Voi non vi lascerete gabbare da tal artifizio. Per isfatarlo, il

mio Governo vi designera fra i candidati quelli che, soli, potranno

allegare a favor loro il mio nome. Voi pondererete naturalmente il

valore dei nostri voti.

a Le elezioni favorevoli alia mia politica faciliteranno Tandamento

regolare del Governo esistente, consolideranno il principio dell'au-

torita minsta da'tta demagogia, e assicureranno 1'ordine e la pace.
Le elezioni ostili aggraverebbero il conflitto fra i pubblici poteri,

incepperebbero il iftovimento degli affari, manterrebbero 1'agitazione ;

e la Francia, in mezzo a queste nuove complicazioni, diverrebbe per

1'Europa un oggetto di diffidenza.

a Quanto a me, il mio dovere ingrandirebbe col pericolo. Io noil

potrei obbedire alle intimazioni della demagogia, io non potrei di-

ventare Io striimento del radicalismo, ne abbandonare il posto ove

la Costituzione mi ha posto. Io restero per difendere coll' appoggio
del Senate gl'interessi conservator}, per proteggere energicamente

gF impiegati fedeli, che, in un momento difficile, non si sono lasciati

intimidire da vane minacce.

Frances!! Io attendo con piena fiducia le manifestazioni dei vc-

stri sentimenti. Dopo tante prove, la Francia vuole stabilita, ordine,

pace. Coll'aiuto di Dio, noi le assicureremo questi beni. Ascoltate

le parole di un soldato che non serve alcun partito, alcuna passione
rivoluzionaria o retrograda, e che e guidato soltanto dall'amore verso

la patria. Mac-Mahon r.

II manifesto e controfirmato dal ministro Fourtou.

II linguaggio risoluto e leale del Mac-Mahon ebbe un salutare

effetto. I giornali d'opposm'one, cioe dei varii partiti, i cui rappre-
sentanti sedevano a sinistra nella disciolta Camera dei Deputati, ne

inanifestarono senza rattento veruno i disegni ed i propositi, sc-
tenandosi con inaudita violenza, non solo contro il Ministero, ma
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contro la persona stessa del Maresciallo Presidente. Che ccsl do-

vessero fare i Radicali capitanati dai Floquet, dai Naquet e da si-

mill tribuni sal taglio del Marat, si capisce. Che dovessero indra-

carsi i Gambettisli della sinistra pura, stimolati ad un tempo dalla

ambizione delusa e dai timore d' essere vinti, era cosa naturalissima.

Solo e quasi incredibile che trasmodassero in eccessi di virulenza

che sa di villano, da degradarne un Barodet, i giornali di quel

centra sinistro che si atteggiava ognora a moderate conservatore

della repubblica; fra i quali primeggia il Journal des Debats, che

nel suo numero del sabato 22 settembre pubblico un vero capo-

lavoro di filippica tessuta di cavilli, di sarcasmi, d'insolenze e di mi-

nacce irose contro il Maresciallo, denunziandogli inevitabile scon-

fitta. A. rincalzo del quale articolo stamp6, nello stesso foglio di

quel giorno, una parodia del bando pubblicato dai Presidente della

Repubblica, compilata da una consorteria di ex-deputati; che afFet-

tarono di misurare perfino col compasso la lunghezza e disposizioni

dei periodi e delle frasi cosi che, nella forma esteriore, nella par-

tizione e nella dicitura, il loro appello ai Francesi contro il Mare-

sciallo ed il suo Governo fosse una mritazione somigliantissima di

quello che, a fine d'impegnare gli onesti uomini a difendersi contro

il Radicalismo, fu lirmato dai Mac-Mahon e dai De Fourtou.

9. Appunto il 22 settembre nel Journal Offidd furono pubblicati

tre decreti; dei quali il primo fissava del 14 ottobre la convocazione

dei collegi elettorali per la nomina dei novelli Deputati, sul con-

tinente europeo, cosi che, se dovesse rinnovarsi lo scrutinio, questo

secondo avesse luogo la seconda domenica dopo il giorno della pro-

clamazione dei risultati del primo. II secondo decreto determinava

i giorni e le norme, a tenore di legge, pei collegi elettorali da con-

vocarsi allo stesso effetto nelle colonie. II terzo assegnava il giorno

1 novembre 1811 per la riunione e riapertura del Senate e per

T inaugurazione della nuova Camera dei Deputati, in sessions straor-

dinaria. Come era da presumere, i giornali d' opposizione, come il

Debate del 23 e 24 settembre, anche quivi trovaron materia ad

acerbe invettive, recando a delitto del Governo perfmo Paver asse-

gnato alii 1 piuttosto che alii 5 novembre la riapertura delle due

Camere !

10. Appena il Governo ebbe cosi licenziato i partiti alia pubblica

agitazione elettorale, quello di opposizione fu sollecito di usufrut-

tuare il nome e 1' influenza politica di Adolfo Thiers, adottando come

suo proprio programma un bando, che si disse scritto quasi tutto

di proprio pugno dai defunto ex-presidente della Repubblica, e della

,
cui autenticita si rendette mallevadore un grande amico del Thiers,

il sig. Mignet. Le primizie di questa pubblicazione furono dai BC-T-

ihetemy Saint-Hilaire e dai suoi consorti concedute al Journal des
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Debate, che staropo, in 9 colorme fitte del suo ampio foglio, tal se-

ducente elucubrazione, di cui la sola prima parte erasi riveduta e

ritoccata dal Thiers, mentre il resto fu riveduto e riattato, in guisa
da rispondere alle congiunture present!, dal Bartre1e"my Saini-Hilaire,
dal Mignet ed altri cotali. Puo dirsi che la prima parte va tutta in

un panegirico apologetico che il Thiers faceva di se e dei fatti suoi
;

la seconda parte e una abbagliante esposizione dei meriti della di-

sciolta Assemblea che si glorifica persino dell' irupotenza, a cui fu

ridotta dall' opposizione del Senate, quanto a pessime leggi che gia
avea votato; la terza, dimostrata la impossibility della ristaurazione

d'una monarchia, va neir esagerare la necessita di rendere stabile

1'ottima repubblica. Tutto poi il lavcro e iritarsiato di violente ac-

cuse contro il Ministero preseduto dal De Broglie.

11. I conservator^ ossia gli adereiiti alle idee del Maresciallo

Mac-Muhon e del suo Governo, aveano costituito un Comitato di Se-

natori e di ex-deputati di loro parte, sotto la presidenza del Kolb-

Bernard senatore; il quale dovesse fermare e pubblicare il pro-

gramma da proporsi agli elettori, onde secondare, non gia questo

o quel ministro, ma, crediamo, gli avvertimenti del Santo Padre

Pio IX, che raccoimmdava consiglio e concordia contro i sovvertitori

delF ordine sociale e religiose. Questo programma, chiaro e breve, fu

pubblicato, come in altri giornali cattolici parigini e degli sparti-

menti, cosi nel Le Monde ri 221. Se la voce dell'onore, dell'amore

di patria e della coscienza cristiana, che suona in codesto programma
del Comitato della destra, fosse ascoltata e capita dalla pluralita

degli elettori francesi, potrebbesi ancora nutrire speranza d'un mo-

rale e politico risorgimento di quella nobile nazione. Ma se prevar-

ranno le gare dinastiche e le funeste idee d'un ibrido cattolicismo

ammorbato da' principii massonici, vinceranno certamente i repub-
blicani che si sono rannodati sotto la bandiera del defunto Thiers;

ed i progressi del Radicalismo saranno rapidi se non irreparabiii.

Chi fosse vago di sapere a che tendano, e per quali vie e con

quali mezzi, i corifei di codesta setta snaturata ed empia, ne avrebbe

piena contezza dal bando o programma che essi divulgarono, e che

fu riprodotto nel Le Monde n 229 del 27 settembre. E puro. e pretto

socialismo spinto alle sue estreme conseguenze, del dissolvimento,

non solo della societa politica, civile e religiosa, ma eziandio della

famiglia, restando abolite tutte le leggi che possono frenare qual-

siasi abuso della liberta. E tal cumulo di enormezze bestiali, che

soltanto un ptzzo frenetico od un selvaggio delFAustralia potrebbe
esserne contento. Gli orrori sanguinarii della Comune parigina del

1811 ne sarebbero il necessario efletto, ove quel programma si at-

tuasse.

12. A scuotere 1'apatia di certi elettori, ed a rischiarare la mente



CONTEMPORANEA 241

rli moltissimi altri che T hanno ingombra dei piu stolidi e funesti

pregiudizii, monsignor Dupanloup Vescovo di Orleans mand6 pubbli-

care nella Defense, neW Union e nel Pays, la sera del sabato 22 set-

tembre, una sua stupenda lettera, riprodotta dal Le Monde n 227

sopra citato. Questo capolavoro di vera eloquenza e diretto a rispon-

dere a tutte le diiTicolta opposte, tanto da quelli che per pigrizia o

\igliaccheria si astengono dal concorrere col loro voto alle elezioni

dei deputati, quanto dagli altri che, pur disposti a concorrere, get-

tano scissure tra i conservatori con 1'acerbita delle loro polemiche,

con gare ambiziose, con premature e funeste pretensioni. Mons. Du-

panloup qualifica come colpevole 1'astensione in tali congiunture ;
ed

ha pienamente ragione; perche i cattolici francesi non possono al*

legare, per asteriersene, quello ragioni, onde i cattolici italiani, e

specialmente quelli degli Stati della Chiesa romana, sono persua si

essere o illecito od almeno inopportune il partecipare alia nomina

dei Deputati; i quali in Roma dovrebbero esercitare la piu sublime

delle prerogative sovrane, sotto gli occhi del Sommo Pontefice che

ne fu spogliato, e fors'anche in onta ed oppressione della sua auto-

rita spirituale. Or egli e chiaro che la, dove tali ragioni non possono

allegarsi, e cosl e in Francia, ogni uomo dabbene che il possa e in

quanto possa, deve valersi dei mezzi legali che ha per fare il bene ed

impedire il male della civile e religiosa societa.

Giustamente pertanto Monsignor Dupanloup ebbe a flagellare

Finerzia degli uni, come a sfolgorare le malaugurate gare degli altri,

eccitando quelli a dover col loro voto sostenere la buona causa per

la nomina di Deputati onesti, e mostrando a questi i danni prodotti,

a servizio dei tristi, dalle loro divisioni. Voglia Dio che 1'infocata

parola di Monsignor d'Orldans ottenga il suo scopo, massime quanto

al reprimere quelle sciagurate rivalita, onde si videro nell'Assemblea

di Versailles Deputati cattolici, per astio o paura di questa o quella

fazione rivale, dare il loro. voto di elezione a Senatori inamovibili

in pro di dichiarati nemici della Chiesa e settarii di pessima risma.

II presente nostro quaderno sara starnpato prima che i voti degli

elettori francesi depongano nelle urne, coi noini dei loro rappre-

sentanti designati, le sorti della loro patria. Se essi badassero ai

voti che altamente si manifestano dai piu implacabili nemici della

Francia, tanto in Alemagna quanto in Italia, certamente, per non

esser complici di questi nell'assassinio della patria, essi si schiere-

rebbero dalla parte del Mac-Mahon. Ma e egli ci6 da sperare? II

Bismark ed i suoi scherani d' Italia temono che in Francia si ras-

soui un Governo conservatore e che tenga alcuti che del cristiano.

Bastano i discorsi recitati a Berlino, nel banchetto ad onore del

Crispi, per far capire a chicchessia, che i Governi di Guglielmo I

e di Vittorio Emanuele II stanno in agguato d'una propizia occa-
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sione per rifare quanto prima, a'danni della Francia, quello che gia

fecero a'danni deirAustria nel 1866. Essi hanno altamente dicbia-

rato la loro alieanza contro il comune nemico, contro quello che

chiamano ollramontanismo. Ed il Crispi ha spiegato il senso di tale

appellazione, indicando la Chiesa ed il Papato e facendo voti fervi-

dissimi pel trionfo dell' opposizione contro il Mac-Mahon ed il suo

Ooverno. Se i francesi elettori non vogliono aprir gli occhi a tanta

luce, e da dire che sono degni d' essere schiacciati un' altra volta

sotto il tallone dell'nomo di ferro e di sangue, e di ricevere il calcio

dell'asino dai conquistatori di Roma, vincitori di Custoza e Lissa.

IV.

&ELG10 (Nostra corrispondQiiza) 1. I catlolici belgi e la Costituzione

2. Feste in onore di P. P. Rubens 3. Udienza di Zuavi pontificii presso

Monsig. Van.nutelli 4. Congresso socialista a ffand 5. II danaro delle

scuole catloliche.

1. Nel vostro ftscicolo del 15 di settembre, rispondendo all'Opi-

nione che aveva detto; La liberta si accetta come uno spediente

temporaneo. II sistema definiti !/o e il vero assoluto, cioe la politica

subordinate alia religione ;
voi soggiungevate : Con queste parole

il giudaico giornale vuole insinuare che la Chiesa e nemica della

liberta, e i cattolici bslgi nemici della loro Costituzione. Ma. a smen-

tire T impudente calunnia, basta riflettere che la Costituzione belga

appunto opera de' cattolici. e contro di essa non gridano che i

soli liberali. Quantunque quest'ultima asserzione sia vera rispelto

al partito cattolico belga in generate, perocche molti fra i suoi com-

ponenti mettono pur troppo ogni premura nel far plauso alle con-

cessioni fatte dalla Costituzione belga al liberalismo; non puo per
altro negarsi Fesistenza d'un certo numero di cattolici, i quali non

sanno in verun modo acconciarsi colla nostra Costituzione, e sosten-

gono che la salute del paese non puo aversi senza il cambiamento

complete della Costituzione, e senza il ritorno franco e leale alia

vera legislazione cristiana quale e descritta nel Sillabo. Vanno, anzi,

tant'oltre in questa via, che non solamente condannano in tesi le

liberta moderne (di stampa, di culto, di coscienza ecc.), come debbon

fare e fanno sinceramente i cattolici tutti
;
non solamente sosten-

gono che il sistema politico fondato su queste liberta non puo esser

giustiflcato che in certe speciali circostanze; ma affermano che molte

fra le liberta registrate nella nostra Costituzione costituiscono non

gia una tolleranza del male, sibbene una cooperazione al male, per-

che accordano al male un diritto che dovrebbe sempre negarglisi.

E quantunque riconoscano competere alia sola autorita ecclesiastica
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il Qssare i limiti df lla tolleranza, vuoi nella dottrina teorica, vuoi

nell'ipotesi di circostanze determinate, non dubitano di attribuire

a se medesirni il diritto di affermare addirittura che molte tra le

liberta moderne sono da annoverare fra quelle cose che un Sovrano

cristiano non puo giamraai tollerare; di gaisa che esse sono tal-

mente cattive ia tesi, che ncppure in ipotesi possono giamraai tol-

lerarsi. Voi, che siete piu esperti di me in siffatte questioni, potrete

forse dirrni ci6 che dobbiam pensare di queste dottrine. A me basti

osservare che ai cattolici belgi non e soverchia 1'unione di tutte le

loro forze per sostenere un Governo che e assalito con rabbia dai

nemici della, religione, che assicura al culto cattolico, ai religiosi,

alle scuole el alle opere cattoiiche una liberta che loro si ricusa in

quasi tutta Europa. Non appoggiare il presente gabinetto sarebbe

un affidare la direzione degli affari ad altro gabinetto, il cui odia

antireligioso non e un segreto per chicchessia, e che, spinto d; Ha

democrazia piu radicale e piu empia, ci condurrebbe piu innanzi

ch'esso medesimo non creda nelle vie del Kulturkampf germanico;
e il voler rovesciare la Costituzione belga sarebbe lo stesso che

aprire la strada a un'altra Costituzione assai peggiore. Alia luce,

pertanto, di verita si evidente, non si cpmprende come possano tro-

varsi uornmi cotanto audaci da prendere sopra di se la responsa-
bilita di attraversare gli sforzi di coloro che lottano con una divo-

zione e una lealta senza pari pel mantenimento del governo presente.

2. Da parecchi mesi, Anversa si preparava a celebrare il 3 cen-

tenario dalla nascita dell' immortale P. P. Rubens. Due citt^ si dis-

putano Tonore di avergli dato i natali
;
la nostra metropoli com-

merciale, e Siegen nella Prussia renana. Per quanti titoli aver po'ssa

quest'ultima citta, egli e indubitato che il Rubens appartiene al Bel-

gio per Torigine di sua famiglia, per la sua educazione, per la sua

vita, quasi direi, tutta intera, pe'suoi lavori, pe'suoi capi d'opera,

per la sua gloria, e soprattutto per quella scuola fiamrninga, di cui

fu il fondatore, e che produsse i Van Dyck, i Jordaens e i Teniers.

Ci6 posto, ii carattere di queste feste consacrate all'arte ed al genio

doveva, agli occhi di ogni persona di buon senso essere tutto pa-

triottico e nazionale. E nonostante, fmo dai primi preparativi, lo spi-

nto liberale diede a conoscere la sua parzialita e la sua solita gret-

tezza di vedute. In piu d'un'abietta pubblicazione, la piccola stampa
non ebbe ritegno ad additare nel Rubens 1'uomo del cosi detto par-
tito de'pezzenti (yueux). Ignobile calunnia smentita da tutte le opere
del nostro glorioso concittadino, da quelle tele magistrali esprimenti

la Crocifissione, la Deposizione di croce, la Lanciata, in cui spira la

piu soave pieta, e recentemente ancora da quella lettera autentica,

stata pubblicata in tutti i giornali, nella quale il Rubens combatte

con tanta energia e severita i rivoluzionarii protestanti del sedice-
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simo secolo. Ad onta di tutto ci6, F ordinamento delle feste fu quasi

esc hisivamelite affidato alle persone piu ostiii alia causa cattolica;

lo che dette fortemente a temere di veder prendere alia nostra so-

lennita il carattere di quella sconcia mascherata della mezza qua-

resima, che aveva trascinato nel fango la Ghiesa, le sue istituzioni,

i suoi ministri. Quindi e che, allorquando i delegati ufficiali si pre-

sentarono nei diversi quartieri della citta a questuare per 1'addobbo

delle vie e delle piazze pubbliche. se si eccettuino le case de' loro

amici politici, ricevettero quasi dappertutto un' accoglienza assai

fredda, e non di rado anche una cortese ripuls^. E di vero, come sa-

rebbero impiegati i 300,000 franchi stanziati per le feste daH'ammi-

nistrazione comunale ? La gran giornata del 21 me ggio ultimo pro-

vava, d'altra parte, che i cattolici s' intendevano essi pure del modo

di ornare e illuminare le loro abitazioni. Visto pertanto che siffatta

attitudine poteva riuscire ad un'astensione passiva, il consiglio co-

munale, che avea tralasciato d'inserire nel programma tutto do che

da vicino o da lontano si riferiva al culto divino, stimo cosa prudente
farsi invitare al Te Deum nella cattedrale, e alia visita da farsi al

sepolcro del Rubens nella chiesa di s. Jacopo. L'iniziativa pero di

questi uffici religiosi era dovuta alle associazioni cattoliche. Anche

esse, alia lor volta, bandirono le loro feste; anch'esse ebbero i loro

concerti, le loro cantate, le loro sedute letterarie e drammatiche ;

esse, infine, apersero un concorso per un'opera popolare intorno al

Rubens
;
ne tutte queste feste spontanee ebber nulla da invidiare

alia solennita del programma comunale. Agli occhi de'figli della

Chiesa la corda religiosa era quelia che dovea vibrare di tutte la

piu sonora; il perche, di fronte alle nudita scandalose che nei nostri

bastioni costringevano ogni sguardo pudico ad abbassarsi, una quan-

tita considerevole d' iscrizioni, di trasparenti, di Madonne splendi-

damente illuminate rammentavano a tutti che il Rubens era stato

fra i membri della Congregazione della SS. Vergine Maria sotto ii

titolo dell'Assunzione, e che per lo spazio di molti anni aveva anche

esercitato rufflcio di segretario e consigliere della sezione latina. I

processi verbali dell'elezioni della Congregazione si conservano nel

collegio della Compagnia di Gesu ad Anversa negli archivii del soda-

lizio. I congregati se ne fecero a giusto titolo una gloria; e nella

chiesa di s. Carlo, appartenuta un tempo alia Compagnia di Gesu, in

quel luogo stesso dove Tillustre pittore erasi dedicato al culto della

Madre di Dio, fu celebrata una messa solenne di ringraziamento,

cui assisterono i delegati delle principal! Societa cattoliche e delle

congregazioni di Maria, che conta in gran copia la nostra citta. Usciti

che furono da si pia e commovente cerimonia, quei generosi cre-

denti si misero al seguito delle autorita civili e militari per dare,

col loro numero e con la loro fede, vie maggior lustro alia solenaita
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del TtJ Deww, e di la si recarono in gran corteggio a spargere palme
e corone sulla tomba del grauile artista cristiano.

Ma,, a giudizio di tutti, ravvenimento piu notabile della festa fu

senza dubbio la gran processione annuale in onore di Maria San-

tissima, che in quest' anno rivesti uno splendore e una pompa supe-

riore a quella dei giorni piu belli e piu prosper! di nostra santa

religione nella cattolica citta d'Anversa. II corrispondente del Times ,

autorita poco sospetta, lo proclamava aitamente in uno de' suoi ultimi

articoli. Tutto cio che la nobilta, la scienza, il f6ro, il commercio,

le finanze contano di piu ragguardevole, si facsva tra noi una gloria

di renders omaggio al Re dei Re. Che cosa, sono mai i giuochi po-

polari appetto a quelle grandi manifestazioni di pieta cattolica, ap-

petto a quelle lunghe file di cristiani convinti e divoti, si degni e si

pii, appetto a quegli stendardi si ricchi, appetto a quella Vergine
tutta scintillante d'oro e di gemnae, appetto all'augustissimo Sa-

cramento de'nostri altari portato nelle mani del Sacerdote con tutta

la magnificenza del culto divino ?

Ora che le feste son terminate, forza e confessare ch' esse sono

state ben lungi dall'aver lasciata in tutti un'impressione egualmente

favorevole; ed e cosa indubitata che, senza 1'iniziativa particolare

del clero e di alcuni cittadini d'Anversa, buoni cattolici, quelle fa-

mose feste, che costarono alia citta 300 000 franchi, avrebber fatto

un solenne fiasco. Tale e la sentenza che in questi giorni correva

in Anversa sulla bocca di tutti, si nazionali come forestieri. La sen-

tenza era giusta, e rimarra nei dominio della Storia.

3. Voi non ignorate, al certo, qual movimento cattolico si mani-

festasse nel Belgio nel passato giugno per festeggiare il giubbileo

episcopale di Sua Santita Pio IX, cosi popolare e cosi venerato fra

noi. Una reazione di dispetto e di rabbia, piu o meno destramente

dissimulata, si produsse nei liberali, che, per trovar pretesti a'loro

assalti, stettero a orecchie tese. Questi signori avrebber potuto rac-

corre dal loro spionaggio lezioni utilissime; ma no; il a partito dei

lumi non cerca che di accecarsi e accecare gli altri. II 1 giugno,

pertanto, il sig. Frere-Orban annunziava alia Camera con una certa

solennita il suo intendimento di muovere una interpellanza a pro-

posito di alcune parole pronmiziate da S. E. Monsig. Vannutelli nel

suo palazzo deila Nunziatura, durante un'udienza particolare accordata

dalFE. S. a un certo nuinero d'antichi Zuavi pontificii. Chiunque,
anche il meno esperto in politica, avrebbe potuto rispondere al capo
d' una frazione della Sinistra, che il Ministero non aveva spiega-

zioni da porgere intorno a parole proferite dal rappresentante d'una

potenza estera nel locale stesso della legazione: ma il Ministero si

degno, riservando la questione di diritto, porgere spiegazioni sulle

parole e gF intendimenti di S. E., e poi anche sulle interizioni del
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Ministero, spingendo cosi la condiscendenza oltre i giusti confini.

Fatto e che il discorso di S. E., riprodotto piu o meno esattamente

dai giornali e commentate dal partito liberate con evidente mala

fede, racchiudeva una verita consolantissima per noi, ma incresce-

vole oltre mod a per i nemici del potere temporale del Papa. Infatti

dopo aver detto a quei bravi soldati, inermi ma sempre fedeli, che

le loro felicitazioni e i loro voti dovevan tenere il prirno posto fra

tutte le felicitazioni, per la ragione che il loro amore e la loro di-

vozione raggiugnevano il piu alto grado di generosita e di pienezza,

imperocche maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam

ponat quis pro amicis suis, e i soldati che hanno impugnato le armi

per la Chiesa hanno ofierta la propria vita per la causa di Gesu

risto, e reso cosi al Salvatore cio ch'egli diede per noi; Monsi-

gnor Vannutelli soggiungeva: Tuttoche vinta in apparenza, la causa

che voi avete difesa non e punto una causa perduta; essa rimane

intatta e s'impone piu che mai alle preoccupazioni di tutte le po-

tenze. Questo risultato e, in parte, opera vostra... al modo stesso che

il sangue dei martiri ha servito allo stabilimento e allo sviluppo del

cristianesimo... II giorno medesimo che vide Foccupazione di Roma,
vide nascere altresi quel movimento cattolico cui di presente assi-

stiamo; e la questione romana, che si diceva definitivamente troncata,

prese fmo da qusl giorno quelle vaste proporzioni che vanno ispi-

rando sempre maggiore inquietudine. Le vere vittime del 20 settembre

sono le potenze che han veduto con indifferenza la ruina della so-

vranita temporale del Papa, o che vi hanno cooperato. Questa viola-

zione del diritto nella sua piu alta personificazione, questa spoglia-

zione del rappresentante piu augusto della legittimita, ha fatto pre-
valere il principio della superiorita della forza sul diritto, e condotto

alia conseguenza che tutte le nazioni si sono trovate nella necessita

di tenere in piedi eserciti immensi, che 1'Europa si e trasformata

in un vasto campo militare, e che dappertutto regna 1' inquietudine.

Tutto il mondo sofFre di questo stato di cose, la cui stessa violenza

ne rende impossibile la durata; tutto il mondo va cercando un ri-

medio. Ma le cose rimarranno cosi, fmtantoche il diritto non cessi

di soggiacere alia forza, fintantoche non si ottenga il trionfo del

Papato restituito alia sua piena liberta, alia sua piena indipendenza.
In previsione di qtiel momento, io non saprei che ripetervi cio che

il Papa diceva ieri 1'altro a'vostri camerati: Iddio vi dia, quando
sara venuta 1'ora, il coraggio di terminare questo combattimento.

Cosi fmiva ii magnifico discorso di S. E. Invece di trovarvi una chia-

mata air armi e un eccitamento alia rivolta, il partito intelligence e

illuminalo avrebbe fatto meglio a cercare di trar profltto dalle pro-

fonde verita che in quel discorso si racchiudono. Ridonda pero ad

onore, e certo a consolazione di Monsig. Vannutelli il vedersi fatto
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segno agli assalti quotidian! del partito del lumi e delta tolleranza

egli e altresi il piu bell' omaggio reso alia saggezza del simpatico

e alfezionato rappresentante di Pio IX, come la prova piu evidente

che il partito antireligioso trova in S. E. un avversario di cui teme

Tazione eflicace.

A tutto cio che dev'essere a vostra notizia intorno allo zelo con

che il popolo belga voile festeggiare il giubbileo episcopate del

nostro amatissimo Pontefice, permettete ch'io aggiunga una parti-

colarita: che cioe a Bruselle la dimostrazione esteriore supero ogni

espettativa. Un giornale, che non si cura di nascondere la sua em-

pieta, si degno riconoscere, esser conveniente il permettere ai cat-

tolici di festeggiare il capo della loro religione: ora, voi ben sapete

che questi signori non si rassegnano a far concessioni se non quando
si sentono battuti. La polizia di Bruselle promise la sua protezione

alle illuminazioni, decorazioni ecc..., ma ad una condizione espressa:

che non fosse cioe fatta menzione del titolo di Re aggiunto a quel

di Pontefice. Agli occhi di lei cio costituiva a un'imprudenza ;
ora

chi non conosce quanto sia prudente la polizia di Bruselle ?

4. Nel parlare di prudenza, il mio pensiero si riporta involon-

tariamente alia prova irrefragabile che han data di questa virtu i

giornali liberali col parlare il meno possibile di cio che e avvenuto

a Gand, dove i giornalisti riunitisi in congresso con quella liberta

che si gode nel Belgio, hanno esposto liberamente le loro dottrine,

liberamente pronunziato le loro bestemmie, le loro conclusioni, i lor

voti. I giornali liberal! si sono ben guardati dal riprodurli; la pru-

denza li rendeva ciechi, sordi e muti. In sostanza, perd, bisogna

saper loro grado di questa prudenza; dacche non si comprende mai

abbastanza il danno che recano le dottrine socialiste nelle colonne

di quei giornali, e che molti fra i lettori sarebbero rimasti colpiti

dalla giustezza delle conclusioni di cui trovano ogni mattina in quelle

stesse colonne le premesse. Ma ci6 che e veleno per quei lettori, sara

vita e luce pei lettori della CiviUa ; il perche faro di riepilogare ci6

^he e avvenuto nel congresso dei liberi socialisti.

La domenica, 9 settembre, fu il giorno in cui alia citta di Gand

tocco Tignominia di dar Fospitalita a quella dimostrazione antiso-

ciale. Fino dal mattino, una bandiera rossa sormontata dal berretto

frigio sventolava sulfingresso d' una bettola detta il Mont- Parnasse.

Verso le 11 e mezzo si vide entrare nella sala da ballo un corteggio^

che veniva dalla stazione della via ferrata ed era composto come

appresso : Un' immensa bandiera rossa, fregiata delle inssgne del 1793,

cioe, fasci, scure, berretto frigio; un corpo di musica piu chiassoso

che armonico, sonante i pezzi scelti del suo repertorio e soprattutto

la Marseillaise; poi diverse Societa, di cui molte eran precedute
dalla bandiera rossa, e tra le qu-ili notavansi in particolare: i mem-
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bri delFInternazionale (sezione di Gand e d'Anversa), i giovani so-

cialisti (<li Gand e d'Anversa), i garzoni linaiuoli, la societa de'tes-

sitori, una delegazione del sarti di Bruselle, la cui bandiera si

faceva distinguere per essere scortata da due giovani cittadine

d'onore! Erano in tutti circa 100, contanio le cittadine e i monelH.

Entrato che fu il corteggio, i primi onori furono per... la birra. II

buffet era letteralm 3nte assediato; ceotinaia di bicchieri si empie-
\ano e vuotavano; 1'atmosfera era avvolta in un denso fumo; linal-

mente il seggio prese posto, e il campanello del presidente riusci,

quantunque non senza gran fatica, ad aver la parola esso solo per
cederla poi agli oratori. Saltando a pie pari gl' incident]', ecco la

dottrina che venne fuori da quei discorsi: Scopo dell' Internazionale

e reclutare soldati pronti a combattere e rovesciare i tiranni, cioe

i ricchi, impinguati co' milioni del popolo. I proletarii debbono scuo-

tere quei vampiri che s'inebriano del sangue delle lor vene... 1'arme

che dee servire a vincere. e il sufFragio universale: questo e tutta

quei che si chiede per ora... e il mezzo d'ottenere tutto il restante...

e questo mezzo lo si avra!... La maggioranza e il diritto, perche e

forza: noi siamo la maggioranza, dunque noi siam tutto. dunque noi

avremo tutto cio che vorremo. Per ottenere il sufFragio universale,

si esauriranno dapprima tutti i mezzi pacifici; ma quando la vio-

lenza sara divcnuti necessaria, non si rifuggira da nulla. V'ebbero

altri oratori assai meno moderati: fra questi, un cittadino d'Anversa

dichiar6 la guerra ai preti, ai re, ai ricchi, ai borghesi, ai papisti,

ai pezzenti (yueux), i liberali; ai devoti, al mondo intero... ma, quei

che e piu significative, i liberali, diss'egli, noi li vinceremo facil-

mente o li faremo piegare, ma chi non pieghera giammai e il prete, e la

Chiesa cattolica! bisogna dunque abbattere 1'unoe Faltra, bisogna

continuare a loro riguardo le tradizioni del Terrore del 1193, del

quale siam figli, e della Comune, di cui siam fratelli, e che, quan-

tunque non abbia potuto mettere in pratica se non una minima parte

delle nostre idee, e pur sempre il nostro nndello ! ! II liaguaggio

e abbastanza chiaro; e FEuropa potra domandare a se stessa come

sia possibile, in un paese che ha una polizia, fare pubblica profes-

sione di cosi fatte dottrine. Vero e che questa polizia e liberate, e

deve essersi persuasa che contro i libsrali la Comune non si proponga
di adoperare che i mezzi della dolcezza: la violenza sara solo ne-

cessaria contro la Chiesa cattolica, che e la cittadella, la base, la

forza viva della reazione. La seduta termino con una colletta, e gli

assistenti, da veri socialisti, dettero in tale misura da non arricchire

nessuno.

Verso le 6 di sera la seduta si riprese, e allora fu fatta F apoteosi

della rivoluzione, del socialismo, della Comime, dell' assassinio degli

ostaggi di Parigi; si fece un appello alia vendetta armata per la ri
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scossa della Comune: vennepoi un discorso che incominci6 dal riepi-

logare tutte le obbiezioni, o meglio inenzogne popolari, che conducono

alia negazione di Dio. Per 1'oratore per6 1'ateismo non era abba-

stanza; i demonii non sono atei, maodianoDio; quindi il discorso

termin6 con le piu orribili bestemmie. Dio e il nemico, si disse, Dio

e la menzogna, Dio e il pernio del sistema di ciarlatanisnio inventato

da quei vampiri che si chiamano preti. Gia fino dal mattino erasi

detto in quella medesima assemblea: a Dio eil principio del male.

Gismmai voce um^na non avea fatto miglior eco a quella dell' in-

ferno; e 1' assemblea stessa lo comprese, perche v'ebbe un memento
di stupore e segui un silenzio che pose in impaccio- lo stesso ora-

tore. Molte persone sentironsi smarrite e uscirono furtivamente dalla

sala: ahime! avrebber potuto disingannarsi con minore spesa. Dopo
di do 1'oratore tratto assai alia lesta il liberalismo. I papisti, egli

disse, c'ingannano, ma forse sono in buona fede; il liberalismo per-
altro e un partito di giuntatori. Questa volta il sull'ragio univer-

sale non basta piu: esso e soltanto accettato come mezzo. Bisogna
che il popolo sia tutto, tutto, tutto... bisogna che assorbisca tutto:

Stato, provincia, comune, chiesa, palazzi, ricchezze, macchine, beni,

diritti... solo il popolo e re, solo il popolo dee rimanere sulla terra:

la bandiera rossa con le sue appendici dee dominar tutti gli edifizii...

deve sventolar dappertutto, anche sul palazzo del Re c vi svento-

lerd )) A quel punto restavano nella sala circa 400 persone, tra le

quali molte cittadine; le grida, i canti si mescolavano con lo stre-

pito dei bicchieri e col fumo del tabacco; si flni con una tombola,
che ebbe lo stesso successo democratico della colletta del mattino.

Ecco-vi pertanto un saggio del lavorio del Congresso. Adunanze di

comitati segreti e sedute pubbliche popolari riempierono tutta la

settimana; ina con lo stancarsi del pubblico il successo andd sem-

pre diminuendo
;
talche da tutto quel chiasso non e risultato che

una lezione, dalla quale i giornali liberali si guardano bene di trarre

profltto; ed e una profonda umiliazione per la liberta belga.

Tutto do peraltro non impedi che la polizia generale del regno

cogliesse 1'occasione per fare una protesta entro i confmi della sua

azione legsle. Certo Leone Franckel, antico membro della Comune
di Parigi, fu espulso dal territorio belga per aver messa in pericolo
la sicurezza pubblica: ma se il Congresso rimase, per tal modo, privo

d'uno de'suoi membri piu attivi, il presidente se ne console con

*ma nuova serie d'elogi della Comune di Parigi e con gli oltraggi

piu violent! e perflno sanguinarii contro Leopoldo JI. Durante le

ultime sedute, la parola fu data piu specialmente agli stranieri, e

la Germania, 1'Inghilterra, la Francia, e 1'Italia ebber ciascuna i

loro rappresentanti socialisti. Un tal Tito Zanardelli dichiaro che
1' Italia pure voleva il sufiVagio universcile, e che a tempo opportimo
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saprebbe procacciarselo col fuciie, con le barricate, col ferro e col

fuoco . Le conclusion! del Congresso sono, un invito alia federa-

zione delle societa operaie a prender parte nella lotta contro le

classi possidenti ;
un eceitamento all'unione degli operai contro la

proprieta e contro il capitale.

Basta il finqui detto ad escludere il bisogno di chiedere un po'piu

di luce. Disgruziatamente, cio cbe aumenta la luce e il silenzio dei

giornali liberali dirimpetto agli eccessi mostruosi, che la logica del

popolo deduce quali legittime conseguenze delle dottrine irreligiose

e sovversive del Jiberalismo.

5. Umiliato in vedere che le scuole irreligiose non posson sus-

sistere nel Belgio se non in grazia della generosita delle smmini-

strazioni comunali, il partito liberale aveva pretesq fondare un in-

segnaraento libero. avente a base la generosita pubblica. A tale scopo
avea disposto che fosse fatta una questua nelle strade, nei caffe ecc.,

e che anche certi corteggi andassero in giro a benefizio dell' opera:

ma la generosita non fra le virtu che fregiano i liberali, e il fiasco

solenne di un simile tentative fu la piu eloquente dimostrazione del-

1'irnpotenza di costoro a fondare un insegnamento empio senza il soc-

corso dei contribuenti. Le scuole libere cattoliche, le quali non hanno

altro privilegio, che le calunnie, le persecuzioni, le contribuzioni

passive, abbondanonel paese; e contuttocio i cattolici di Gand posero

ogni cura a fondare 1' opera del danaro delle scuole cattoliche. PocM

giorni sono, un corteggio numeroso e tranquillo attraversava quella

stessa citta di Gand, non ha guari disonorata' dai socialist}; le ab-

biette bandiere rosse erano surrogate da nobili stendardi scintil-

lanti d'oro e di ricami, e rappresentanti soggetti pii, destinati a

sollevare le anime verso il cielo
;
e a capo del corteggio brillava il

gonfalone della societa del danaro delle scuole cattoliche, stato poco
innanzi benedetto dal sacerdote nella chiesa di San Michele. II cor-

teggio, che erasi formatQ sulla piazza Vendredi, si avvio a Ledeberg
attraversando le strade principali della citta. Fu quella per Gand una

consolazione non meno che una riparazione.
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DEL LIBERALISMO ITALIANO

I.

II liberalismo italiano da che, contro ogni ragione umana e

divina, si e insediato nella capitale del mondo cristiano, sentesi ad

ogni tratto traballare sotto i piedi il terreno. E bisogna rendergli

questa giustizia: esso fin dal primo ingresso, per la breccia di

Porta Pia, non si e mai, sopra un tal punto, fatta illusione. Esso

ha sempre ripetuto in tutti i tuoni che si trovava in Roma non

altrimenti che attendato.

A cessare pertanto la trepidazione deiranimo, esso va almanac-

cando di tratto in tratto e facendo disegni in aria, rispetto a ci6

cbe potrebbe assicurare il suo stato e rimuovere i pericoli cbe lo

minacciano. Presentemente i suoi lunarii sono intorno alia vita del

Santo Padre, pei miglioramenti, cbe spera dalla morte di lui, alia

propria causa. Leggemmo sopra di cio uno stravagante articolo del

Diritto, intitolato: La salute del Papa; nel quale il democratico

giornale, non facendo piu assegnamento sopra scismi da promuo-
versi nell'elezione del Pontefice (anche i liberali cominciano a

capire che questo non e tempo da antipapi), volge i suoi indovi*

nelli alia mutazione d'idee che dovra, secondo lui, recare 1'avve-

nimento d'un successore.

Esso dice: Durante Testate, cbe ormai si puo dire passata, il

Papa dest6 molte preoccupazioni per la sua salute nel mondo cat-

^
tolico. Corse piu d'una volta la notizia che egli fosse malato (fu

\

un pio desiderio liberalesco), piu d'una volta credendolo in fin di

vita, si parlo del successore, sicche risorsero piu gravi e vive le

quistioni tante volte agitate intorno all'elezione papale; e fu chi

pur combattendo le esagerazioni dell'affetto e quelle dell'indiffe-

reoza e del rancore, non pote a meno di pensare alTavvenire. Pochi

uomini nella storia hanno ugualmente commosso il mondo negli

ultimi loro giorni; pochi videro con maggior interesse intorno a /
Serie X, vrt. IV, fasc. 657 17 22 ottobre, 1877
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loro sguardi piu numerosi. Non si puo negare die la venerazione

per la persona del Pontefice fosse uno del maggiori moventi di

questo interesse. Ma bisogna anche riconoscere che vi entr6 per

buona parte il timore del gravissirao colpo, che con la morte del

Pontefice riceveranno le dottrine vaticane. Gosi comincia 1'articolo.

E alquanto dopo, tornando sullo stesso concetto, ripete: a Le

preoccupazioni sollevate dalla malattia del Papa (sognata dai li-

berali) ci danno modo di misurare la gravita della perdita che ai

fautori delle dottrine vaticane cagionerebbe la sua morte. Ac-

ciocche poi il fine corrisponda pienamente al principio, 1'articolo

termina dicendo: Non possiamo a meno di riconoscere come

nelle preoccupazioni, sollevate dalla sua ultima malattia, fosse viva

la coscienza del danno, che dalla sua morte verra alle dottrine

vaticane, tanto maggiore, quanto piu gli crescera nella sua vec-

chiaia la simpatia e la venerazione del mondo cattolico
T

.

II.

Noi gia notammo nel passato quaderno quanto sia stomachevole

questo vezzo dei liberal!, di parlare della morte del Papa e fingerne

a ogni tratto sfinimenti di forze e malattie. Se avessero, non diciamo

gia una stilla di affetto (che di questo sono incapaci), ma almeno

un po'di riguardo per un uomo, non sol sommamente venerando

per 1'alta sua dignita, ma divenuto oggimai, pei suoi pregi perso-

nal!, F amore e 1' ammirazione del mondo
;
sentirebbero quanto sia

sconveniente questo loro costume. Alia piu trista, un sentimento di

decoro dovrebbe rattenerli dal dare a conosoere con tanto cinismo

Tinvereconda brama; resa vana fin qui, e che il Gielo continuera a

render vana per lunghi anni. II Santo Padre Pio IX nella scorsa

state non si trovo mai, neppure in menoma parte, nelle condizioni

di salute, che sognarono-i liberal!. Egli anzi pote sostenere la stra-

ordinaria fatica di quasi quotidiane udienze ai pellegrini che ac-

correvano da tutte le parti del mondo, e tener loro non brevi e

calorosi discorsi. I cattolici, essendo ben informati di do, e tenendo

per menzognere le infauste notizie, sparse astutamente dai liberal!,

1
11 Jtiritto, Anno XXIV, n. 269.
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non ebbero*alcuna preoccupazione intorno alia salute del Santo

Padre. Tutta 1'agitazione fu nel campo liberalesco; e fu effetto piu
del perverso lor desiderio, che di persuasione, quantunque erronea.

La vita di Papa Pio IX e sotto una particolare protezione di Dio
;
e

Dio la conservera incolume, finche non sieno effettuati i suoi arcani

disegni. Di ci6 i cattolici son sicuri. Ne la grave eta, in questo caso,

ispira loro temenza. Gregorio IX fu eletto Papa a ottantaquattro

anni; e Iddio lo conserv6 sano e vigoroso fin presso ai cento;

sicche pote tener testa al nemico piu formidabile, che nei tempi
di mezzo combattesse la Chiesa, qual fu Federico II di Svevia. La

mano di Dio, che conservo in tanta vecchiezza e sostenne quel gran
Pontefice contro il potentissimo Imperatore, sapra conservare e

sostenere Pio IX contro il moderno Liberalismo. La mano di Dio

non e abbreviata, sicche non possa piu salvare come in addietro; e

Gesu Gristo e oggidi quello stesso che ieri, e sara il medesimo per
tutti i secoli. Non est abbreviata manus Domini ut salvare nequeat

1

;

lesus Christus heri et hodie; ipse et in saecula
2

.

III.

Del resto, quali che siano per essere le disposizioni di Dio in-

torno alia preziosa vita del nostro Santo Pontefice, abbiano per
certo i liberali che le dottrine vaticane non patiranno mai alcun

detrimento. Che intendono essi per dottrine vaticane? Forse le

sancite dall' ultimo sacrosanto Goncilio? Ma queste, per ci6 stesso

che furono definite dal Goncilio, son passate nel dominio della

fede, e la fede nella Ghiesa di Gristo e immutabile. II Liberalismo

e quello che cambia dottrina ad ogni tratto. Oggi rinnega il fa-

moso principio di non intervento, dopo averlo, non ha guari di

tempo, canonizzato; ed esalta nel Russo la guerra mossa per mo-

tivo di religione, dopo averla tante volte vituperata negli antichi

Crociati. Ma la santa Chiesa cattolica, colonna della verita ed eco

della voce stessa di Dio, non cangia mai i suoi ammaestramenti.

Cio, che ha definite una volta, resta eternalmente vero; perche i

suoigiudizii sono giudizii non puramente dell'uomo, ma dell'uomo

1 ISAIAE LIX, 1.

2 Ad HEBR. XIII, 8.
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operante sotto 1'assistenza dello Spirito Santo, e pero. allo Spirito

Santo sono principalmente attribuiti. Visum est Spiritui Sancto et

nobis
}

. Assai stolto si mostrerebbe dunque il Diritto e al tutto

ignaro della infallibilita della Ghiesa, se per dottrine vaticane da

patir danno, intendesse le decision! del Concilio, o almeno doltrine

che abbiano il medesimo valore, per procedere dalla medesiraa

infallibile autorita. E pare che egli stesso lo senta; giacche nel-

1'incoerente articolo che scrive (la coerenza e ben difficile nei

nemici della verita), parlando della differenza che passa tra i sue-

cessori di un regno laico e quelli del trono pontificale, dice cosi: II

mutamento di un sovrano pu6 destare gravi timori, specialraente

nell'epoca moderna: si ignora se il nuovo principe rispettera

del pan la costituzione ;
si teme che egli faccia senlire troppo la

sua influenza nelle lotte dei partiti, ovvero non conosca Farte di

temperarle ed attribuire cui spetta la vittoria. Ma nella Ghiesa non

vi sono partiti, non si consentono mutaraenti, non si possono sup-

porre, specialmente dopo la proclamazione dell* infallibilita, rivo-

luzioni di dommi, di morale, di disciplina.

La contraddizione par che sia la sorte di cotesti signori. Se tale

e Findole della Ghiesa (ed & certamente conosciuta da'cattolici,

giacche e conosciuta e confessata dallo stesso Diritto, che della

Ghiesa non fa 1'oggetto principale de'suoi studii); come pu6 esso

Diritto affermare che la malattia del Ponteflce ingenerava preoc-

cupazioni e timori pel gravissimo colpo che, per la mutazion di

persona nel seggio pontificale, riceverebbero le dottrine vaticane?

Queste dottrine certamente non possono riguardare che o i dommi

o la morale o la disciplina. Egli afferma che in tutte e tre queste

cose non si possono supporre rivoluzioni nella Chiesa, segnatamente

dopo la proclamazione delF infallibilita pontificia, Egli aggiunge

che nella Chiesa non ci sono partiti, non si consentono mutamenti;

e che do appunto dispaia la successione nella dinastia papale da

quella degli Stati laicali. Or se, per sua stessa confessione, queste

cose son vere; come potrebbero, sotto un futuro Pontefice, le dot-

trine vaticane patir mutamento? E se esse sono al sicuro, qualun-

que sia la persona che segga sul trono di S. Pietro, quale & il gra-

vissimo colpo che ne riceverebbero ?

1 ACTUS APOSTOLORUM, XV, 28.
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IV.

Forse il gravissimo colpo, di cui parla il Diritto, e inteso da

lui non della mutazione da recarsi alle dottrine, ma dell'adesione

e del favore del raondo, rispetto ad esse. Gio potrebbe rilevarsi

dal tratto seguente: Un nuovo Papa potra riformare la fede e i

costumi (come? se poco prima avea detto che dommi e morale

nella Chiesa non soffrono mutamenti
!), potra secondare il movi-

mento liberale che si manifesta da tanto tempo in seno alia Chiesa e

sopravvive a tutte le condanne (come? se poco prima avea detto che

nella Ghiesa non sono partiti!), ovvero portare le dottrine vaticane

all' ultima esagerazione (vale a dire mantenerle, come le manter-

rebbe certamente, nella loro interezza), ma non trovera piu il ri~

spettQ, la simpatia, la venerazione, che circondano oggi un Pontefice,

vissuto in mezzo ai piu straordinarii eventi, fra tante lotte e tanti

contrasti. Qui il Diritto sbaglia per doppio capo. Primieramente

esce fuori della questione, passando dalla dottrina alia persona.

Dipoi egli mostra di credere che 1'adesione alle prime sia proceduta

nel mondo dal rispetto e dalla venerazione alia seconda. Ma di quali

uomini egli intende parlare? Dei liberali, o de' cattolici ? Se parla

dei liberali, mentisce. Imperocche, non ostante Timmensa rive-

renza che ispira la persona di Pio IX, i liberali non hanno mai ac-

cettate le sue dottrine; anzi si sono sempre adoperati con ogni possa

a vituperarle e screditarle. II Diritto in questo stesso articolo le

chiama ispirate dalle esagerazioni dell' Oltramontanismo, e loda il

Gladstone per averle dette inconciliabili coi doveri di civil suddi-

tanza. Ricordi il lettore le calunnie, i sofismi, le travolte inter -

pretazioni, i vituperi, onde i liberali ban colmato nei loro discorsi

e nei loro scritti il Goncilio Vaticano, 1' infallibilita pontificia, il

Sillabo, le encicliche e le allocuzioni di Pio IX. II mutamento

dunque di persona nel seggio pontificale non potrebbe recar dimi-

nuzione di rispetto alle dottrine vaticane per parte dei liberali ;

giacche per parte loro un tal rispetto non ci 6
;
e ci6 che non e non

pu6 patire diminuzione. Nego suppositum; questa e la risposta, che

meriterebbe il Diritto da questo lato.

E la medesima negazione di supposto potrebbe farglisi, se in-

tende parlar de' cattolici; giacche e falso che i cattolici aderiscono
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alia dottrina vaticana per rispetto al merito personale del Ponte-

fice. Se cosi fosse, il loro assenso non sarebbe cattolico, perch&

appoggiato a motivo umano, non divino. Ma la bisogna corre ben

altrimenti. I cattolici credono alle decision! dommatiche del Papa,

perche egli e infallibile in quanto Papa; e aderiscono agli altri

suoi insegoamenti non dommatici, perche riconoscono in lui la

voce di Dio e il maestro datoci da Gristo per regolare la nostra

condotta nel corso della vita mortale: Pasce oves meas
1

. Qui vos

audit, me audit 2
.

Quanto poi alFamore e alia riverenza, che i fedeli professano

per la persona del Pontefice, il Diritto non distingue la parte es-

senziale dalla parte accidentale. Questa seconda puo variare se-

condo i pregi naturali o i doni celesti, onde Iddio ha voluto pri-

vilegiare un uomo piuttosto che un altro. Da questo lato certamente

la figura del nostro Santo Padre Pio IX grandeggia in modo al

tutto straordinario; e ben pu6 darsi che 1'affetto e Y ammirazione

e Tinteresse, che eccita da questo capo, non vengano ereditati.

Ma la prima, essendo relativa all'ufficio, e imrautabile e duratura

perpetuamente. Lo stesso Diritto, parlando dei tempi andati, con-

fessa : Di niun' altra autorita terrena puo dirsi, come di quella

che si succede da diciotto secoli sulla cattedra del primo Pontefice,

che Fuomo sparisce dinanzi all'autorita, di cui e rivestito. Ed os-

serva che nei tempi andati il Papa era sempre riguardato come

Papa, comunque si personificasse in subbietti diversissimi, a cagion

d'esempio in un Gregorio VII, in un Giulio II, in un Alessandro VI,

in un Pio V
; perocche la tiara copriva egualmente tulte le teste.

Or egli sappia che cio che si avverava per Faddietro, rispetto al

Pontefice nella Ghiesa, si avvera anche oggidi e si avverera infino

alia consumazione de' secoli. Agli occhi de' fedeli il Papa e sempre

Papa, cioe il successor di san Pietro, il Vicario di Gesu Gristo. Nella

sua persona, qualeche sia,i fedeli ravvisano Pietro, anzi ravvisano

Gristo stesso, che il Papa rappresenta loro, e di cui continua, ri-

spetto a loro, la divina missione. Essi gli prestano quelFonore e

quella riverenza, che presterebbero a Cristo, se egli sidegnassedi

governare visibilmente la sua Chiesa. Nel Papa essi riguardano la

1
lOAHBf. XXI, il.

1 LlJCAE X, 16.



DEL LIBERALISED ITALIANO 263

rappresentanza, enella rappresentanza 11 rappresentato: il rappre-

sentato e Gristo. Accade qui, ed in senso anche piu rigoroso, quello

stesso, che del culto delle sacre immagini; il guale non e assoluto,

ma relative. II fedele genuflette dinanzi aH'immagine del divin

Salvatore, la bacia divotamente, se la stringe al cuore; sia che la

scorga impressa nell'oro, o in altro men prezioso metallo, o anche

in legno. Perche cio ? Perche quegli atti di riverenza, di devozione,

di amore, sono rivolti non all'effigie, materialmente considerata, ma

all'oggetto per essa espresso. Ora il Papa e immagine di Cristo;

ed immagine non morta, ma vivente; ed immagine informata della

sua virtu ed autorita e che fa, rispetto a noi, le veci sue. Questa

qualita del Pontefice e indipendente dalle sue doti personali; e

pero quali che queste sieno, grandi o mediocri, schiette o offese da

difetti, egli merita sempre lo stesso amore, la stessa riverenza. Gi6

sa benissimo ogni cattolico
;
ed e giudizio irremovibile nella sua

coscienza, perche frutto spontaneo della sua fede.

I liberali, avendo perduta la fede, non capiscono nulla di tutto

questo. Essi nel Papa non guardano che 1'uomo; e di se facendo

norma a giudicar de' cattolici, pensano che, al par di loro, scorn -

parendo nel Pontefice i pregi umani, dovesse venir meno ne' fedeli

o almeno rattepidirsi il fervor dell'affetto, e rallentarsi lo slancio

della pieta filiale.

V.

Ma noi ben intendiamo a che prbpriamente allude il Diritto con

quella frase di danno alle dottrine vaticane e di scemamento d'in-

teresse pel futuro Pontefice. Egli intende Funa cosa e Y altra in

ordine alia sovranitk temporale del Papa. Cio si rileva abbastanza

da quel passo, in cui dice : II futuro Pontefice, dopo essere stato

liberamente eletto, non potra destare cosi vasto compianto, facen-

dosi credere prigioniero della rivoluzione. Esercitando liberamente

in tutto il mondo, senza alcun impaccio o contrasto la sua autoritk,

fornira la pruova la piu solenne della inutilita e del danno d'ogni

temporale dominio. In somma, il Diritto spera che, cessando

Pio IX, si cangera opinione nel mondo cattolico intorno alia neces-

sita del poter temporale della Santa Sede, o almeno si raffreddera

sopra un tal punto 1'ardore de' fedeli. Ma egli s' inganna a partito.
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Le dottrine vaticane, intorno alia necessita della sovranita ter-

ritoriale del Papa pel libero governo della Ghiesa, non sono, come

dice il Diritto, frutto delle esagerazioni deH'ultramontanismo, ma

sono un giudizio solennemente emanato da tutta la Ghiesa inse-

gnante, con a capo il Romano Pontefice. Quanto al Pontefice, egli

10 ha espresso ripetute volte, e segnatamente nella bolla, in cui

fulmin6 1'anatema contro gl'invasori de'suoi Stati e i loro aderenti.

In essa egli dice: La Gattolica Ghiesa, da Gristo Signore fondata

e stabilita per procurare Feterna salute degli uomini, avendo

forma di perfetta societa, in virtu della sua divina istituzione, deve

per conseguenza fruire di tal liberta, che nelF adempimento del

sacro suo ministero non sia soggetta ad alcun potere civile. E per-

ciocch& ad operare liberamente, come e di dovere, ella avea uopo

di quei presidii, che rispondessero alia condizione ed al bisogno

de' tempi ;
la divina Provvidenza con consiglio al tutto singolare

ha disposto che, caduto il romano Impero e divisosi in molti regni,

11 Pontefice romano, siccome quegli che da Gristo era stabilito capo

e centro di tutta la sua Ghiesa, conseguisse un principato tempo-

rale. Gon ci6 veniva dallo stesso Dio sapientissimamente provve-

duto che, in tanta moltitudine e varieta di Principi secolari, il

Sommo Pontefice godesse di quella indipendenza politica, la quale

gli e tanto necessaria per esercitare senz'alcuno impedimento, a

rispetto del mondo intero, la sua spiritual potesta e giurisdizione.

E cosi era conveniente del tutto
;
acciocch& nel cattolico mondo

non nascesse mai occasione di dubitare, non forse per impulso dei

civili poteri o per istudio di parte s'inducesse talvolta ad operare

nell' universale governo quella Sede, alia quale per la sua piii alta

preminenza e necessario che ricorra tutta la Chiesa. Facilmente

poi s' intende come cotesto Principato della romana Ghiesa, benche

per sua natura tenga del temporale, nondimeno in virtu della sacra

sua destinazione e dello strettissimo vincolo, onde si collega colle

somme ragioni della cosa pubblica del Gristianesimo, riveste in-

dole sacra
l

.

1 Santissimi Domini Nostri Pn, divina Providentia PAPAE IX, titterae

aposlolicac, quibus maioris excommunicationis poena infligiiur invasoribus

et usurpaloribus aliquot provinciarum Pontificiae dilionis. 26 marzo i860.
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Quanto ai Vescovi, essi raccolti in Roma in numero di circa

quattrocento da diverse parti del mondo, e ai quali poscia aderi-

rono tutti gli altri Vescovi della cattolicita, si espressero in questo

modo, in un indirizzopresentato alPapa: a Voi, o beatissimo Padre,

per nefanda scelleratezza di uoraini usurpatori, i quali non profes-

sano liberta se non per velame di malizia (con questa frase, come

ognun vede, son designati i liberali moderni) veggiamo spogliato

di quelle province, per mezzo delle quali veniva giustamente prov-

veduto e alia dignita della Santa Sede, e all' amministrazione della

universa Ghiesa. Alia costoro iniqua violenza avendo la Santita

Vostra resistito con animo invittissimo, noi giudichiamo dovergliene

rendere le maggiori grazie che si possono, in nome di tutti i catto-

lici. Attesoche noi riconosciamo il civil Principato della Santa Sede

come un' appartenenza necessaria, e manifestamente istituita dal

provvido Iddio
;
ne dubitiamo di dichiarare che questo stesso civil

principato, nella presente condizione delle cose umane, e del tutto

ricliiesto pel diritto e libero reggimento della Chiesa e delle anime.

Per fermo era d'uopo che il Romano Pontefice, Capo di tutta la

Chiesa, non fosse suddito di nessun Principe, anzi di nessuno fosse

ospite (lo intenda bene il Diritto); ma, sedendo in proprio dominio

e regno, avesse piena balia di se, ed in nobile, tranquilla ed alma

liberta difendesse la fede cattolica, e propugnasse e tutta reggesse

e governasse la cristiana repubblica. CM poi potrebbe negare che

in questo conflitto di cose umane, di opinioni e d' istituti non sia

necessario che in sui confini di Europa, in mezzo ai tre continent!

del vecchio mondo, si conservi un luogo come sacro e sede augu-

stissima, da cui ai popoli ed ai principi, alia lor volta, si faccia

sentire una gran voce e potente; voce doe di giustizia e di verita,

di nessuno favoreggiatrice in preferenza di altri, non ligia all'ar-

bitrio di chicchessia, la quale niuno possa comprimere col terrore,

ne circonvenire con artifizio di sorta alcuna *?

Dopo dichiarazioni cosi solenni, la dottrina, che il Diritto chiama

vaticana, vuolsi appellare dottrina cattolica, perche sentenza del-

1'intera Chiesa docente, a cui la discente deve conformarsi. Qui

1
Indirizzo presentalo at Santo Padre dai Vescovi, raccolli in Roma per occasione

della canonizzazione dei Marliri Giapponesi, 1'anno 1862.
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Ecclesiam non audierit, sit sibi sicut ethnicus et publicanus
1

. Go-

desta dichiarazione non e definizione dommatica, perche il poter

temporale del Papa (lo abbiamo ripetuto cento volte) non e un

domma; ma ben e definizione dottrinale, intorno a cio che e richie-

sto al Governo della Ghiesa, e alia quale niun cattolico, che non

sia tale di solo nome, puo contraddire. La Ghiesa in essa non pu6

errare
;
come non puo errare in molti altri punti, i quali sebbene

non sieno dommi, sono nondimeno in qualche modo connessi colla

condotta morale de'fedeli. La canonizzazione d'un Santo e forse un

domma? E potrebbe la Ghiesa errare intorno ad essa?

Ci6 posto, vegga il dabben Diritto se un Papa, quale che siasi,

puo cambiar sentimenti in questa materia, e se la mente e il cuor

de'cattolici pu6 venirvi meno. Un Papa, che dichiari, almen col

fatto, essere inutile ci5, che non pure un suo Antecessore mal'in-

tero Episcopato ha dichiarato necessario ! I cattolici, che cessino

di uniformarsi a cio, che il magistero solenne della Ghiesa ha

insegnato, ed ha insegnato intorno alia somma delle cose nel go-

verno della Chiesa, cioe alle condizioni richieste per la liberta

del ministero papale !

VI.

L'errore del Diritto in questa materia procede dal credere la

sovranita del Papa, come quella di un qualsiasi altro principe

temporale. Per fermo 1'erede di un principe laico spodestato ben

puo abdicare il diritto lasciatogli dal suo antecessore, ovvero

non destare ne' suoi fedeli quel vivo interesse, che F altro de-

stava
; giacche trattasi di diritto puramente dinastico, e che e in

dipendenza da molti interessi terreni, che possono col tempo

mutarsi in contrarii. Ma del principato civile del Pontefice non

e cosi. Esso non & appartenenza d'una persona o d'una fami-

glia, ma delF ufficio stesso di Pontefice
;
e diritto non del Sedente

ma della Sede. Or la Sede e 1' ufficio non cessano mai. Di qui nasce

che niun Pontefice potrebbe validamente rinunziare giammai al-

Tanzidetto principato; giacche egli non ne e padrone ma semplice

depositario.

1 MATTH. XVIII, 16.
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Di piu, cotesto civil principato, avendo per iscopo 1'indipendenza

e la liberta del ministero papale, costituisce un interesse di ordine

supremo, che non puo mai venir colliso da altro interesse, quale

che siasi. II ministero papale riguarda F eterna salute degli uo-

mini; vale a dire il fine ultimo, a cui ogni altro bene, sia indivi-

duale, sia sociale, sia anche mondiale, dev'essere subordinato.

Dunque non puo mai avvenire che un altro interesse, quale che

siasi, lo vinca nel paragone. Esso e di tal peso, che trae a se ogni

bilancia. I liberali fanno ridere, quando a provare la legittimitk

dell' abbattimento del poter temporale del Papa, recano in mezzo

Funita e la grandezza d' Italia. Noi abbiamo piu volte dimostrato

che Funita d'ltalia ben puo conciliarsi col principato civile dei

Pontefici; e la grandezza d' Italia lo esige anzi, tanto 6 lungi che

vi contrasti. La grandezza d' Italia e intimamente connessa colla

grandezza e liberta del Papato. Ma quand' anche questo, che e ve-

rissimo, non fosse vero, come potranno i liberali dimostrare giam-

mai che il vantaggio temporale d'una nazione debba prevalere al-

Fesigenza spirituale di tutto il mondo? Alia conversione e salute

eterna di tutto il mondo e ordinata Fazione del Pontefice
; perchd

a tale scopo e ordinata la redenzione di Gristo, di cui il Papa con-

tinua qui in terra la missione. Quest' azione, per esser libera e in-

dipendente dal secolo, richiede che il Pontefice non sia sudd/ito ne

ospite di nessuno, ma segga in proprio dominio e regno; seconflo che

la Ghiesa, a cui spetta un tal giudizio, ha definite. Dunque a siffatta

esigenza, che si connette col fine stesso supremo della divina crea-

zione, deve cedere qualsivoglia considerazione di utilita tempo-

rale. Come per gl'individui, cosi ancora per le nazioni 6 fatuo or-

goglio cercar la grandezza materiale in senso assoluto. Per gli uni

e per le altre la grandezza materiale non puo cercarsi, se non in

senso relativo, val quanto dire tra i limiti segnati dalla legge mo-

rale e dalle disposizioni della divina Provvidenza. Questo e il con-

cetto che deve informare la mente di ciascun cattolico.

Intendiamo bene che il materialismo liberalesco, non ammettendo

ne legge morale, ne salute di anima, n& vita avvenire, e molto meno

redenzione fatta da Gristo, non puo ammettere questo nostro dis-

corso. Esso non riconosce che il danaro, il ventre, e le apparte-
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nenze del ventre. Con si fatte cose non ha che fare ne liberta della

Ghiesa ne indipendenza del Pontefice. Questo e verissimo. Ma per

buona ventura 1'incredulita liberalesca non e il criterio supremo

del pensare e dell'operare umano.

VII.

Par die il Diritto istintivamente si accorga che, attesa la con-

nessione riconosciuta da' cattolici fra la sovranita temporale e la

liberta del Pontefice, non pu6 il loro zelo da questo lato rattepidirsi

per la mutazione di persona nel Pontificate. Quindi si sforza in quel

suo articolo di provare (a via di seraplici alfermazioni, s'intende)

che per la perdita del poter temporale nulla si e scemato al

Papa della sua liberta. II mondo dovra pure avvedersi che il

Papato e fin troppo libero, e nulla gli e mancato, col temporale

dominio, di quello che sarebbe necessario all'esercizio della sua

legittima autorita. E piii sopra: a La diplomazia ha potuto con-

vincersi che il Papa, in questi sette anni, si trovo in condizioni

material! e morali di gran lunga migliori di prima: una folia nu-

merosa di credenti o d'illusi, d'ogni classe e d'ogni nazione, venuta

qui pellegrinando dovette pur riconoscere che nulla gli mancava,

e tutto il mondo continuava a recare liberamente ai suoi piedi il

tribute della superstizione e della fede. Pel Diritto fede e super-

stizione e lo stesso.

Ma a notare la goffaggine di queste affermazioni, basti fare al

Diritto questa semplice interrogazione : In virtu di che il Papa ha

goduto in questi sette anni la liberta ch'egli dice? la virtu della

benignita del Governo; il quale ha creduto di dover permettere al

Papa di parlare come e quando volesse (benche talvolta ha punito

chi ne divulgo le parole), e non chiudere la porta a quelli che ve-

nivano a visitarlo. Ma non e questa la liberta, dovuta al Pontefice.

Una liberta cosilFatta non si scompagna da servitu
; giacche anche

il servo puo in casa del suo padrone esser lasciato libero di par-

lare e conversare come meglio gli aggrada. Cessera egli per que-

sto di esser servo? La liberta dovuta al Pontefice, deve risultare

non dall' arbitrio altrui, ma dalla sua stessa condizion sociale.

Or la condizion sociale di liberta non pu6 esser altra che quella
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di principe, signore del territorio dove diraora, e dove nessun altro

potere possa dargli impaccio ne legge.

II Diritto, senza volerlo, conforta la nostra dimostrazione, di-

cendo che la liberta conceduta finora al Papa e stata troppa. II

che vuol dire che bisogna restringerla. Di fatto, egli spesso ha

esortato il Governo a farlo. Or non vede egli che con ci6 confessa

la sudditanza del Papa? Chi gode tanta liberta, quanta gliene con-

cede un potere, e suddito del medesimo. Anche noi godiamo liberta

di parola e di riunione. Ma poiche la godiamo in virtu di legge

civile e nella misura che la legge civile stabilisce, non siamo in-

dipendenti, ma sudditi. Lo stesso avviene del Papa. Egli gode li-

berta di parlare e di accogliere chi vuole, in virtu della cosi detta

legge delle guarentige. Questa, secondo che i liberali ci han ripe-

tuto mille volte, non e che legge civile ed interna. II Parlamento,

che Fha sancita, ne e il legittimo interprete. Egli pu6 modificarla,

ed anche annullarla; al pari d'ogni altra legge. La liberta dunque

del Papa sotto il Governo italiano e frutto della legge civile. II

Papa dunque e sotto la potesta del Governo: sub potestate consti-

tutus. E poiche questo Governo si e dichiarato nemico del Papato

e da nemico si comporta in tutte le sue disposizioni; ne segue la

verita di quella formola, colla quale il Santo Padre espresse la

sua condizione presente, dicendo di trovarsi sub hostili potestate

constitutus. Ora e questa la liberta che compete al Capo della

Chiesa cattolica?

Vede dunque il Diritto che la mutazione della persona del Pon-

tefice non cambia nulla allo stato della questione, che tiene oggidi

in agitazione i cattolici
;
e per6 la loro sollecitudine e il loro zelo,

nell'ipotesi da lui vagheggiata, nonpuo scemare. Qui non si tratta

di persona, si tratta di cosa; e la cosa rimane la stessa, qualunque

sia il mutamento della persona.



BELLA ESSENZA

E DELLE PERFEZIONI DI DIG

Non e punto a dubitare che la trattazione di Dio vinca ogni

altra in nobilta ed importanza. Imperocche la nobilta di una

trattazione si desume potissimamente dalla nobilta del soggetto

suo proprio, e la nobilta di tutte le cose deir universo, fosse

pure dell'uomo o delle intelligenze separate dalla materia, e quasi

un nulla dirimpetto alia nobilta di Dio. Laonde comeche non ne-

gbiamo essere conveniente al filosofo trattare della sostanza inor-

ganica e percio della chimica e della ineccanica; della organica e

perci6 delle piante, de'bruti e dell'uomo; discorrere sopra la

umana societa agitando e risolvendo, per quanto ei puo, question!

politiche, tuttavia egli e convenient!ssimo trattare di Dio.

Inoltre la trattazione di Dio ha una importanza tutta propria e

nell' ordine filosofico speculative e nel morale. In quello, perche

Dio causa prima e la meta suprema di tutta la filosofia, 1' ufficio

della quale & salire dagli eifetti alle loro cagioni, fino alia suprema;

e perche egli e il fondamento reale ed universale di ogni veritk

metafisica e logica. In questo, ossia nel morale, perche Dio 6 il

primo principio e T ultimo fine dell' uomo cui debbe essere diretta

tutta 1'umana vita, ed e il primo legislatore e la fonte suprema di

ogni moralita, giustizia e diritto. Per la qual cosa non v'e nella

scienza altra cognizione che sia di maggiore moraento che quella

di Dio, ed essa e come la vita onde vogliono le altre essere vivi-

ficate, e la luce per cui debbono essere rischiarate.

Ma sventuratamente a'di nostri la cognizione di Dio dalla mas-

sima parte de'filosofi e o dispregiata o negletta, di guisa che il nome

di Dio si vuole cancellare da ogni trattazione scientifica, e se pur

ora nelle universita degli stati ammodernati vi 6 qualche filosofo, il

quale conservi il coraggio, oggimai fatto rarissimo, di non mostrarsi

ateo, cela il concetto di Dio sotto il vago nome folYassoluto o del-
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Fessere ideale. I principii quasi universalmente accolti dai mo-

dern! scienziati sono gravidi di illazioni empie e irreligiose; di

modo che se vi ha qualche scienziato cattolico, dagli scienziati

scredenti si osa dubitare della sincerita della sua fede, giudican-

dosi da cotestoro due termini incompossibili scienziato e credente

in Dio. Per la qual cosa, mediante Tapostasia della scienza da Dio,

si vuol trarre all'apostasia tutta quanta la societa. Ne 1'ateismo &

oggimai propugnato da soli scienziati, ma eziandio dai periodici, e

per piu anni 1'Ateo si pubblicava a Venezia, ed ora YAteo pur si

pubblica a Livorno. Per la qual cosa dovendosi a' veleni contrap-

porre i rimedii, ognun ben vede che se fu mai tempo opportuno

per trattare di Dio, esso e il presente. Noi gia ne abbiamo dimo-

strata la esistenza, e 1'abbiam fatto in maniera ampia assai, richie-

dendo da tutte le creature, da noi considerate e distribute nei sei

periodi cosmici, una chiara eirrefragabile confessione, che v'elddio.

Ma 1'esistenza 6 il primo gradino per avere la conoscenza di quella

cosa che si ricerca; ci6 che piu monta e determinare la essenza e

le perfezioni di Dio, mercecche innumerabili sono quelli, di cui dis-

corre san Paolo a'Romani, i quali, nel tempo stesso che affermano

la esistenza di Dio, turpemente lo confondono non solo con le piu

belle, ma con le piu brutte creature, o, cosa a'nostri giorni assai

frequente, lo scambiano con 1'universo corporeo. Perci6 alia trat-

tazione della esistenza di Dio dee tener dietro quella della sua es-

senza e delle sue perfezioni, nella quale trattazione ci studieremo

di ottenere quella brevita e quella chiarezza che sono richieste

dalla qualita della maggior parte dei nostri lettori.

DELLA ESSENZA DI DIO

I.

Carattere fondamentale onde si deduce il concetto

della divina essenza.

Quando il bambinello, uscito dalle fasce, va balbettando le

prime parole e ad ogni oggetto che tocca o che vede dimanda che

cosa e? la madre cristiana alle tante interrogazioni vuole unita
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ancor questa: che cosa e Dio? e praticamente insegnandogli ad

astrarre dalle cose material! e visibili con la raente, che incomincia

a dilettarsi negli albori della verita, gli suggerisce per la risposta:

Dio e un puro spirito, infinitamente perfetto. Tal concetto e messo

a guisa di seme nella mente pargoletta, e questa a poco a poco

all'alFacciarsi delle create cose e all'udire i discorsi degli uomini,

lo matura, lo svolge e lo rende come il fondamento della vita mo-

rale dell'uomo considerate nel suo triplice aspetto dell'individuo,

della famiglia e della societa. I creatori della moderna civilta hanno

in dispetto questa prima e naturale istruzione, che appunto perche

naturale dovrebbe essere 1'archetipo di tutte le artificial], e si

adoperano affinche il bimbo privo della feconda semente, sia tratto

ad una scuola atea primaria, ove parlar di Dio sia una colpa od

una contravvenzione.

Dalla scuola primaria passera alia secondaries, e in questa i bar-

bassori della sedicente scienza moderna insegneranno all'adole-

scente che Dio e Funiverso, che Dio e la materia cosmica la quale

si atteggia, nella successione dei tempi, a different! figure formate

per diversa aggregazione di atomi, ossia, attribuendo a Dio la es-

senza delle creature, gli insegneranno che Dio non esiste
; perchS

non puo essere Dio, quello che non ha la essenza divina. Per tale

maniera la scienza moderna, rappresentata da insipienti, toglie la

base della vita morale delFuomo e della societa, perche, come di-

mostrammo a suo luogo, una societa atea tende necessariamente

alia propria dissoluzione.

Ai vaneggiamenti di cotesta scienza moderna si oppongono i

dettati della vera filosofia, i cui principii sono antichissimi come e

antica la verita ed immutabili come la medesima; ed essa per ri-

spondere convenientemente a quella interrogazione, che cosa e Dio,

piglia le mosse dalla considerazione di un carattere che e essen-

zialmente divino, il quale a guisa di illazione deriva dalla dimo-

stratane esistenza. Questo modo di procedere per via di illazioni

o di argomentazioni e nel fatto nostro indispensabile; conciossiache

non possiamo noi salire al conoscimento intellettuale di Dio, come

veniamo a quello di tutte le cose create ch,e stanno present! ai
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sensi nostri, o che sono 1'oggetto delFintima nostra sperienza. Infatti

coteste cose tutte quante si uniscono o immediatamente alFanima

intellettiva, come fanno gli affetti intern!
;
o mediante i sensi e la

immaginazione, come le cose corporee, che a quelli si congiungono

sopra quelli operano. Per siffatta guisa la mente nostra, astratte

le intelligibili specie, forma il concetto o il verbo di quelle cose,

nel quale verbo la loro quiddita od essenza e conosciuta.

Ma Dio non si unisce ne immediatamente, ne mediante i sensi,

1 quali danno quaggiu la esterna materia deH'umano conoscimento

alia mente deH'uomo. Per la qual cosa, sebbene noi siamo in Dio

com'e un cristallo nella luce che tutto lo penetra, e com'e Feffetto

nella sua causa nel punto istesso in cui da essa deriva, noi non

possiamo conoscere Dio in se stesso, perche quaggiu non abbiamo

la facolta acconcia a conoscerlo per intuito. Ne dobbiamo punto

meravigliarci che il nostro intelletto non vegga quel Dio, nella

cui immensita pur si ritrova, come non ci meraviglieremo, ma

anzi riputeremo cosa naturale che uomo senz'occhi non vegga la

luce in cui si ritrova, o uomo privo dell' udito non ascolti quelle

melodic armoniose onde altri soavemente dilettasi: essendo che a

conoscere non basta la presenza dell'oggetto conoscibile, ma si

richiede altresi la potenza convenientemente disposta air atto della

cognizione.

Adunque il filosofo, a conoscere che cosa e Dio, piglia le mosse

da un carattere tutto divino, il quale ci manifesto dall' avere di-

mostrata la esistenza del medesimo Iddio. Questo carattere e 1' es-

sere Iddio da se stesso, ossia, indipendentemente da ogni causa,

esistere per necessita della propria essenza, il che porta essere

Dio necessario. Dicevamo in primo luogo, che questo e un carattere

divino anziche 1' essenza divina, perch& a dir vero la contingenza

o la necessita di un essere vengono concepite a guisa di un modo

della esistenza (e per6 esse ci indicano in che dobbiam porre la

ragione sufficiente della esistenza della cosa) piu tosto che quale

essenza, ond'e costituita la realta della medesima. Perci6, pur sup-

posto che Dio sia da se ovvero necessario, rimarra da rispondere

alia fatta interrogazione : che cosa &, o qual e 1'ente necessario e

Serie X, vol. IV, fasc. 657 18 22 ottobre 187*
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da se ? Che se parecchi filosofi di alto sapere hanno risposto in

questo carattere da se il costitutivo della natura divina, parmi che

abbiano inteso di stabilire che per esso carattere Iddio si distingue

da ogni altro essere, e che esso e a guisa di principio, rispetto

alia nostra cognizione, onde deduciamo la divina realta la quale e

atto purissimo infinitamente perfetto.

Dicevamo, in secondo luogo, che quel carattere ci e manifesto

dalla dimostrazione fatta della esistenza di Dio. E di vero non ab-

biamo noi dimostrato che Dio esiste sotto il concetto di causa

prima o di essere improdotto? Per certo: questa fu 1'illazione di

tutta la fatta dimostrazione. Adunque Iddio non ha ricevuta la esi-

stenza da veruno, ma F ha da se stesso. Per altro a questo da se

stesso non vuolsi gia dare quella grossiera ed assurda interpreta-

zione, la quale a noi viene ascritta da parecchi moderni ateisti.

Gostoro si avvisano che quel da se significhi avere Iddio data a s&

medesimo 1' esistenza, facendo passare se medesimo dal non essere

all' essere. Quale svarione! Se cosi fosse, Iddio in quanto da a se

T esistenza, dovrebbe esistere prima di se medesimo in quanto la

riceve : e percio dovrebbe insieme esistere e non esistere, il che

reca manifestissima ed assurdissima contraddizione.

Per tanto quel da se indica che la esistenza in Dio e inseparabile

dalla sua essenza, e che in questa e la ragione sufficiente di quella,

sicche egli non pud non essere, ossia e necessario. Ond'e che, in

questo punto, Fopposizione tra Dio improdotto e tutti gli esseri

prodotti e spiccata ed evidentissima, poiche ciascun di questi poteva

essere: e pero la sua essenza si distingue dalF essere suo; laddove

Dio non potrebbe non essere e quindi F essere del medesimo non si

distingue dalla sua essenza. Di qua viene che ogni proposizione, in

cui si affermaF esistenza degli esseri prodotti, e sintetica, perche

il predicate di essa non e richiesto dalla essenza del soggetto : e

per contrario la proposizione in cui si afferma F esistenza di Dio

e analitica per la ragione opposta, richiedendosi il predicate dalla

essenza del soggetto.

La quale medesimezza delF essenza e dell' essere in Dio e dimo-

strata egregiamente dalFAquinate, che toglie appunto il mezzo

termine dalF essere Dio non causato o prodotto. a Tutto cid, dice
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Fangelico
1

,
che e in alcuno, fuora della essenza del medesimo,

deve essere causato o dai principii della stessa essenza, siccome lo

sono quegli accident! proprii che conseguono la specie, come F es-

sere risibile conseguita Y essere uomo, ed e causato dai principii

essenziali della specie: oppuredev' essere causato daqualche cosa

esterna, come il calore nell'acqua e causato dai fuoco. Di che viene

che se 1' essere della cosa e altro che la sua essenza (sit aliud ah

eius essentia), egli e necessario che F essere di essa cosa o sia

causato da esterno principio, o dai principii essenziali della mede-

sima. Ma e impossible che sia causato dai soli principii essenziali;

mercecche se F essere di una cosa e causato, non pu6 esserlo dalla

medesima. Perci6 bisogna ammettere che quello, il cui essere non

e la sua essenza, abbia quest' essere causato da altri. Se non che

cio non si puo affermare di Dior poiche egli e la prima causa

efficiente. Dunque egli e pur impossibile che in Dio altro sia Fes-

sere suo, altro la sua essenza. E questo propriamente significa

Fessere Dio da se, il richiedersi cioe dalFessenza divina Fesistenza,

anzi F immedesimarsi la essenza divina con F essere stesso. Ed a

questo medesimo concetto ritorna il dirsi Dio essere necessario, di

che viene ch'egli assolutamente non possa non essere.

Siffatta necessita e differentissima da quella di tutti gli altri enti,

nei quali non e mai assoluta, quando si riferisce all'essere, co-

meche debba dirsi assoluta quando e riferita alle essenze. Gosi,

per esempio, allor che diciamo che il circolo e rotondo: che I'anima

intellettiva e incorruttibil?., rechiamo proposizioni i cui soggetti e i

cui predicati, se ragguardano la essenza, esprimono una necessita

1

Quidquid est in aliquo, quod est praeter essentiam eius, oportet esse

causalum vel a principiis essenliae, sicut accidenlia propria consequentia

speciem, ut risibile consequilur hominem, et causatur ex principiis essentia-

libas speciei ; vel ab aliquo exteriori, sicut color in aqua causatur ab igne.

Si igitur ipsum esse rei sit aliud ab ems essenlia, necesse est quod esse illius

rei vel sit causatum ab aliquo exteriori, vel a principiis essentialibus eiusdem

rei. Impossibile est autem quod esse sit causatum tantum ex principiis essen-

tialibus rei: quia nulla res sufficit quod sit sibi causa essendi, si liabeat esse

causatum. Oportel ergo quod illud, cuius esse est aliud ab essentia sua, habeat

esse causalum ab alio. Hoc autem non potest did de Deo
; quia Deum dicimus

esse primarn causarn efjicientem. Impossibile est ergo quod in Deo sit aliud

esse, et aliud eius essenlia. S. THOM. Sam. tli. I, Quaest. III.



276 BELLA ESSENZA

assoluta; ma se si riferiscono alia esistenzal'hanno solo ipotetica;

appunto perche nelle cose significate da esse proposizioni 1'essenza

non e imraedesimata coll' essere. Percio considerato il circolo nel

suo concetto o nella sua essenza non puo non essere rotondo : e

cosi 1' anima intellettiva considerata nella sua essenza non pu6 non

essere incorruttibile: e sara di fatto quello rotondo e questa in-

corruttibile non assolutamente ma solo nella ipotesi che dalla loro

potenzialita di esistere sieno tratti all'atto della esistenza.

La quale indipendenza di Dio nell' essere, da qualsiasi causa, e

la ragione per cui gli si attribuisce il titolo di assoluto; rnentre

T essere di tutte le altre cosee condizionato, perche dipende, come

da condizione, dalla efficacia di quella causa che lor puo donare la

esistenza. Che se in questo senso si dicesse dai moderni Dio asso-

luto (edalcuni cosi lo dicono) nulla ci sarebbe di che riprenderli;

ma la massima parte dei filosofi e degli scienziati moderni, allorche

nominano 1' assoluto ben altro intendono, e alia parola assoluto

acconciano quella significazione che sola puo convenire coH'ateismo

materialistico della scienza moderna. Infatti considerano Funiverso

sotto due aspetti, cioe in quanto & in se stesso il sostrato o il fon-

damento di tutti i fenomeni, e in quanto colle sue operazioni a noi

si manifesta: e nel primo aspetto il dicono Y assoluto, nel secondo

il relatwo; poco in cio discrepando dai seguaci di Rant che, nello

stesso universo e nelle singole loro parti, distinguevano il numeno

dai fenomeno. Ne per questo neghiamo che quel sostrato si possa

in qualche maniera dire assoluto nell' essere suo, in quanto cioe

esso non e inerente ad un soggetto come sono gli accidenti, ma dai

potersi dire assoluto in qualche maniera (secundum quid si direbbe

nelle scuole) al dirlo tale senza alcuno ristringimento (nelle scuole

direbbesi simpliciter) corre una insuperabile distanza. Per la qual

cosa, quantunque i due vocaboli assoluto e da se possano esprimere

lo stesso concetto, a cessare ogni equivocazione creata dall'abuso

de' moderni, mette meglio dire Dio F Essere da se, anziche Fasso-

luto. Vi e di questo parlare un' altra ragione, che solo aocenniamo

di volo, perche non e questo il luogo di dichiararla, ed e, che la

parola assoluto potrebbe indurre altri ad escludere da Dio ogni fatta

relazioni, e questa esclusione sarebbe un gravissimo errore; poiche
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colla totale indipendenza dell'essere divino debbonsi pure a Dio

attribuire quelle relazioni intime reali, cui nelle divine persone

considera la teologia, e quelle relazioni di ragione, onde Dio ha

rispetto alle creature, che da esso nell' essere e nell'operare di-

pendono.

Egli e vero che rnolti moderni scienziati abusano eziandio della

formula da se, attribuendola a tutte le sostanze cosmiche, e queste

contrapponendo per tal maniera agli accidenti che da esse derivano :

ma tale attribuzione 6 del t'utto falsa, ne ha un aspetto di verita,

come aveva quella dell'ossoM), concesso alle sostanze medesime.

Imperocche il da se attribuito alle sostanze cosmiche non potrebbe

avere riguardo che all'inlipendenza del loro essere, e per nulla a

quel modo di sussistere in se, o per se, per lo quale si distinguono

dagli accidenti. Di che segue che colla formula da se possiamo,

a tutta verita e diritto, esprimere un carattere tutto proprio di

Dio, cioe un carattere che non pu6 affatto attribuirsi a verun essere

fuora di Dio medesimo.

II.

L1

essenza di Dio in due maniere viene definita.

Ma non per questo diremo che il da se sia la definizione di Dio.

Gonciossiache la definizione deve esprimere 1' essenza del definite,

e come sopra accennammo, il da se indica piuttosto la fonte da cui

si dee trarre laragion sufficiente dell' essere, il quale se derivasse

da una qualche causa non si direbbe da se, bensi da altri. Ma chi

non sa essere sempre difficile dare le aggiustate definizioni delle

cose? Dicevamo definizioni e non descrizioni, perche il dar queste
non e malagevole, e lo e il dar quelle, essendo pur malagevole
conoscere la quiddita delle cose, che sono fuora della portata del

nostro immediate comprendimento. E in questo si vede quale fosse

la sottigliezza e profondita dell'ingegno di Aristotele, il quale riusci

a dare di molte cose dal volgare comprendimento rimote, esatte

definizioni, e, appunto, perche esatte, immutabili come sono immu-

tabili le essenze delle cose definite. Che se ad altri le definizioni

del somrao filosofo sembrano strane, quasi sempre cio avviene per-
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che a ben comprenderle ci vuole acutezza di mente, dote non co-

mune a tutti; ed inoltre e mestieri persuaders! che la definizione

deve espriraere il concetto della essenza che al solo intelletto puo
esser nota, e non dare della cosa stessa quella nozione che solo

dalla imaginazione e suggerita, come sembra che molti vogliano

credere. Egli e vero che dai sensi origina la nostra scienza; e che

veniamo alia cognizione delle cose, perche queste ci vengono in

qualche maniera manifestate per lo mezzo dei sensi; ma il concetto

intellettuale in cui e espressa la quiddita o la essenza delle cose e

tutto lavorio dello intelletto, facolta immaterial e e dei sensi infini-

tamente piu nobile. Per la qual cosa non e sempre da volere nelle

definizioni una, per cosi dire, materiale chiarezza, la quale assai

spesso e disgiunta dalla verita, ma piu presto e da chiedersi ch'esse

esprimano, per quanto dall'uomo si puo fare, Fintima essenza dei

definiti. E vuolsi qui avvertire che cio che appartiene al solo de-

finito e per cui da ogni altro si distingue, non e sempre la essenza

del medesimo e n'e talvolta una proprieta, e che la essenza e quella

entita, sottratta la quale o in tutto o in parte, 1' ente cessa dalF es-

sere quello ch'e, ed essa e come la base e il fondamento o la fonte

onde originano gli attributi, e nella quale si appoggiano le rela-

zioni.

Aristotele diede di Dio una siffatta definizione, della quale per

certo non si puo dare migliore da noi viatori, che dalle creature

ascendiamo alia cognizione del creatore, ne possiamo avere di

questo una cognizione intuitiva e propria, ma solo astrattiva ed

analogica. La definizione di Aristotele e: Actus purus: e fu ac-

cettata dai grandi dottori teologi e filosofi che fiorirono fino al se-

colo nostro: ma i eartesiani e gli eccletici e i seguaci delle mo-

derne filosofie non la curarono o disprezzaronla, solo perche non

riuscivano acT intenderla. Presso 1'Aquinate ed eziandio presso

altri filosofi e teologi si adopera ancora un'altra definizione ed e:

Ipsum esse: ma tra questa e quella (bene intese), non c'e discre-

panza reale, v' e la sola nominale
;
ed e corapito nostro il dimo-

strarlo.

Per rifarci alia prima, secondo la quale Dio eAHo puro, osservia-

mo primieramente che cosa ne dica 1'esimio dottore Suarez. Questi
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nelle sue disputazioni metafisiche dice cosi :

l
Col nome di atto

puro viene significata quella cosa, che non ha punto di potenzialita,

la quale cosa si dice atto, in quanto racchiude 1' essere, che n' e

1' ultima, o piuttosto la prima attualita. Laonde qui la parola atto

non si prende come atto formale od attuante, ma come atto esi-

stente in se: e si dicepwro, vuoi per escludere ogni potenza og-

gettiva, ossia ogni stato in cui la cosa esista solamente in potenza,

il quale ripugna all' essere necessario ab intrinseco, vuoi per esclu-

dere qualsiasi potenza passiva, vera e reale. Ma in forza di quella

parola non si esclude la potenza attiva : mercecche piuttosto ogni

ente opera in quanto e in atto : perci6 la stessa forza di operare e

una certa attualita, alia quale si avviene piu presto il nome di

virtu o di facolta che quello di potenza. Tuttavia perche non sempre

agisce, percio con proprietk dicesi ancor potenza: tuttavia cotesta

specie di potenza non reca imperfezione, poiche il continuo agire

non sempre torna in perfezione dell'agente. Fin qui 1'esimio

dottore, la cui dottrina debbe essere svolta perche e di somma

importanza non solo per questa nostra peculiare trattazione, ma

bensi ancora per tutta la filosofia, nello studio della quale non

possono andare al fondo quelli che delle prefate nozioni non sanno

formarsi un giusto e chiaro concetto.

Adunque convien sapere che la nozione di ente, la quale si dice

trascendentale perche puo e deve applicarsi a tutto ci6 che e pen-

sabile, sebbene la si debba attribute in maniera diversa, si par-

tisce in quella di ente potenza ed ente atto. La potenza poi nella

1 Nomine ergo actus puri, significatur res ilia, quae omni caret poten-

tialitate, quae actus dicitur, quatenus includit esse, quod est ultima vel po-

tius prima actualttas rei. Unde hie non dicitur actus formalis vel actuans,

sed in se actu existens, purus aulem dicitur, turn ad excludendam potentiam

obiectivam, seu omnem statum existendi tantum in potentia, qui repugnat

enli ab intrinseco necessario ; turn ad excludendam omnem potentiam passi-

varn, veram et realem. Non excluditur autem per illam vocem potentia activa:

nam potius unumquodque agit in quantum est in actu; unde ipsa vis agendi

actualitas quaedam est, quae potius virtutis, vel facultatis nomen meretur,

quam potentiae. Quid tamcn non semper actu agit, ideo potentia etiampro-

rie appellatur: huiusmodi autem ratio polentiae non pertinet ad imperfe-

em, quia actu agere non semper est perfectio agentis. (Metapti. Disp. XXX,

t. III).
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quale si ritrova 1'ente e oggettiva o passiva, come teste ci diceva

il Suarez. L' ente e in potenza oggettiva (che dicesi anco logica)

quando punto non e, ne in se stesso, n& in un soggetto o in una

materia, in che o di cui (non diciamo da cui) pu6 essere fatto.

Cosi il mondo tutto prima di essere creato era in potenza oggettiva,

e tutte quelle singole cose che Dio potrebbe creare, ossia trarre

affattodal nulla, ora lesono in potenza oggettiva. In potenza pas-

siva e 1'ente considerate in quel soggetto o in quella materia in

che o di che pu5 essere fatto. Cosi per esempio il cinabro, ch'e

una sostanza composta, 1'acqua, il legno e va dicendo, sono enti

che esisistono in potenza in quella materia elementare corporea

della quale possono essere fatti. Ne solo F essere sostanziale delle

cose, sostanzialmente mutabili, si dee considerare in potenza pas-

siva; ma 1'essere ancora accidentale delle medesime, e cosi 1' uomo

sano e in potenza passiva dell' uomo che di presente non e punto

sano. Qui poi non vogliamo considerare la potenza attiva, perche

nel modo come la considera il Suarez, non fa al nostro proposito.

Ora e leggieri avere il concetto distinto folYente atto. L'ente

sara in atto oggettivo, quando lo si considera come esistente o in

se o nel soggetto, ossia nella materia di che pu6 essere fatto. Sara

in atto fisico, che rispondealla potenza passiva, quando sara fatto

in quel soggetto o in quella materia, di che poteva avere origine.

A tutto rigore parlando, la preposizione in denota uno stato del-

1'ente, cui questo puo appartenere, potendo essere in potenza

quell'ente che sara in atto, ed essere in atto quello ch'era in

potenza. Ad astrarre da cotesta relazione alia variabilita di stato,

lasciamo la predetta proposizione in, e diciamo semplicemente

atto; e se da tale atto vogliamo torre qualunque potenzialita di-

ciamolo atto puro.

Adunque dicendosi la essenza di Dio atto puro, si dice che essa

e una entita cui ripugna ogni potenzialita, cioe la potenzialita

obbiettiva e la potenzialita passiva di qualsiasi specie: dicesi che

e una entita necessaria nell' esistenza e pero che fu sempre, e,

e sara: una entita che non puo tramutarsi in altra piu perfetta,

non che piu imperfetta, n6 ricevere qualsiasi essere acciden-

tale: una entita che in se racchiude ogni possibile perfezione, e
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di cui non si pu6 concepire entita migliore. Infatti, ogni ente di

finita perfezione sia immateriale, quali sono gli angeli e le anirae

umane, sia materiale, come sono gli altri enti dell' universo, era

in potenza oggettiva e da questa passo air atto che risponde alia

medesima; gli enti poi corporei furono o sono in potenza passiva

sostanziale e tutti gli enti creati sono in potenza accidentale pas-

siva, perche 1'essere accidentale essenzialmente appartiene aile

sostanze contingent e finite : ossia queste vanno tutte soggette ad

accidenti. Che piu ? Qualunque essere contingente, appunto perche

limitato nella sua perfezione, ci si manifesta come ente-non ente,

come ente in quanto ha la sua propria specifica realta, come non

ente in quanto manca di tutta quella realta che in lui non si trova.

Per la qual cosa, sebbene considerato rispetto alia sua specie,

(che non puo ricevere ne aumento ne diminuzione) non possa dirsi

in potenza ad ulteriore perfezione, considerato non nella specie,

ma in quanto 6 ente, ci si presenta come in potenza ad ulteriore

perfezione. Per tanto a niuna essenza di ente contingente si potra

dare la definizione di atto puro, e questa si potra solo dare alia

essenza divina, la quale considerata in se stessa non ha alcuna

potenzialita, siccome quella che contiene in se tutta la perfezione

dell' essere.

E non e dalla predetta definizione realmente diversa 1'altra

sopra indicate, poiche Yipsum esse, com'e adoperato da sommi

filosofi e teologi scolastici esclude tutta quella potenzialita, cui

Yactus purus esclude. Ne qui punto accenno alia intenzione di

cotesti filosofi e teologi, perch& 6 fuori di ogni controversia che

cosi essi intesero la significazione delNpswm esse; ma parlo della

intrinseca e filologica significazione della parola. Di vero in ogni

verbo consideriamo quattro cose: la prima e I'infinito : la seconda

& il modo: la terza il tempo: la quarta e il participio. L'infinito

indica 1'atto senza verun limite: il participio denota una parteci-

pazione fatta dell' atto ad un individuo : il modo ci offre la maniera

onde cotesta partecipazione pu6 essere fatta: il tempo c' indica in

quale durazione ella accada. Gosi per esempio amare indica un

atto non ristretto da limite alcuno: amante e un individuo che par-

tecipa di quell'atto: amerebbe ci offre siffatta partecipazione in modo
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condizionale: amo c' indica ch'ella fu fatta in una durazione di gia

passata.

Se non che tutti i verbi
>
tranne un solo, non esprimono 1'essenza

o l
f

essere essenziale, ma si una varieta innumerabile di esseri

accidental!, dai quali 1'essere sostanziale e parzialmente deter -

minato. L'unico verbo che esprime 1' essere essenziale e quello

che per cio appunto dicesi sostantivo, ed e il verbo essere. Ma
eziandio in questo voglionsi distinguere quelle quattro differenze

;

quindi 1 rinfinito essere indica 1'atto solo dell'essenza senza al-

cun limite: 2 ente significa una partecipazione individua diquel-

1'atto; 3 fu esprime che tale partecipazione e passata; 4 sarebbe

ch'ella e condizionale, ossia dipendente da una qualche condizione.

Egli e poi manifesto che ogni cosa contingente ebbe od ha 1'essere

partecipato e condizionale, come gia dimostrammo trattando della

esistenza di Dio, e che esso e sempre determinato nel tempo. Anzi

la collezione di tutti gli esseri contingenti, essendo numerica e

pur finita e pero solo partecipe di quell' essere che nello infinite

si considera senza limiti; quindi n6 ad alcuno individuo contin-

gente, ne alia collezioae di tutti si puo attribuire 1'essere illimitato

o Yipsum esse, il quale si dovra esclusivamente attribuire a Dio

che non ha partecipazione dell' essere, ma & 1'essere per essenza,

e percio 1' essere suo non e limitato ne da modo ne da tempo.

Quindi come impropriamente si direbbe di Dio ch'e ente od un

ente (e 1'Aquinate si studia sempre di non adoperare tale voca-

bolo parlando di Dio), cosi propriamente si dice che Dio e ipsum

esse, dal concetto del quale ogni ombra di partecipazione e percio

di limitazione e rimossa.

La quale limitazione negli enti contingenti appunto da cio pro-

viene che 1' essere, il quale non ha nel suo puro concetto limite

alcuno, necessariamente in ciascuno di quelli e coartato dai limiti

della loro essenza. Di che segue che in ogni ente contingente 1'essere

'debba realmente distinguersi dalla essenza, e che questa debba

considerarsi a guisa di potenza e quello a guisa di atto della me-

desima. Cosi 1'essenza di un inorganico e attuata nell' essere coi

proprii limiti, i quali sono piu ristretti di quelli onde nell' essere

e attuata la essenza di un vegetante, di un bruto, di un uomo. Che
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se noi col pensiero ci facciamo a considerare essenze di sempre

maggiore perfezione e perci6 di limit! piu estesi, ci accosteremo

viepiii ad una essenza illimitata, la infinita della quale e aggua-

gliata alFinfinita dell'essere, e ne sara col medesimo identificata.

Se in cotesta considerazione vogliam passare di grado in grado,

ci e impossibile toccare la meta, perche la serie delle essenze di

serapre piu crescente perfezione e come la serie dei numeri che

ognora cresce, accostandosi a quell' infinite cui e impossibile ag-

giugnere. Ma quella meta e Dio in cui 1' essenza e 1'essere noft

hanno tra loro distinzione reale e s' identificano.

E poiche Yipsum esse e nella divina essenza individuate, e nes-

suna singolare creatura pu6 dirsi ipsum esse, e perche questa de-

finizione non si puo dare, come dicemmo, alia collezione di tutti

i contingenti, egli e manifesto non esservi pericolo alcuno di

confondere 1'essere di Dio con 1'essere di quelli, e cadere nel

panteismo: che anzi questo 6 reietto in forza della medesima

definizione.

Dalle quali cose ben si vede la somma differenza che corre tra

questa espressione ipsum esse e il vocabolo ens: mercecche quella

non si puo attribuire che a Dio: questo devesi attribuire alle singole

cose contingenti, ciascuna delle quali non 1'essere, ma ha 1'essere

partecipato. Che se tal fiata viene attribuito a Dio il nome ente, che

pur si da alle creature, tal nome si prende in senso improprio,

attribuendosi in maniera diversissima a Dio ed alle creature.

Gosi in maniera diversa prendiamo il vocabolo Pietro, quando con

esso significhiamo 1' uomo vivo e vero e il suo ritratto dipinto o

sculto : differendo questo da quello nella essenza, sebbene ne sia

imagine. La quale ragione e espressa non meno profondamente che

chiaramente da san Tommaso in queste poche parole : Est unum

esse divinum, quo omnia sunt, sicut a principio effective exemplari;

nihilominus tamen in rebus ipsis est diversum esse, quo formatter

res est l
. Ma qui vuolsi bene osservare che dove la ragione d' ima-

gine rispetto al proprio esemplare nelle predette similitudini ri-

guarda le esterne fattezze, la ragione d'imagine tra le creature e

Dio ha rispetto aH'intima e prima realta, per la quale quelle di-

1
I Distinc. 19. 5. 2.
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consi enti. D'onde viene die per questo inseparabile carattere di

tatte le cose, con migliore proprieta di discorso, diconsi esistenti
l

anzi che enti; indicandosi nella parola exsistere il loro procedi-

inento da Dio sicut a principle effective exemplari.

Egli e ora tempo che mostriamo appoggiarsi la definizione recata

a quel carattere da se che abbiamo sopra dimostrato derivare lo-

gicamente dalla esistenza di Diogia provata, e cosi appaia che la

niedesima definizione non e punto arbitraria, ma del tutto filosofica

e vera. Qualora Dio non fosse quslYActus purus che dicevamo, sa-

rebbe, sotto un qualche rispetto, in potenza. Cotesta potenzialita

sarebbe oggettiva o passiva. Ma, ss ammettiamo la prima poten-

zialita, e mestieri afFermare che, prima di esistere, Dio sia stato

possibile, e percio incorriamo nella necessita di ammettere, ch'egli

non e da se, nia che ebbe altronde la esistenza: poiche come gia

dimostrammo, Fente possibile non pu6 passare alia esistenza, senza

una causa che diagli F essere partecipato. Se altri vuol sostenere

che in Dio v' e la seconda potenzialita e ch' egli possa crescere

in perfezione, deve pure affermare che la perfezione reale della

divina essenza e liniitata, poiche non puo non essere limitato do

che puo divenire piu perfetto. Ma se la divina essenza e limitata

nelFessere, ella e contingente non e da se: avendo noi gia provato

che ogni essere limitato e essenzialmente contingente e prodotto.

Ne si puo pensarea quella potenzialita passiva, che ha luogo nelle

mutazioni sostanziali: mercecche la sola sostanza composta nella

sua essenza puo essere trasformata in altra sostanza, rimanendo

in siffatta tramutazione la materia prima e cangiandosi la forma

sostanziale. Dio in tale ipotesi, sarebbe un corpo, e pero contin-

gente e non da se ma prodotto, come gia abbiamo mostrato di tutti

i corpi. Laonde e manifesto che se da Dio escludiamo ogni poten-

zialita e se diciamo che e FAtto puro Actus purus, questa defini-

zione scaturisce dalla dimostrazione gia fatta della sua esistenza,

in quanto e una illazione di quel carattere da se
}
che dalla stessa

dimostrazione e dedotto.

Ne altrimenti dobbiam discorrere, parlando della definizione

ipsum esse. Infatti se Dio non fosse Y ipsum esse, avrebbe una

1

Epist. ad GOLOS. I. Lect. IV.
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limitata partecipazione dell'essere stesso: ma fu per noi manifesto

die a motivo di questa partecipazione Yente non 6 da se, ma e

ente effetto, ente che da Dio deriva come da principio effettivo-

esemplare. Per la qual cosa veramente Dio e Yipsum esse perche

egli e da se. Inoltre
;
dicendosi da se, si afferma che ]a ragione suffi-

ciente della sua esistenza non deve essere fuora di lui medesimo :

ora se la sua essenza non fosse quell' ipsum esse, dovrebbe essere

un ente partecipato, il quale appunto perche tale non avrebbe in se

la ragione della propria esistenza. Quindi e che la proposizione

Yipsum esse e esistente e analitica; laddove la proposizione

Tente uomo e esistente e necessariamente sintetica. Perci6 e

chiarito che la deflnizione ipsum esse scaturisce dalla esistenza di

Dio, appoggiandosi al carattere da se gia dimostrato di sopra.

E basti il detto sopra la essenza di Dio e la sua deiinizione,

la quale sebbene sia egregiamente filosofica, anzi percio che e

tale, non pu6 essere di uso volgare. Quindi e che il popolo dira

Dio un puro spirito infinitamente perfetto, il creatore, T essere

necessario o con altri riomi indichera di Dio quello che gli e

proprio. Cio basta al popolo, ma non basta al filosofo, il quale

deve dare di Dio una defmizione, per quanto si puo, perfetta, onde

egli si distingua da tutto do che non e Dio e insieme ne sia espressa

la essenza. E a giorni nostri questo vuolsi fare con ispecialecura,

perche la tendenza della scienza moderna e prava, e la massima

parte dei filosofi o scienziati danno di Dio deflnizioni equivoche a

hello studio, per trarre in inganao i discenti.
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I.

Non vi e paese, in cui non siano accaduti o minaccino di acca-

dere del moti popolari assai gravi ;
non vi e popolazione, nella quale

non siasi manifestata a piu riprese una certa agitazione, che le

tiene in angoscia; non vi e regno od impero nella moderna societa,

che non abbia patito nel giro di non molti lustri, o mutazione di

governo, o di dinastia, o di statuto. Sembra proprio, che tutta la

societa sia compresa da un malore indefinite, cha la tormenti e la

crucci incessantemente. La scuola liberalesca e specialraente la

parte dei progressisti filosofandone disse, che essa, qual donna

soprappresa dalle doglie del parto, era in angustie di un avvenire

che dovea alia fine trarla da tanti rivolgimenti, da tanta agitazione

e dal tramestio di tante mutazioni. Ed accesasi di cosiffatto avve-

nire, veniva profetando mirabili cose: pace, prosperity e gioie in-

finite da andarne beatificata in perpetuo tutta intera la societa dal

sommo aH'imo. I poeti, riscaldatisi la fantasia, tesserono carmi ed

i musici intonarono canti e suoni: la poesia e la musica dell' av-

venire tentarono di far assaporare al mondo le proraesse beatitu-

dini. Alia fine il sospirato avvenire die le prime voci nelle sale del

Mont-Parnasse di Gand, e queste furono il ruggito del leoae e il

mugghio della terapesta che si avvicina. Si comprese da tutti che

il profetato ed il cantato avvenire non & altro che il Socialismo.

A cosilfatti ruggiti altrifra quelli, che Faveano esaltato ed af-

frettato in certa guisa coi loro voti, fattisi vergognosi, per non git-

tare lo scandalo fra il popolo, presero il partito o di tacersi dissi-

::ulandoli, o di spacciarsene in poche parole. Altri per 1'opposto,

grandemente mtimoriti, se ne afflissero e mostraroao il desiderio,

che la terribile bestia venisse ricacciata nei profondi abissi, donde
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sbucava. Tale e stata la scena che ha dato a vedere di se il gior-

nalismo liberalesco nel passato settemhre.I socialist! del Gongresso

di Gand aveano gik d'avanzo preveduto le paure e le minacce, e se

ne erano beffati dicendo in sostanza con audace ferocia : il Socia-

lismo si ride delle vostre minacce, rovescera ogni ostacolo e col-

F impeto di ruinoso torrente, che tutto travolge, giungera alia sua

meta. Gosti quello che costi, la societa presente deve cadere abbat-

tuta, deve essere annientata e scoraparire dalla faccia del mondo,

qual nave inghiottita dai gorghi di un mare in tempesta. Non piu

morale, non piu religione, non piu autorita, non piu proprieta.

L'ora & gia sonata: il regno della terra tocca ora al Socialismo.

Son questi veramente i feroci propositi messi in mostra nel Con-

gresso di Gand dal socialismo? E posto che si, dove egli nacque?

da qual mano fu ed e nutrito si crudele e si turpe mostro ? Vi

sarebbe qualche mezzo si gagliardo da fiaccarne la ferocia altera ?

II.

Addi 9 dello scorso settembre moveano dalla stazione del Pays-

de Vaes a Gand verso il Mercato del venerdi un settecento uomini

ordinati a modo di processione. Apriva il cammino un'ampio sten-

dardo colore scarlatto, e rallegrava il passo un corpo di musici col

suono alternate della Marsigliese e della Canaglia, inno guerresco

del popolo sodalista di cola. La frotta si componea della societa

internazionale degli operai di Gand, del circolo dei giovani socia-

list!, di quello dei solidarii e di altre cotali associazioni, che so-

gliono a di nostri pullulare frequenti, massime nelle grandi citta.

Le quali appunto eransi date la posta alia stazione sunnominata

per incontrarvi ed indi corteggiare un gruppo dei fratelli di An-

versa, rappresentanti delle associazioni socialiste. Giunta questa

folia sulla piazza del Mercato del venerdl, salut6 divotamente la

statua dell'Artewelde, che vi si erge, ed appese alia cancellata,

che la ricinge, una corona di quercia a bacche dorate colla scritta:

Omaggio alia memoria di Giacomo von Artewelde da parte dei

socialisti fiamminghi. Indi ripiegatasi volt6 tutta intera la caterva

verso Fosteria di Mont Parnasse ed allo scocco delle undici vi

pose il piede.
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L'addobbo della sala che 1'accolse non era cosa di lusso, sib-

bene UQ mirabile magistero di esempii e di sentenze. Dimodoche

ovunque 1'occhio del curioso si volgesse, s'imbattea o in nomi di

uomini illustri in socialismo, o in sentenze di squisita dottrina so-

cialistica. Qua leggevasi in lettere assai spiccate: Proudhon, Le-

roux, la Bakunin, Lassaile, Saint-Simon, da quest'altro lato Babeuf,

Marx, Robert, Owen ed altrettali : oppure, il lavoro e nobilta ; la

terra non e di veruno, i frutti sono proprieta di tutti; la termina

la fede, dove incomincia la scienza; niuno ha diritto al superfluo,

tutti hanno diritto al necessario, ed altri aforismi somiglianti a

questi.

La gente socialista, come e facile vedere, non e la gente del mi-

stero. Essa v'indica apertamente il fine a cui mira, e le teoriche

che professa. Nel colore della sua bandiera vi dice che tende a

fondare la repubblica sociale; nell'onore che rende all'Artewelde,

spento in una sedizione da lui suscitata neH336 contro la nobilta,

vi palesa che e risoluta di fondarla, quando sia giunta 1'ora propizia,

colla strage e col sangue della rivolta. I nomi che, vi presenta, vi

manifestano le qualitk dei suoi maestri. I quali sono o maestri della

piu forsennata empieta, come il Proudhon, il quale grida che Dio

e il male; o maestri della piu sfrenata immoralita, come il Saint -

Simon, il quale predica la schifosa riabilitazione della came, o

maestri della piu crudele ferocia, come il Babeuf, il quale nella sua

grida degli Eguali ingiungeva di uccidere e scannare senza niuna

misericordia qualunque facesse la menoma mostra di difesa contro

il pubblico ed universale assassinio della patria, a cui doveano

procedere con tutta la ferocia delle belve le torme aggruppatesi

sotto il suo vessillo del comunismo. Ne a suo parere ella segue

cotali maestri per cieco impeto di sfrenata passione, ma a nome

del diritto oppresso, a nome della umana liberta conculcata. Le

teoriche indicate lo gridano assai chiaro.

III.

Se non che, il buon popolo socialista non si tenne pago a tanto.

Voile per maggior intelligenza predicare altamente per la bocca

dei suoi rappresentanti quei biechi intendimenti, a che egli mira
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risolutaraente. Esso e determinato ad ottenere ad ogni costo il

totale rovesciamento dell'ordine sociale. Ebbene, eccovi in quali

termini lo propala il Van Beveren. Voi, quanti qui siete, avete

acclamato allo stendardo scarlatto della repubblica socialista. Otti-

mamente. Ma non basta : conviene rannodarvisi attorno nella societa

internazionale degli operai. I preti arrolano bigotti e divote: noi

arroliamo soldati sempre apparecchiati a pugnare per la loro

emancipazione. Si, noi dobbiamo esser pronti a combattere i nostri

tiranni, a combattere ed a rovesciare i ricchi, i quali ingrassano a

spese di millioni d'uomini del popolo. I proletarii debbono scuo-

tersi di dosso questi vampiri, che s'inebbriano del loro sangue.

L'Anseele grida pure e minaccia la violenza: Se al socialismo,

egli dice, fallisce il mezzo del suffragio universale, se impadroni-

tosi per questa via pacifica di tutte le forze delle nazioni non gli

venga fatto d'imporre il suo ordinamento sociale di spogliazione al

mondo, allora scoccata la sua ora non indietreggera dinanzi alFuso

delle violenze, delle stragi e del sangue.

Piu esplicitamente favel!6 di cotesti ferocissimi intendimenti un

cotale di Anversa, il quale die sfogo alia sua rabbia socialistica in

un bando furibondo di guerra ai preti, ai re, ai ricchi, ai borghesi,

ai liberali, ai papisti, ai divoti, ai radical], a tutto il mondo. Su i

cattolici, su la Chiesa devono scaricarsi i primi colpi. I liberal],

egli dicea, saranno o vinti o piegati da noi: i cattolici, la Chiesa

non mai. Conviene dunque abbatterli; conviene distruggerli, con-

viene seguire sul loro conto, sia la tradizione del novantatre, di cui

noi siamo i figli, sia quella della Comune, di cui noi siamo i

fratelli. Delia Comune, la quale, tuttoche non abbia potuto mettere

in pratica che la menoma parte delle nostre idee, e il nostro mo-

dello. Cosi minacciava da forsennato tutti gli ordini dei cittadini

ed i cattolici in particolare. E dire, che cotali ferocie faceano parte

dei discorsi di complimento, fatti dai tre citati oratori ai socialist

forestieri e del regno, arrivati di fresco! Non erano segni di alle-

grezza dell'amico, che vede 1'amico, non erano i complimenti del

conoscente, che s'incontra nel conoscente; ma erano il rugghio di

un branco di belve adunate, che sentono 1' odore della preda non

lontana.

Serie X, vol. IV, fasc. 657 19 24 ottotre 1877
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Di fatto il parlare della prima adunanza generate, tenutasi la sera

dello stesso di, corrispose appieno alia ferocita del primo saggio,

offerto nei coraplimenti del mattino. II Verbauwen dopo di avere

insultato con niuna gratitudine il popolo liberale, chiamandolo poco

civilmente una truppa di truffatori, e criticato il progressista, av-

verti, che il suffragio universale non si chiedea dal socialismo qual

fine, ma qual mezzo, a II suffragio universale, dicea, considerato

qual fine e cosa rea. In mano nostra esso dee valerci quale arma per

giungere alia repubblica rivoluzionaria, democratica e socialista.

Che cosa e il popolo al presente? Nulla. Che cosa deve egli essere?

Tutto, tutto, tutto
;
e do sopprimendo i suoi avversarii politicamente

e socialmente. II socialismo vuole che il popolo assorba tutto.

Stato, province, comuni, chiese, palazzi, ricchezze, macchine, beni,

diritti, dee essere tutto del popolo, il popolo deve essere ogni cosa.

Fuori del popolo non v'e diritto; il popolo-sovrano deve rimaner

solo al mondo. Bisogna, che noi innalziamo la bandiera rossa col

berretto frigio non solamente su le sale di Mont-Parnasse, ma

ancora su le chiese, su i municipii, su le case comunali, sul pa-

lazzo del governo provinciale, su quello dei ministeri, su quello

della nazione. La bandiera scarlatta della repubblica democratica

e sociale dee sventolare in ogni luogo> sul palazzo del Re, e vi sven-

tolera. Rivoluzioni politiche e religiose, spogliazioni violente,

rovesciamento di ogni ordine sociale per fondare sopra la ruina e

la desolazione universale la repubblica democratica e sociale,

ecco rintendimento, che suona forte e chiaro dalle parole del

Verbauwen.

Gotesto oratore per altro non esponeva il semplice suo concetto,

ma quello di tutta la massa socialista presente. Figuratevi, che la

prima parte della adunanza se ne ando tutta nel celebrare in prosa

ed in verso la Gomune, la Internazionale, la Rivoluzione, la Repub-
blica socialista, 1'assassinamento degli ostaggi, le petroliere di

Parigi, e nell'invocare una sanguinosa vendetta della vinta Comune.

Finito il discorso del Verbauwen ricominciarono le prose, i versi,

le grida, le minacce, le maledizioni e le bestemmie con un tumulto

piu che d'inferno. La voce del presidente, il suono del campanello
non vi poteano nulla. Gosi durarono i furori di quel popolo socia-



DI GAND 291

lista, infinoche intonato 1'inno della Internazionale, La Canaille,

si fu messo un po'di ordine alle orribili favelle.

Nell' adunanza del giorno appresso si tuon6 nel medesimo senso

contro la proprieta, contro il ricco
;

si udirono le stesse minacce

di violenza, di strage e di sangue. Si segnalaroao in questa impresa

un Goene d'Anversa ed un Frankel tedesco, gia membro della Go-

mune in Parigi. Lo svizzero Reulig di Zurigo vinse tutti in do che

sa di selvaggio. Egli non minacci6 solo, ma tento di far assaporare

ai suoi uditori il piu brutale diletto della vendetta, dicendo, che

quando sara compita la spogliazione universale e tutto cadra nelle

mani dello Stato socialista, egli ed i suoi avranno il piacere di

assistere all'agonia dei preti, dei borghesi e dei capitalisti, i quali

distesi lungo la via senza fiato morranno di fame lentamente, ter-

ribilmente sotto i suoi occhi. E conchiudea con riso beffardo:

questa sara la nostra vendetta ! Le belve si leccano le labbra

dopo di essersi insanguinate divorando la loro vittima. II Reulig

va piu oltre : dopo di avere sfogato le feroci passioni nelle stragi

cittadine, si pasce nelF assaporare le lente e terribili agonie dei

rimasti vivi! Ecco Tuomo divenuto belva: il suo piacere non con-

siste nello straziare, nell'uccidere, ma nel vedere e considerare

ragionatamente il dolore della vittima, il quale tormenta e con-

suma lentamente e tenibilmente la sua vita. Questo e il colmo su-

premo della ferocia, a cui puo giungere un cuore umano. Im-

possibile ad immaginarsi, se una socialistica adunanza non ce lo

avesse manifestato.

IV.

Ma tant'e. Tali sono, e tali debbono essere i sentimenti, che si

sviluppano e riempiono Tammo indi traboccano nel favellare dal

seno di un popolo ateo e materialista, qual e, e si professa il so-

cialista. In popolo cosiffatto hanno luogo i soli istinti feroci della

passione, i quali insignoritisi della ragione si sfogano ragionando

da lor pari, cioe brutalmente feroci. In prova di che stanno si or-

rende bestemmie, lanciate furiosamente contro Dio nella stessa

adunanza, che non si possono n& sentire, ne scrivere senza rac-

capriccio.
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II primo ad avventarsi contro 1'Onnipotente fu un cotale di An-

versa, il quale fra le minacce a tutta la societa ed i compliment!

alia adunanza, tolto a prestanza 1'empio linguaggio del Proudhon,

si rallegro coi socialist! di Gand, perche avessero reso alia rossa

bandiera quell' onore, che un tempo rendeano alprindpio del male

doe a Dio ! Piu empiamente il Verbauwen, il quale dichiaratosi

ateo bestiale, indi, come se volesse sfondare colla sua voce il cielo

e rovesciare dal suo trono il Signore, grido : Dio e 1'inimico, Dio

e la menzogna, Dio e la pietra angolare del ciarlatanismo, della

mitologia religiosa, inventata da quei mostruosi vampiri, che si

chiamano preti. Sventurati ! sapranno a suo tempo chi sia questo

Dio, che con tanto furore insultano e rinnegano da forsennati. Frat-

tanto pero, in quella che fanno professione di ateismo, alia maniera

dei demonii credunt et contremiscunt, credono la esistenza del Dio

svillaneggiato e tremano di spavento, come se gia vedessero il

lampo della divina giustizia, che sta sopra il loro capo. 83 do non

fosse a che pro tanta rabbia e tanto veleno contro chi non esiste ?

Si, credono, e per questo non potendo ferir Dio in cielo danno

in isfoghi di vendetta contro la Chiesa, contro i suoi u.nti, contro i

cattolici suoi fedeli adoratori. II citato Verbauwen spese tutta la

prima parte Jel suo discorso in furori, in calunnie ed in furiose

minacce contro il cattolicismo ed i cattolici tutti insieme. II Coene,

bandita che ebbe una guerra a morte contro il capitale ed il capi-

talista coll'aiuto del suffragio universale: il sufFragio universale,

grid6 in tuono da disperato, il suffragio universale non ci varra a

nulla, fintantoche un solo prete respirera su la terra. Per distrug-

gere il capitale vi e un mezzo prelirninare, infallibile e indispensa-

bile tutto insieme: conviene abbattere il prete, conviene abbatterlo

in modo che non si drizzi mai piu. II prete e un essere, col quale

non si ragiona : si sopprime. In egual modo il Frankel mostra,

che 6 necessario disfarsi di tutti i preti, perche sfruttatori dell'al-

trui, senza viscere di pieta, perche peggiori di quegli spietati padroni

di schiavi che furono anticamente. Credunt et contremiscunt, eccovi

la spiegazione. Gredono Dio, sembra gia loro di sentire la mano

divina, che gli schiaccia quai vermi dispettosi, e per questo indra-

cati, urlano, imprecano, minacciano orribili vendette, come se con
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queste potessero sottrarsi alia giustizia divina che li persegue.

Tale si fu la maniera di ateismo, che risono dal labbro degli

oratori di tale adunanza. Quella del materialismo fu tutta somi-

gliante ad essa. Ne par!6 il Frankel, e ne par!6 nei modi empii e

bestiali seguenti. Gi dicono, che c'e il paradiso! Ma che cosa e

il paradiso ? La scienza (cioe deW ateo brutale) ha dimostrato che

& un sogno, una raenzogna. Dal che noi tiriamo la conseguenza

essere mestieri che noi cerchiamo il nostro paradiso qui sulla

terra. Ed in qual modo? Spogliando i proprietarii dei loro tesori

e rendendo questi ai loro legittimi possessor!, ossia a noi, promo-
vendo per cio la rivoluzione democratica e sociale. Abbracciando

la scienza fondata su la ragione, noi abbiamo rinunziato alia nostra

parf.e di paradiso ;
ma intendiamo che in ricambio ci vengano pa-

gate due cose, delle quali abbiamo grande necessity : godimento e

vendetta. II Beulig rincalzando il materialismo deU'empio ed

insano oratore, la Doryphora nera, ei soggiunse, non vuole che la

Bibbia sia conosciuta dal popolo. E perche? Perche la Bibbia, che

e un libro socialista, condanna le ricchezze dei papisti (si dimen-

tica il settimo comandamento del decalogo contenuto nella Bibbia).

Ma noi che possediamo la Bibbia, che la conosciamo, che la leg-

giamo, noi siamo assai meglio istruiti. Noi non vogliamo che met-

tere in pratica il socialismo o piuttosto il comunismo. E mani-

festato il feroce piacere, che provera nel vedere morire di fame

lentamente e terribilmente i preti ed i ricchi, aggiunse con piglio

crudele e beffardo. Questa sara la nostra vendetta, e per godercela

colla giunta di un fiasco di vino di Bordeaux, vendiamo volentieri il

nostro posto in paradiso. Che dico? II paradiso? Noi non lo vo-

gliamo. Quello che domandiamo e 1' inferno, Tinferno con tutte le:

volutta che lo precedono e noi lasciamo il paradiso al Dio dei

papisti ed ai suoi infami beati.

Gosi favellavano gli oratori socialisti, e scrosci di appplausi ve-

nivanli accompagnando nelle loro ferocie, nelle loro empieta, nei

loro sentimenti da bruti. Ne erano pochi gli applaudenti. Essi

sommavano presso a tremila. Quarantatre erano le societa, che

vi prendeano parte. Ogni nazione vi era rappresentata dalle sue.

Italia vi era rappresentata dagli inviati del Circolo socialista di
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Milano e di Mantova e dalla Societa socialista di Palermo; Ger-

mania dagli anarchisti del Club comunista e da uno del suoi capi,

Svizzera dagli anarchici di Berna, Inghilterra dal Comitato rivo-

luzionario di Londra; Spagna dalla Sezione dei federati; Russia

dalla Sezione della Internazionale, Francia da un gruppo socialista

di Parigi ; Grecia dalla Unione democratica del popolo di Patra.

Tutte le favelle, che sonavano sul labbro degli oratori di queste

nazioni, si univano nel palesarci chi sia il popolo socialista, che va

moltiplicandosi in mezzo alia presente societa, vale a dire un branco

di belve in forma umana, senza Dio e senza legge, il quale digri-

gnando orribilmente i denti e traendo gli unghioni anela con forti

ruggiti alia strage ed al sangue della societa, e gia fin d'ora ne as-

sapora il brutale piacere.

V.

Ne si pensi che gli oratori e F adynanza sia gente di capo stra-

namente acceso in confronto al grosso della loro associazione.

Sventuratamente non e cosi. Al linguaggio usato nel congresso

di Gand corrisponde appieno quello che si tiene da tutto il grande

corpo socialista del mondo. II linguaggio della violenta spoglia-

zione, delFateismo e del materialismo e appunto quello che suona

sul labbro di ogni oratore socialista, e che esce dalla penna di ogni

scrittore della medesima setta. Diamone un saggio.

Nella Svizzera due sono le fazioni, in che si divide il socialismo.

L' una segue la regola del Bakunin. Ebbene nei suoi articoli si fa

professione esplicita di ateismo, si vuole spenta la proprieta, spenta

la famiglia, spento lo Stato, e 1'anarchia per base alia futura so-

cieta socialista
T
. L'altra fazione si e unita alia democrazia sociale

tedesca e fa corpo con essa. Questa (Socialdemokratische Arbeiter-

partei), nel congresso di Magonza tenuto nel 1872, decise aperta-

mente, doversi raccomandare a tutti i membri di uscire formalmente

da ogni societa cristiana, appena che in forza dell'accettazione del

programma socialista 1'avessero eglino rotta nel fatto con ogni

1 Vedi Statuti dell' Alleanza ddla democrazia socialislica.
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confessione religiosa
1

. Checche ne dicano in contrario alcuni poco

accorti, il vero e, che traboccano di empieta le relazioni del suoi

congress!, messe alle stampe dalla stessa fazione, e che traboccano

deJla medesima pestilenza i giornali, che ne sono la bocca e la

lingua. Valgano di testimonianza il Precurseur ed il TagswaM
nella Svizzera, ed il Vorwwrts organo centrale (Centralorgan) di

tutta la parte socialistica tedesca. Un breve esempio in prova.

Rilevatosi dalla statistica, che nel quartiere di Berlino, in cui era

stato eletto il socialista Fritzsche, di cento sposalizii diciassette

soli aveano chiesto la benedizione del pastore protestante, e che

di cento adulti si erano accostati alia cena o comunione prote-

stantica sette solamente e che altrettanto accadeva nei quartieri,

dove il socialismo avea messo pi&, il Vorwarts dicea tutto lieto:

a cotali manifestazioni essere un avvenimento da rallegrarsene

altamente; ne doversi incolpare di negligenza i pastori, attestan-

dosi per lo contrario in esso, che il socialismo solo e atto a

rischiarare coir opera sua gli spirit], che esso solo e capace di

sostituire in luogo della fede, che uccide le intelligenze, la per-

suasione e la scienza. E confondendo 1'ateismo ed il materia-

lismo in uno, significava ai suoi lettori, che i socialist! distrug-

gono il mito dell'abitazione dei celesti e calano dal cielo in terra

la felicita e la buona cera dei corpi
2

.

I socialist! delFUngheria, nei congressi e su i giornali, non fa-

vellano altrimenti. Scrivea di cola a Bonn il corrispondente della

D. R. Zeitung:h Ungheria pure ha il vanto di essere invasa da una

banda della Internazionale rossa, la quale qui come altrove e agi-

tata da satanica rabbia contro il Capitale e contro la Chiesa catto-

lica. Ne i suoi sfoghi sono segreti. Essa li fa in piena luce del di

nelle pubbliche adunanze e nei giornali. E citati esempii in prova

si querelava altamente, che le associazioni cattoliche del popolo non

possano attecchire, e che si riguardino cotesti fatti con grande indif-

ferenza da'chi dovrebbepure impensierirsene
3

. DaH'TJngheria un

1 Es sei den Milgliedern, nachdem sie darch Annahme des Parleiprogram-

mes faclisch mit jedam religiosen Bekennlnisse gebrochen lialten, zu,

aucfi formell aus den kirctilichen Genossenschaflen ausuatreten.
- Vedi D. R. Zeitung del 2 oltobre di quesl'anno.
3 Vodi lo stesso giornale del 11 oltobre 1875.
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passo nella Russia, fi cosa conosciutissiraa il processo istituito e

formato, non e molto, in quel vasto impero a carico del socialismo.

II relatore Zichareif avendo dimostrato, che esso avea tratto a se

non piccolo numero di ogni condizione in trentasette Governi dei

quaranta, in che e divisa la Russia, fa sapere, che il socialista

russo professa i terribili principii del Bakunin: rovesciaraento

di tutti gli Stati, annientamento dell' ordinamento sociale presente;

liberta assoluta universale, rifacimento di un nuovo ordine di cose,

che abbracci tutta intera la umanita. Non e guari differente la

favella del socialismo, che va lentamente stendendosi in Italia, La

Plebe di Milano ci da in ogni suo numero di bei saggi delle voci,

che mandano i giornali socialisti della penisola. Sono voci, che

strepitano fieramente contro la proprieta, che assaltano la famiglia

ed i principii dell' ordine sociale, che insultano la religione e che

cercano di screditarla con sacrileghe ed infami calunnie. Tutte le

lingue socialistiche suonano ad un modo. Ma quello che e il peggio,

i fatti consuonano alle parole. GF incendii, le stragi, gli assassinii

ed i crudeli furori della Gomune in Francia e delle bande dei

Federati in Ispagna ci dicono nelle loro tetre e fresche immagini

cio che sanno fare i socialisti senza Dio e credenti nella sola ma-

teria, quando siano pervenuti ad impadronirsi di una citta o di

un paese.

Abbiamo sott' occhio tre programmi, nei quali si contengono le

risoluzioni, che essi hanno preso in altrettanti congressi: tutti e tre

spettano allo scopo socialista, ed all' ordinamento delle loro file per

giungerne piu facilmente e piu sicuramente al conquisto. II primo

si e quello stabilito in Gotha nel mese di maggio del corrente anno

dai socialisti tedeschi
;

il secondo quello composto dai socialisti

americani degli Stati Uniti adunatisi in Cincinnati; ii terzo quello

che e uscito dai Congresso di Gand. Tutti e tre battono lo stesso

punto della quistione economica. II tedesco detesta la prepotenza,

che ha per titolo la nascita, il capitale e la intelligenza, perche

fa schiava a proprio servizio la parte piu debole della nazione e

sparnazza a spese dei suoi sudori : conchiude ed eccita a torre

dai mondo tanta iniquita fin dalla radice e fondare una nuova

societa, base della quale sia in politica pura democrazia, in eco-
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nomia T annientamento di ogni capitale e di ogni salario. L'ame-

ricano, diviso in quattordici paragrafi, dopo parecchie particolarita

proprie della condizione del paese, stabilisce, che ogni proprieta

dee cadere in mano dello Stato coH'ufficio di spartirne 1'uso fra

i diversi gruppi delle societa. Quello del Congresso di Gand sta-

bilisce pure che tutti gli stromenti del lavoro divengano proprieta

collettiva; raccomanda, che tutto il proletariato si riordini in un

gran corpo, ed esclusi tutti quelli che non vivono del lavoro delle

loro mani, usi tutti i mezzi possibili, anchepolitici, per 1'abolizione

del salario. A tale uopo consiglia la formazione delle particolari

associazioni dei mestieri, donde esca appresso la federazione uni-

versale delle medesime, della quale ogni parte in forza della soli-

darieta debba correre in aiuto di quella nazione, che per attuare

10 stato socialistico si sia levata in arme
1

.

Dal fin qui detto appare del tutto chiarito, come il grande

corpo socialista si mostri di un sol pensiero e di un solo senti-

mento, ateo, materialista, rovesciatore di ogni ordine sociale e

violento spogliatore di ogni privata. proprieta. Le voci del Con-

gresso di Gand non sono state, che Teco di cio che si vuole, si

dice e con tutta la energia s' intende di ottenere ad ogni costo.

VI.

Ma donde sbuco cotesto socialismo, il quale riempie ora il mondo

e lo spaventa coi suoi ruggiti? Eccovelo detto in una parola: dal

liberalismo. Ragguagliati i principii, che predica da anni ed anni

11 liberalismo, con quelli che professa altamente e riduce a sistema

il socialismo, si trovano ribattere appuntino. Dimodoche Funo ap-

pare evidentemente essere figliato dall'altro.

II liberalismo, di fatto, ovunque si 6 insediato, quale pubblico

reggitore del popolo, la prima cosa che ha fatto e stata quella

di stabilire per legge la liberta della stampa, quale diritto inalie-

nabile deU'uomo, e con essa licenziarla ad ogni assalto contro Dio,

contro la Ghiesa e contro la morale. Abbiamo dinanzi il fatto di

1 Vedi n. 269 dell'4. Allcjemeine Zcitung, art. Die Internationale Commu-

nisten-Propaganda.
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ogni di, che ce lo testifica nei giornali. Vero e, che qua e la si e

introdotto qualche paragrafo di guarentigia. Ma vi e stato messo

piu per ipocrisia, che per altro motivo. Nel fatto gli assalti sono

stati e sono continui e gagliardi, ed i processi per tale motivo

rarissimi. Giornali, romanzi, poesie, drammi, caricature e quanti

altri mezzi giovano ad espriraere il pensiero, sono divenuti nelle

mani liberalesche altrettanti stromenti, acconci per ispandere

ovunque la incredulita dell'ateo e la corruzione del materialista.

La derisione del culto, 1'insulto ai piu sacri misteri, la calunnia

a scredito del sacerdozio cattolico spiccano in modo particolare

nel giornalismo liberalesco; e mentre la poesia nella sua atea follia

osa di celebrare il trionfo di satana su di Gristo e si avvilisce ai

pie d'infame baldracca, su la scena e nella caricatura la empieta

e la oscenita si danno nel modo piu sfrontato la mano.

Nei parlamenti si tende ad allargare bensi ogni liberta e persino

quella del ladro, deH'assassmo, del sedizioso e del commettitore

dei piu gravi delitti, o se ne abbreviano e addolciscono le pene

meritate. Ma, quando si tratta del cattolicismo e dei suoi ministri,

non vi sono che catene: catene alia liberta di parola, catene alia

liberta di azione, catene alia liberta del culto. Multe e prigioni

sono decretate senza pieta in loro conferma. E come se questo

non bastasse, si traduce la religione dinanzi agli occhi del popolo,

quale nemica dell' uman genere, si gridano i suoi ministri nemici

della patria, ed il linguaggio dell'insulto e della bestemmia contro

cio che v' ha di piu venerando in cielo ed in terra e il linguaggio

di parecchi fra i deputati. I discorsi fatti nel parlamento di Ger-

mania, quando si discussero le famose leggi dei maggi, e in quello

di Francia quando si tratt6 delle spese del culto, e in queilo

d' Italia, quando si proposero le leggi contro gli abusi del clero,

ne fanno amplissima testimonianza. Si e dissacrato il rnatrimonio,

si 6 dissacrato il cimitero, si sono dissacrate le feste, si e sop-

pressa ogni idea di coltura spirituale negli Istituti appartenenti

al Governo, si e sbandito il ministro di Dio dall'esercito, e colla

sepoltura civile si e affermato pubblicamente il principio del piu

sozzo materialismo.

La scuola sia senza Dio ! e il grido che viene di sovente dalla
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Francia. In Gsrmania gia si 6 messo in pratica, ed in Italia s'imita

il tristo esempio. Fra i libri approvati, che si mettono in mano dei

fanciulli rarissima cosa 6 trovarne uno che parli di Gristo e della

sua religione. II Dio, del quale si parla, appare un Dio da nulla,

un Dio, del quale il fanciullo, fatto grande, non sa che farsi. La

scuola ohbligatoria, che sta in sul punto di essere attuata, compira

1' opera insana della soppressione del concetto del vero Dio nella

educazione dei fanciulli. Non favelliamo delle scuole superior!. I

professori godono amplissima licenza di spargere dalla cattedra gli

stupidi errori del panteismo e del materialismo, e come se Italia

scarseggiasse di simil merce, si f& venire dalla Germania un ce-

lebrato maestro. Breve, si giunse a tale fra noi, che non si ebbe

il menomo scrupolo di leggere prolusioni nell' aprimento annovale

delle Universita, contenenti il piu smaccato materialismo e di

stamparsi da pubblici professori dei libri, in cui sono indiati ed

incensati i piu turpi piaceri. Qual meraviglia, se la parte della

societa piu colta abbia fatto suo idolo la materia^se contenda con

tutto lo sforzo a conquistarlo, se ponga ogni studio nel goderselo

quanto meglio sa?

Ma i principii di ateismo e di materialismo in teorica ed in

pratica, predicati dai deputati liberal! nei parlamenti, dai governi

nel reggimento della moltitudine, dai maestri nelle cattedre, dai

giornali e dai libri, non germogliarono solo fra i cittadini colti ed

agiati; attecchirono ancora fra il popolo. Non pochi apostoli, con

tali principii alia mano, gli fecero ormai credere, non esistere un

Dio rimuneratore delle buone opere e punitore delle malvage; tutto

Fuomo morire col corpo ;
il paradiso doversi quindi cercare quaggiu.

Donde la quistione del perche la minoranza del genere umano pos-

segga e goda, e la maggioranza non possegga nulla e gema sotto

il pondo di un continuato lavoro con un tozzo di pane per sosten-

tamento. Quindi il seguente scioglimento della medesima: essendo

tutti gli uomini eguali per natura, eguali debbono essere nella vita,

eguali nel lavoro, eguali nel godimento. E percio la societa pre-

sente fondata su i titoli della proprieta, del capitale e della intel-

ligenza, cagione di una strana disuguaglianza, e una societa iniqua

ricolma di mali. Si trasformi adunque : terra, capitali e quanto si
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collega a questi, sia tutto in mano della comunita, affinche ognuno

possa partecipare egualmente al lavoro ed al godimento. Eccovi il

socialismo nella sua forma piu schietta, quale apparve nel Mani-

festo del Babeuf, e quale appunto usci nel prograrama del Congresso

socialista di Gotha, e in quello di Gand sopra citato. I primi articoli

del Manifesto e dei due programmi lo dicono apertamente.

CM potrebbe ora dubitare della vera discendenza del socialismo?

Esso e spuntato dal liberalismo, come germoglio dalla sua radice.

Vi e ancor piu. II liberalismo non solamente ha dato vita al

socialismo, ma anche gli e stato ed e maestro e duce nell' arte di

assodarsi nella societa e di dominarla. Non siamo noi che 1' affer-

miamo, ma la liberalissima N. Zeitung di Berlino. Ecco, essa

dice spaventata, ecco levarsi in ogni luogo la democrazia sociali-

stica, ed atteggiarsi a nemica non solamente dell' ordine sociale

presente, ma ancora della civile coltura, dichiarando tutti e due

meritevoli di essere sterpati dal mondo. II piu tristo in questo fatto

si e, che essa a tale uopo si vale di quegli stessi mezzi onde si e

servito il liberalismo. Giacche, non altrimenti che il liberalismo,

essa parla per I'appunto al popolo del progresso delle scienze na-

turali e della storia romana tutti i di: e lo fa sotto ogni forma popo-

lare, in racconti, in versi, in . compendii scientifici, in caricature,

ed ha un'inventiva tutta particolare, colla quale sa trovare, a lume

dei suoi concetti, similitudini, indovinelli, favole e va dicendo. Di-

modoche il concetto della democrazia socialistica ormai riempie

tutto, illumina tutto: bene omale, poco monta. Essa ha la prima e

1' ultima parola. La storia del mondo, secondo il suo concetto, da

Fun capo all'altro non e altro che una continuata oppressione del

povero popolo, non offre altro che tiranni e martin; tutti si deb-

bono preparare all' ultima pugna, la quale finalmente torra di

mezzo la economia del capitale e tornera al mondo il regno della

eguaglianza e della giustizia '. Cosi procede per lunghissimo tratto

il mastro giornale del liberalismo di Berlino, facendo toccar con

mano, qualmente il socialismo ha molto bene appresa la teorica, e

la pratica del liberalismo, che gli e tutto insieme padre e maestro.

1 Vedi Germania, n. 119 di quest' anno nelParticolo di fondo.
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VII.

Dal che esce spontanea la conseguenza, essere del tutto impos-

sibile, che il liberalismo possa efficacemente opporsi al socialismo

che freme erugghia. Che puo esso opporgli nel fatto? Non i prin-

cipii: perche i principii che servono di base al socialismo sorio

quelli appunto, che ha sparso largaraente ed abbondantemente il

liberalismo. Non i costumi: perche appunto dal corrompimento di

questi e sorto il socialismo. Non la maniera schietta e leale di

operare, usata dal liberalismo per venire al potere e per mante-

nervisi: perche appunto questa servi di ottimo magistero al socia-

lismo per diffondersi e montare in seggio. Un solo mezzo rimane

al liberalismo, quello della polizia e della forza : ed a questo YA.

Allg-Zeitung invita con bel garbo i governi
1

.

Riuscira egli con mezzo cosiffatto a vincere ed a schiacciare il

baccante socialismo? II Liebknecht lo nega, e in prova arreca un

argomento di fatto: ((Nel 1871, egli dicea nel Gongresso di Gand,

in quest' anno, nel quale la menzogna e la reazione infamava e

lacerava. la Gomune socialista, abbiamo avuto in nostro favore

140,000 voti. II Gancelliere commosso dal grido di tante voci so-

cialiste ricorse alia forza. Nel corso di sei anni i socialist! tedeschi ,

hanno sostenuto 2,700 processi, i quali terminarono tutti in favorti

del Governo... Bismarck, e vero, ci gitta in prigione. Ma questo

trae gli occhi sopra di noi, ci fa grandire e ci giova. Non souo le

baionette ed i cannoni tali stromenti da ridurci a segno. L'esercito

si compone dei figli del popolo, e noi ce li guadagniamo colla nostra

propaganda rivoluzionaria. Badi il cancelliere a non far uso dei fu-

cili, eda non appuntare contro di noi i cannoni. Quando sia venuto

il di statuito, fucili e cannoni si volgeranno tutti da se a fulminare

i nemici del popolo socialista. Ecco a che giovera 1' uso della

forza. II Liebknecht lo asserisce e non a torto. L' argomento, che

porta, e solido.

Contro ii socialismo vi e un solo mezzo efficace, e questo si e

1 Vedi n. 269, 1. sup. cit.
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il cattolicismo. II cattolicismo solo puo opporre principii a prin-

cipii, costumi a costumi, opere ad opere. Esso pu6 opporre le

verita piu lampanti e piu facili agli strani error! del socialismo :

esso puo opporre il decalogo, esso puo opporre esempii luminosi

a centinaia di migliaia di retti costumi, esso puo opporre 1'energico

suo operare fondato sulla esperienza di presso a diciannove secoli.

Ma il liberalismo lo ripudia, lo combatte, lo vuol distrutto. Peggio

per lui! Esso si scava piu presto e piu profondo 1'abisso, entro

cui sara inevitabilmente inghiottito dal socialismo. II fatto lo prova.

Bismarck, continuava il Liebknecht, perseguita gli oltramontani

(i cattolici), e in ci6 lavora in pro nostro. Gli oltramontani ci di-

sputavano con vantaggio lo spirito del popolo; il cancelliere ci

libera da tale nemico. Si vede dal risultato: nel 1871 abbiamo

ottenuto 140,000 voci; nel 1877, dopo quattro anni di lotta civi-

lizzatrice contro 1'oltramontanismo, ne abbiamo avute 600,000 !

Non si da quindi altro scampo: o ricovrare sotto le ali del catto-

licismo; o cadere sotto le ungbie e sotto i denti dell'efferato so-

cialismo.

N. B. Essendo slato impedito 1'Aulore delle Gemelle africane, non abbiamo

potato pubblicare ne nel quaderno precedente ne in questo il seguito del Rac-

conto. Speriamo per6 che quanto prima possa ripigliare il lavoro e condurlo a

termine.



LA SCIENZA MATERIALISTIC!

E LE CAUSE FINALI

I.

Puerilita della scienza che esclude le cause finali

Non cammina per anche sicuro il bambino senza le dande, e gia

per ogni novita che gli si presenti alia vista, egli coraincia a do-

mandare: Perche codesto ? In bocca sua pero quel perche? non

ha da prima un senso ben definito: sicche per soddisfare e tal sua

dimanda ogni risposta e buona, eziandio se assegni solo la causa

efficiente del fenomeno. Ma poco stante il bambino impara, per

riflession naturale sui proprii atti, a distinguere fra causa e causa:

e pero se vedendo dipoi, puta caso, alcuna nuova disposizione

nelle masserizie egli torna al suo Perche cotesto ? e tu gli

rispondi: a Perche Calandrino le ha cosi ordinate
,
non si acque-

tera piu a cosiffatta replica. Mercecche gia conosce per esperienza

propria un'altra specie particolare di causa, diversa dalle fisiche,

appresa dall'operante, cioe il fine pel quale si opera ;
ed a questa

riferivasi e non alle altre la sua dimanda. Dalla qual primitiva

notizia movendo e conchiudendo per naturale discorso dall'ordine

delle cose all'esistenza di un ordinatore, anzi scorgendovela per

evidenza immediata, passera finalmente a ravvisare da se solo o

congetturare i fini di molte opere della natura o dell'arte. Ma a

misura che in do progredisce, la sua ragione si dk a divedere

eziandio piu matura e adulta, poiche s'esercita a mirare nelle cose

sensibili il legame invisibiie di subordinazione che le congiunge

al mondo intellettuale
;
e ne rende in certa guisa i fenomeni ma-

teriali partecipi di vita e di ragione.

Fra cognizion naturale e scienza v'e proporzione perfetta, questa

non essendo altro che uno svolgimento della prima secondo le sue

varie ragioni. Una scienza pertanto la qual non abbia per oggetto

se non se le cagioni efficienti dei fenomeni, checche si dica in am-
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mirazione del suo senno, bamboleggia: ella va col cercine in car-

ruccio e non s'e per anco staccata : colpa di chi la vuol tale, e se

non s'acqueta alperche di Calandrino, le da sullavoce. Evidente-

mente il torto che le si fa cosi e tanto maggiore, quanto ella e

dall'altra parte piu avvantaggiata nella notizia del raondo sensibile

e delle sue leggi. E pur tale e 1'andazzo de'naturalisti atei d'og-

gidi nel trattare la scienza della natura. Sia il Tyndall o il Vogt

o 11 Moleschott o il Biichner o qualunque altro di quella scuola,

niun di loro si riputerebbe degno dei nostri tempi, se non profes-

sasse di rigettare le cause finali o la teleologia, come la chiamano,

quasi rampollo della teologia ;
volendo che la scienza non s'occupi

fuorche delle leggi fisiche e di queste si chiami contenta senza piu

cercare, quasiche bastino da sole alFadeguata spiegazione dei fe-

nomeni della natura. Codesto, diciam noi, essere un costringerla a

ragionar da bambina, anzi da melensa e incapace di un ordine di

considerazioni, a cui si sollevano i bimbi non ancora usciti dal ce-

stello. Testimonii non pure i Galilei, i Newton, i Leibnizii delle

eta passate, ma ai giorni nostri i Secchi, i Dumas, i Marianini, i

Purgotti, i Pasteur, i Moigno, gli Agassiz, e la parte migliore degli

altri dotti piu meritamente famosi, quanto piu un intelletto vigo-

roso e sincero penetra ne'misteri delJa natura
;
e via via viene sco-

prendo nuovi ordini maravigliosi e vicendevoli dipendenze e armo-

nie di movimenti ed equilibrii di forze, e concatenamenti misura-

tissimi di analisi e di sintesi; e nell'unita vedemoltiplicarsiognora

la varieta e la varieta ogni volta tornare in unita : primo effetto

che egli prova da tale spettacolo e persuaderglisi con invincibile

evidenza, che tutto a disegno e a ragione e con un fine prestabilito

esiste e si muove nel mondo inanimate. Che se veduto in un oro-

logio quel conserto, che lo compone, di ruote ingranate opportu-

namente fra loro fino a metter capo quinci ad una molla da cui

discende a tutte il movimento, quindi a tre sfere aggirantisi con

velocita proporzionali, onde con diversa legge deader su certe

cifre di numeri scrittivi in giro ; per modo che la principale fra

esse compia il suo circolo quando il sole passa e ripassa sul me-

ridiano; e le altre due, ciascuna con tal misura che ne sia diviso

il tempo acconciamente agli usi della vita nostra giornaliera : se
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non v' e mente si scema di ragione, che osservata quella corri-

spondenza si opportuna quinci con un fenomeno astronomico quindi

colle abitudini della vita uraana, non sappia riconoscere in tal

complesso di parti e di movimenti 1'ordinazione al fine, ma solo

mote e molle e cifre e sfere accozzate senza intendiraento alcuno
;

con quanta maggior chiarezza non dee splendere alia mente de'savii

1'idea d'un disegno preconcepito, alia considerazione del sistema

deH'universo infinitamente piu vario nelle sue parti e piu varia-

mente collegato che qualsivoglia opera d'arte umana? Gresce poi

tal persuasione anzi che scemare, se coi mezzi moltiplici oggidi

messi in opera, si indagano i misteri dell'organismo, ora sfibran-

done ed esaminandone coll'aiuto della chimica e dell'ottica le parti

e studiandone la struttura; ora svelando di ciascuna d' esse, in

quanto e possibile, 16 funzioni. Benche neppur di tanto e d'uopo :

che se il naturalista coi suoi ingegni vi scuopre nuovi ordini a fini

piu reconditi, non ne mancano di evidenti che ognuno pu6 scorgere

senza uscir di se, eziandio negli organi esterni del suo corpo. II

Bianconi in quella sua maestrevole lettera sul darvinismo 1 ammi-

rata non pure in Italia ma fuori, studiando anatomicamente la

struttura della mano, pote lumeggiare a maraviglia T artificioso

disegno secondo il quale essa e costruita: ma non v'e mente si

tarda che alia sola forma esteriore di quell'organo, alia distribu-

zione delle sue parti e alia maneggevolezza, non vi riconosca un

istrumento destinato agli usi pe'quali trovasi adattata in si diverse

condizioni, dovute tutte prevedere da chi la form6. Sapremmo noi

dubitare nemmen per giuoco che la bocca sia,data agli animali

dalla natura allo scopo d'introdarvi gli alimenti necessarii alia

vita? E non a disegno essere ella neH'uomo guernita airinterno

di due file di denti, incisivi quei dinanzi per comodita di staccare

il boccone; e in sussidio di quelli seguire dalle due bande i canini,

e piu addentro i molari piu massicci e colla superficie superiore

piu spanta e insieme bitorzoluta come si confa all'uso del masti-

care ? Aggiungetevi la lingua mobilissima a ricondurre il cibo sotto

i denti; e fornita del senso del gusto per discernere i sapori; e se

1

BIAXCORI, Li teoria Darwin*ana e la Crcazione delta indipendenle. Bo-

logna, 1875, pagg. 58 e segg.
Serie X, vol. IV, fase 657 20 24 olloTire 1877
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vi avvenne di leggerlo, quella particolar dote della sua muoosa,

tarda agli assorbimenti, sicche pu6 soventi volte giudicare delle

sostanze nocive senza riceverne intanto verun danno.

Or bene una scienza che non s'avvisa di riconoscere in tali or-

dinamenti T esecuzione di un disegno deliberato
;
e cbiesto il perche

della bocca e della sua struttura, dee contentarsi della risposta

che quello 6 uno sparo apertosi cola nella faccia, se tal era, d'un

organismo primitivo, per effetto di non sai qual legge fisica; e alia

ventura esser nati proprio quivi i denti e la lingua ;
e buona sorte

che vi s'abbattesse a rispondere anche 1'esofago, per cui tragittarsi

il cibo giu nello stomaco : e questa una scienza bambina o altri-

menti? E non barabineggia ella tanto piu, quanto piu stupendi sono

gli ordini, ai quali scoperti da se a grande studio, applica il prin-

cipio deU'escluderne le cause finali? Piu volte ci e occorso di

avere a combattere i moderni sovvertitori della scienza, e si vide

sempre andare di pan passo in loro 1'opposizione ai veri rivelati

e 1'inettezza de'ragionamenti. Conformemente a questa legge 6

forza che gli avversarii piu sboccati della divinita riescano nelle

loro disputazioni supremamente assurdi e ridicoli. E cosi avviene,

siccome altrove cosi ancor qui, ai materialist! atei.

Vero e che a sventare eziandio le equivocazioni in cui, sia astuzia

o ignoranza, non rifiniscono d' avvolgersi, s'ha da limitare la di-

retta affermazione delle cause finali entro ai termini voluti. V'ha

de'casi in cui 1'ordinamento delle cose e delle leggi del mondo

corporeo a determinati fini apparisce si chiaro, chel'umana ra-

gione non puo a meno di scorgervelo, se pure ai servigi di un si*

sterna non vuole tramutarsi in altra da quella che e. Ne piu di

tanto si richiede allo scopo, onde le cause finali si alfermano dai

savii naturalisti, e si nega&o dai materialist! atei; ed e per quelli

il sostenere 1'esistenza di una mente ordinatrice dell' universo, per

questi il negarla. Conciossiache dato che ella appaia manifesta in

un solo caso, s'accordano tutti nell'ammettere che sarebbe follia

1'escluderla da tutti gli altri. Per lo contrario non pretendiamo
noi che di ciascuna cosa si possa dimostrare iinmediatamente a

chi nega 1' esistenza di un supremo regolatore, che essa sia ordi-

nata a tale o a tal fine nominatamente. Di quante parti dell'organi-
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smo non ignorasi la funzione da'migliori fisiologi?e per converse,

di quante funzioni non cercasi tuttora senza effetto Torgano? E
nella natura inorganica chi si vanto mai di vedere il perche di

tutte le forze inerenti alia materia, delle attrazioni e ripulsioni,

delle affmita variaraente distribuite fra le varie sostanze elemen-

tari, e delle leggi della cristallizzazione, e di cento altre ? Nessuno

per fermo : e non e maraviglia poiche non avendoci il supremo
Artefice voluti rivelare i fini propostisi da lui nelle particolarita

di questa sua grand' opera; e lasciatili invece come oggetto intorno

cui esercitarsi le forze dell'umano ingegno, per via d' osservazione

e di ragionamento, chiaro e che la notizia delle singole cause finali

si regge su quella delle efficienti considerate nella loro fisica at-

tlvita: nella qual conoscenza quanto siamo tuttora imperfetti, lo

sanno meglio degli altri quelli che in essa sono migliori maestri.

Spesso adunque pu6 avvenire che nell'assegnare i fini d'alcun

fenomeno prenda abbaglio chi vi si prova, in ispecie se inconsi-

deratamente sciolga le briglie all' imaginazione : e occorrera cosi

che sopra un falso fondamento taluno inneggi alia sapienza di or-

dinamenti da se solo imaginati.

A tal classe di fatti e d' interpretazioni si studiano gli atei ma-

rialisti costantemente di trarre la controversia
;

e di mille feno-

meni ci provocano ad indicare il fine occulto
;
e se altri mai per

avventiira congetturando lo propose, ne sbertano la semplicitk. Bla

questo gli e un batter Faria per diporto. Che ad ogni modo chi

nega 1'esistenza d'alcuna cosa non deve additar cola dove per con-

fesso ella non apparisce o a pena, bensi cola dove altri gliela mo-

stra lampante. Ne dei tentativi che alcun savio naturalista fa per

indovinare i fini delle cose, v' e da motteggiare, piu che delle ipo-

tesi tante volte imaginate e poi disdetta anche oggidi nella ricerca

delle cause efficienti. Di ci6 non s'avvide, perrecarneun esempio,

il Moleschott, la dove critica le acute e giustissime osservazioni te-

leologiche dell'Hyrtl, di cui loda pure il manuale d'anatomia come

un modello di precisa e vivace descrizioue *. Egli ne riporta pa-

recchie a verbo, quasi per maggior fede
;
come quella che i tur-

binati nasali furono creati per fornire alia mucosa nasale in un

1

MOLESCOTT, La Circolazione della vita. Milano, 1810 pag. 256.
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piccolo spazio una grande estensione. . .
;
el

1

altra, che ... la

posizione del foro mascellare interno fu scelta con molta saggezza

perche i nervi e i vasi che vi peneirano non possano venir dan-

neggiati ne stirati colla masticazione. II quale ardimento del

cercare le cause final! il Moleschott non perdona al valente ana-

tomico neppure dopo che quest! sinceramente rifiuta il fine da al-

cuni attrihuito alle valvole delle vene, di sostenere la colonna del

sangue ed impedirne il rigurgito nei punti in cui esso corre dal

basso all' alto; o dopo che confessa non potersi spiegare la pre-

senza del midollo delle ossa colla ragione che essa le renda piu

leggiere. E mirando solo alia colpa imperdonabile di attentata te-

leologia, esclama non sappiara se per isdegno o per dileggio; Ecco

le idee teleologiche applicate perfino a spiegare la formazione degli

organi! Gome se altri esclamasse: Vedete eccessi! Perfino le

ruote di questo cronometro si pretende che sieno fatte coir inten-

dimento di segnar le ore! Perocche chi non vede col Moleschott

che a questo metodo d'indovinare e, come quello della fede cieca,

in reciso contrasto colla sana ricerca ? Ma, lasciate in disparte

le esclamazioni che mal sopperiscono agli argomenti serii, che

trova egli primieramente 1'autore materialista da riprendere in

do che s'indaghino le cause finali nelle opere della natura, quando

ogni uomo ragionevole si pregia d'indovinarle in quelle dell'arte?

II dire che tal ricerca non s'affida ad un esame lento, paziente,

regolare dei fatti ,
le sono ciance; e ne lo convincono, non che

altro, i brani che egli stesso cita del manuale dell' Hyrtl. Giance

altresi e non ragioni son quelle del paragonare il ritrovamento

di siffatte cause ad una rivelazione, e delirando soggiungere che

la rivelazione sarebbe la morte deli' indagine e conchiudere,

farneticando a forza di motteggi, che i seguaci della teleologia e

della fede si credono i soli sacerdoti che godono della grazia, si

vantano i soli amid illuminati dalle confidenze del loro Greatore;

come traduce il Lombroso con barbaro dettato degno dei sentimenti

dell' originale. Ne doveva 1' ateo scrittore avere rasserenata ancor

la mente, allorche poco piu sotto scriveva che ammettendo uno

scopo fioale ideato da una personality la qual presceglie i suoi

mezzi, cessa e sparisce la legge di necessita dalla natura, ed ogoi
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singolo fenomeno finisce col dipendere dal gioco del caso e del-

T arbitrio . Come a dire che ammettendo nelle parti di un orologio

uno scopo ideato dall' artefice, si viene a negare T azione neces-

saria della molla da lui collocatavi, e a far dipendere ogni moto

delle sfere dal dito di lui e dal capriccio. Senza dubbio per chi ha

fil di ragione le leggi di natura, ordinate evidentemente a fini de-

terminati, dipendono da una sapienza regolatrice ; perocche la lore

necessita non e assoluta ed intrinseca, come presumono senza mai

provarlo costoro, ma dipendente dalla volonta dell'Artefice su-

premo, che le statui e le conserva. Ma non per questo cessa ne

la vera efficacia delle cause naturali n6 la stabilita loro nel tempo,

guarentita dalla Sapienza medesima: mentreche tolta questa come

si fa dagli atei, nel caso veramente si rifonde non pure ogni sin-

golo fenomeno, ma fin dalle prime origini tutte le vicende del-

T universo.

II.

Perche i materialisti avversino cotanto le cause finali

Che le avversino, non v'ha dubbio; e tutti d'accordo; e piu che

dir si possa. L'uno rifugge dal trattenersi in tale argomento e con

poche parole di scherno se ne spaccia; 1'altro quasi ammaliato, vi

si aggira intorno con lunghi capitoli, ora protestando contro le

ubbie dei teleologi, ora adirandosi con loro per cosa che, a dime

il peggio, sara un errore innocuo in questione metafisica. Donde

mai tante ombre e tanti sdegni, giacche d'entrambe danno si chiari

indizii? Chiediamne ancora al Moleschott, poiche abbiamo il suo

libro fra le mani. a Quando io parlava, risponde, del pericolo che

queste indagini degli scopi finali andassero a terminare in ten -

tativi di spiegazioni scientifiche, avea in mente altri, ben altri,

danni che non fossero gli errori d'alcuni studiosi. Nota stile

patetico ! Or che vorra essere quel ben altro danno si rovinoso ?

Eccovelo... Chi vede nei movimenti dei corpi naturali, soltanto,

dei mezzi per raggiungere certi scopi, cade nel concetto di una

personality che presti a quest
1

uopo alia materia le sue proprieta.

Qui sta il nodo. Troppo bene intendono i vaientuomini che il fine
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presuppone una mente che se lo proponga e il mezzo una mente

che 1'ordini: e pero se si pieghino ad ammettere le cause finali,

sara loro di giuoco forza confessare I'esistenza di quella tal persona-

lita, di cui rifuggono persino dal proferire il nome, cioe d' Iddio.

dunque al trar dei conti 1'artificio del marmocchio, che per non arri-

vare al B e conseguentemente alia Z, s'impunta a non dire ^4; e al

mostrarsegliene la cifra, o s'impaurisce, conforme alia disposizione

dell'animo, o s'adira. E per atei, quello storcersi e allibbire e ri-

pugnare, quasi ad ogni affacciarsi d'una causa finale si facesse loro

contro la versiera, non e senza una speciale ragione. Sotto varii

rispetti e con varii gradi di chiarezza manifestasi Iddio nell'uni-

verso corporeo. Nella semplice esistenza di qualsivoglia fra le

creature che ci cadono sotto i sensi, si riverbera agli occhi del-

1'umana ragione, quasi per raggi riflessi, 1' esistenza del suo Fat-

tore: nella grandezza e nelle perfezioni di quelle rifulgono gia piu

distintamente la grandezza e le perfezioni di questo
!

: ma nell'or

dine vicendevole delle parti del creato variamente dotate di forze,

governate da leggi, composte in organismi o collegate in sistemi

con manifesta destinazione a fini preconcepiti, risplende non pure

T esistenza e la perfezione assoluta, ma insieme con quelle e piu

espressamente, ancor rintelligenza e il dominio dell'Essere su-

premo in quanto Creatore e regolatore dell' universo. Or questa

bisogna di un Dio che viene a dar le prove della sua ingerenza

proprio in questo mondo corporeo, ai materialist! atei dev' essere

un pruno appuntato di filo nella pupilla degli occhi. Fosse il caso

di un Dio intelligente a mo'di quegli altri descritti dal Salmo, che

oculos habent et non videbunt, manus habent et non palpabwt, via

via: egli non differirebbe, quanto alia pratica, da quell' Assoluto

trascendentale e impersonale, che per iscansare la taccia di ateismo

non rifiutano di ammettere, sicuri che egli non uscira mai dal mondo

ideale per intromettersi realmente nelle cose di quaggiu. Ma un

Dio, che penetra e comprende collo sguardo tutto il mondo fisico

(ne altrimenti puo giudicarsene, se egli ne governa conforme ad

un certo disegno le parti) oculos habet et videbit : come iavigila sul

1 A magniludim enim specie* el creaturae, cognoscibiliter poterit creator

horum mderi. SAP. XIII, 5.
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regolato avvicendarsi del fenomeni organic! ed inorganic!, cosi

vorra immancabilmente vedere gli andaraenti degli esseri ragione-

voli : e dato che si stenda fin quaggiu la mano sua ordinatrice dei

fatti material!, non v' e piu guarentigia a credere che non vi giunga

altresi la sua mano e la sferza riparatrice, ove occorra, dell'ordine

morale, manus habet et palpabit. Ad un materialista ateo non puo

dar Fanimo di pensare a quest' uso che Iddio fara de'suoi occhi e

delle man!, dell'intelligenza e della potenza. Ne, per avviso nostro

procedono da altro .motivo, ne altro significano le protestazioni di

siiFatta gente contro il volgare antropomorfismo ; e 1'insistere che

non dobbiam raffigurarci la divinita con attributi umani: essendo

probabile che ne del darlesi occhi e mani corporee si scandaliz-

zerebbero, salvo 1'arrivare a noi colla vista e colla presa; poiche

il loro sistema tutto converge ad immedesimare Dio colla materia.

Non e da stupire adunque che per rispetto alle conseguenze inevi-

tabili che ne discendono, ii materialismo ateo si ostini, vadane che

puo, a sconoscere nelle cose e nei fenomeni della natura qualunque

causa finale, Che se per loro ogni studio della natura conducente

alia cognizion di Dio merita il nome odioso di teologia, egli hanno

mille ragioni di applicare quel nomignolo al conoscimento dei fini

e averlo in uggia piu d' ogni altro. Percio va lodato il Moleschott

allorche scrive con innocente arguzia : Questo artificio con cui

si tenta di cercare gli scopi final! della natura, si chiama teleolo-

gico, attributo che ti rammenta un po'col suono la teologia. A dir

vero, qui 1'accordo va piu oltre anche del suono, che teleolcgia e

teologia si toccano nelle loro fondamenta . Ma se e cosi, il vero

motivo dell'avversare la teleologia e riposto non nella convinzione

deH'intelletto, bensi nel proposito della volonta determinata di

non accettare conclusion! che le dispiacciono : e poco illudono il

Biichner e i suoi pan quando pomposamente annunziano che: La

scienza naturale dei giorni nostri si e emancipata da tali chime -

riche idee della teleologia dedotte da una superficiale osservazione

delle cose
J

. II vero e che non solo la scienza, fondata com' e

nella ragione, non pu6 cessar di ravvisare in moltissimi fenomeni

un ordinamento a fini determinati; ma, cosa vie piu strana, i ma-

Forza e matcria, c. XI.
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terialisti medesimi limgi dall'avere perduta tal facoltk, ne abusano

creando eglino daddovero, quando mette lor bene, la piu chimerica

teleologia. Giova rammentarlo, affinche non si creda che in questa

controversia vadan per miracolo esenti dal cadere, come sogliono

per uso, in continue contraddizioni.

III.

Come i materialistic quando mette lor conto, sostengano le cause finali

Non discorriamo del riconoscerle nelle opere d'arte umana, che

poco starebbe a venir separate dalla societa e consegnato a'ricoveri

per scimunito, chi seriamente mostrasse di non intendere o d'im-

pugnare ogni intenzion di fine non che nelle macchine piu inge-

gnose, ma ne piu semplici attrezzi domestici. E poiche non sappiam
che veruno abbia mai dimostrato non valere per rispetto alle opere

della natura le stesse ragioni di evidenza che per quelle delFarte,

tocchera agl' impugnatori delle cause finali il conciliare, se pos-

sono, la contrarieta de'loro giudizii in materia identica, nel modo

che loro sembri migliore ;
rinunziando cio6 o al senso comune o

al loro sistema. Per noi sta che anche ii secondo partito non

debba loro riuscire si difficile, chi miri come ad ogni istante lo

abbracciano spontaneamente que'chefra loro passano per maestri.

Fra i piu accorti e piu efficaci impugnatori delle cause finali va

annoverato senza fallo il Darwin. Egli non nega 1'ordine materiale,

che troppo manifesto scorgesi nella natura; ma per esimersi ci6

nulla ostante dalla necessita di ammettervi una intelligenza ordi-

natrice, mette in campo la legge puramente fisica dell' evoluzione,

coll'altro corteo da se immaginato della selezione naturale e ses-

suale, della lotta per la vita e se altro v' e. Colla qual teoria,

come avverte 1'Hartmann, egli intese e spero di ridurre tutto Tor-

dine della natura a risultamento di un processo meramente mecca-

nico
;
e intanto non si avvide che persino il nome di quelle sue leggi

conteneva un'espressa affermazione delle cause finali. che vuol

dire lotta per Y esistenza o per la vita, come 1' appella il Darwin,

struggle for life, se non lotta che si sostiene a fine di campar la

vita e 1' esistenza ? E poiche una tal lotta secondo lo stesso autore

e comune a tutti gli esseri organizzati, animali e piante; il pen-
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nelleggiare a grande sforzo di erudizione codesta universal lotta

per 1'esistenza e egli altro che dichiarare e dimostrar 1'ordinazione

d'innumerevoli fenomeni ad uno scopo determinato? lisa ben egli

la cautela d'avvertire per tempo il lettore che tutti quei termini

vanno intesi metaforicamente
;
cosicche la lotta per 1'esistenza, a

cagion d'esempio, non sia altro che il contrasto delle forze insite ad

un corpo organico, colle forze degli altri corpi circostanti
;
dal quale

contrasto risulta meccanicamente la conservazione e la moltiplica-

zione del piu forte a danno ancora degli altri. Che se ad altri parra

strano codesto presuppor del continuo in parole come veraun'opi-

nione, che di fatto s'e tolta ad impugnare come falsa, e s'avvisera

dover do condurre a perpetue equivocazioni, non ci opporremo noi

a tal suo sentimento. Aggiungeremo di piu che 1'uso di cotali for-

mole ambigue era al tutto necessario al Darwin per coprire la de-

bolezza del proprio sistema. Perocche, come ragiona 1'Hartmann,

incredulo anch'egli, ma vinto in do dall'evidenza della verita: a la

finalita organica non puo in niun modo. ritenersi come mero risulta-

mento di processi meccanici senza piu. Ed in verita il solo fattore,

il qual puo ivi essere considerate come puramente meccanico, doe

la selezione nella lotta per 1'esistenza, e incapace di compiere da se

solo alcuna azione finale
1

. Cotalche, non ostanti le proteste del

Darwin, i nomi di selezione e di lotta per 1'esistenza, scelti ad

esprimere certe leggi cardinal! nel suo sistema, ritengono eziandio

in bocca di lui il loro significato naturale, accennante a prosegui-

mento di un fine predeterminato : e se presdndiamo dalle favolose

leggi della selezione, nel dimostrare la verita della lotta per 1'esi-

stenza egli suppone anzi esprime con termini piu teleologici che mai

la finalita delle forze e delle azioni onde e fornito ciascun essere

corporeo allo scopo della propria conservazione.

Ma e il Darwin e gli altri oppugnatori delle cause finali non si

arrestano quivi. fi poco dire che essi le affermano anche quando

mirano a torle di mezzo: si vuol aggiungere che dove mette loro a

proposito, non v'ebbe mai teleologista si imaginoso che essi nol

vincano di gran lunga. Si muti infatti la questione, cosicche sia di

loro interesse non piu lo sconoscere la finalita onde non se ne con-

chiuda 1' esistenza di Dio; ma di riconoscerla onde torre ogni dif-

,
Le Darwinisme. ch. VII.
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ferenza sostanziale fra 1' uomo e gli esseri inferior!
;
e di tratto le

operazioni e i moti de'bruti, delle piante, e, poco men che non

dicemmo, de'sassi, divengono ordinati, ben intesi, e ragionevoli o

poco meno. Carlo Darwin figliuolo del famoso naturalista interpre-

tando i moti dei vilucchi, non dubita punto che egli cerchino a

tentone un sostegno confacevole, abbandonandone talvolta uno per

un altro migliore. Egli e ben questo saper indovinare le cause

finali. Secondo il Levy poi tali piante cascherecce hanno una cotal

propensione per certi alberi e ne vanno in busca, cessandosi da

altre piu vicine e sfuggendo studiatamente le nocive : e quasi non

bastasse, presentono il pericolo che le minaccia pel soverchio ac-

crescersi di altri vegetali del vicinato e fanno ogni opera a fin di

sottrarsene per tempo. Alle quali fantasie prestando fede bona-

mente il Morren, ne deduce per legittima illazione caucellarsi

ogni di piu i caratteri specific! che sceveravano finora le creature

insensate non che dai bruti, ma persino dalle razionali.

Verso tali scoperte di cause finali sono un nulla quelle piu an-

tiche fatte sui costumi de'bruti; e dal Darwin allegate dove per

impugnare la sostanzial dilFerenza fra Tuomo e i bruti, dove per

illustrare le sue leggi della selezione: ne' quali casi cessa in lui

ogni scrupolo circa i fini intesi, e circa
. gli avvedimenti e le arti

ordinate a conseguirli. Gosi le danze mimiche della Rupicola cro-

cea e gli attucci della Otis tarda e del Tetrao cupido gli appaiono

senza dubbio indirizzate ad ingraziarsi i due individui di una cop-

pia. E narrato come certe scimmie imparassero per esperienza a

rompere piu cautamente le uova fresche, onde non se ne versasse il

contenuto; ecome si guardassero dagl'istrumenti con che s'erano

una volta ferite; e come origliassero i cartocci della carta, dove

si porgeva loro quando un pezzetto di zucchero e quando per

ischerzo una vespa: conchiude nonpotersi a meno di riconoscere

a questi fatti che gli animali possano ragionare. SilFattamente

sanno i materialisti, quando e loro in grado, ravvisare i fini ne' fe-

nomeni della vita: ne solo ravvisarli, ma poetando esagerarli e

perfino determinarne il soggetto. Rechiamne un ultimo esempio

fornitoci dal Brehm. Un babbuino giovane trovandosi di brigata con

altri della sua specie a rubare, tocca uno scappellotto da un suo

vicino vecchio ladrone ed esercitato in simili scorribande. Non
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chiedete come si sia venuto a sapere questo fatto, avvenuto di

nottetempo e perci6 non potuto scorgere agevolmente neppure a

lume di lima, non usando i babbuini di ammettere nel Ipro con-

sorzio ne di sofferirsi vicino neppure i naturalist!, quando si re-

cano a tali imprese. II fatto supponesi per vero e la questione cade

sul perche di quello scappellotto. Sebbene, qual dubbio v'ha egli?

La cosa e qui. Quel babbuincello da inesperto, com' e, e spensie-

rato, va facendo strepito e mette con cio tutta la squadriglia a ri-

sico di venire scoperta: gli si da dunque lo scappellotto per inse-

gnarli il silenzio e I' obbedienza. Son parole del Darwin.

Ci par che basti il detto a dimoslrare come codesti scbernitori

della teleologia s'abbandonino in lei senza ritegno, non cosi tosto ne

sperano alcun pro pel loro sistema. Diresti che vi perdano il senno

a dirittura: od almeno trascinati dalla foga deH'imaginazione con-

fondono nel trattar delle cause finali due punti, che ogni uomo di

mente sana discerne a prima vista. L'uno e che il movimento o

Fazione di una pianta o d'un animale sia diretta ad un fine, 1'altro

che il fine sia inteso dalla stessa pianta o dair animale. Anche i

moti dello scalpello maneggiato dallo scultore, appaiono ordinati

alia formazione della statua che egli viene lavorando; ma non per

questo lo scalpello intende egli di fare checchessia. Per simil guisa

ed a proporzione, il bruto per istinto e la pianta per leggi talora

inesplicabili eseguiranno movimenti ordinati al bene delFindividuo

o della specie; ma da^ci6 non consegue che ve li dirigano essi e

non anzi una mente superiore che in loro abbia messe tali incli-

nazioni o istintive od organiche, pronte ad uscire in atto sotto certe

condizioni. Qual delle due spiegazioni sia la vera, non 6 di questo

luogo il definirlo. Noici contentiamo per la presente questione del

fatto, che i materialisti scorgono in ogni canto della natura feno-

meni evidentemente diretti a fini determinati. Non v' e dunque ra-

gione che dia loro diritto di scandolezzarsi, quando altri pure ve li

scorge. La teleologia fra noi e loro e comune : se non che essi ci

entrano di gran lunga innanzi, non appagandosi di vedere nell'or-

dine 1'esistenza dell'ordinatore, ma correndo scapatamente a con-

chiudere che la causa efficiente sia ella stessa ordinatrice.

Ci resterebbe di dover soddisfare a certe loro obbiezioni; madi

ci6 piu volentieri in altro articolo.
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I.

Storia della madre Barat, fondatrice dell'Istituto del Sacro Cuore

di Gesu, per I'abbate BAUNARD, cappellano del liceo d' Orleans,

dottore in teologia, dottore in lettere. Versione dall'originate fran-

cese, per T. A. Volumi due in 8. di pagg. XXIV-533, 593.

Roma, tipograOa Milanese, 1877.

La donna che forma il soggetto dei due gross! e bei volumi

di quest' opera, nacque in umilissimo grado e, benche di alto in-

gegno, coltissima e familiare anche col latino e col greco, visse,

per quanto pote, nascosta agli occhi del secolo vanitoso : cotalch^

il mondo deve dirla donna a se oscura ed igoota. E non pertanto

allorche, il 25 maggio del 1865, dalla terra volo al cielo, Iasci6

piu di cento case di educazione e di preghiera sparse pel globo,

una famiglia di oltre quattromila religiose figliuole, da lei generate

al Salvatore, ed un numero senza numero di fanciulle di tutte le

condizioni, per beneficio del suo zelo cristianamente allevate in

ogni ragione di nobili virtu e studii e discipline, al loro sesso con-

facentisi, nell'antico e nel nuovo emisfero. Per fermo una donna

che in questi nostri tempi, morendo, pote lasciare alia Ghiesa la

eredita di un si ricco e fecondo apostolato, dovett'essere adunque

una gran donna : tanto piu ammirabile, quanto piu schifa delle

umane ammirazioni.

E che grande e potente ella fosse, di quella grandezza e potenza

che e tutta da Dio, ben lo provano questi volumi, i quali conten-

gono, insieme colla storia sua, quella dell'Istituto da lei fondato,

cnoratissimo dall'odio implacabile dei nemici di Gesu Cristo. II

chiaro abbate Baunard li ha scritti con tanta sapienza di critica,

unzione di spirito e soavita di stile, che appena 1'anno scorso ven-

nero a luce nella sua nativa lingua francese, furono divorati
; per
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raodo che se n'e dovuta ripetere un'altra edizione, tuttora ricerca-

tissima nell'Europa e neH'America. Onde molto e da commendare

la penna che cosi sollecitamente ce li ha voltati in un corretto e

limpido italiano, per renderne agevole fra noi la lettura ad ogni

sorta di persone.

Noi non possiarao nemmeno epilogarne in pochepagine il meglio.

Cotesto e uno di quei lavori, che mal si adattano agli scorci. Percio

piu tosto che alterarne il bello con difettosi transunti, ci ristringe-

remo ad accennare colle parole dell'Autore, nella sua introduzione,

come questa magnanima donna, emula dell'eroismo delle Angiole

Merici, delle Terese di Gesu e delle GiovanneFrancesche di Chantal

del secolo decimosesto, portasse in se la impronta della santita

che suol rifulgere negli spiriti piu elettl dell'odierno secolo, si

ribelle a Dio creatore ed apostata da Cristo Dio redentore.

I santi del secol nostro, osserva giustamente 1'abbate Baunard,

hanno due tratti speciali, che ne costituiranno nella istoria il pro-

prio carattere. II primo e una piu amorosa consacrazione di loro

stessi al centro della vcrita, che 6 la Santa Sede romana; il se-

condo e un attraimento d'amore piu acceso, piu generoso al centro

della carita, che e il cuore di Gesu. Tutti portano scritto sulk loro

fronti, come favella san Giovanni, il nome della santa citta di

Roma, della quale sono i figliuoli, gli apostoli, i soldati e, ad un

bisogno, saprebbono essere i martiri. Tutti portano altresi scritto,

a caratteri di fiamma, il nome nuovo di Dio
1

,
come scrive lo stesso

apostolo, il nome del Dio deH'amore; e cio che pone alia pieta

loro il suo speciale suggello di dolcezza e di forza, e una religione

profonda verso il sacro Cuore.

a Profonda dico questa religione, perche altro ella non e, che il

cristianesimo nella sua medesima essenza. E per verita, chi non

vede che 1'amore di Dio, simboleggiato nel cuore, e per noi cristiani

la legge che regola tutto, la formola universale, in cui tutto si

risolve? In sostanza non vi ha che un domma, ed e che Dio ci ha

amati. Quanto a noi, scrive san Giovanni, abbiam conosciuto e ere-

1 Scribam super cum noman Dai mei, el now en civilalis Dei met, novae

Jerusalem, el nomcn meum novum. APOC. Ill, 12.



318 RIVISTA

duto alia carita che Dio ha per noi. Tutti i misted della fede, come

dire creazione, rivelazione, incarnazione, redenzione, eucaristia,

comunione, provengono da questo principio: esso e la chiave di

ogni cosa. Similmente nella morale non vi ha che un dovere, il

quale consiste nell'amare Iddio e nello amar tutto per Iddio. Amore

di Dio per 1'uomo, amore dell'uomo per Dio, ecco la fede e la legge;

11 cristianesimo, in ultimo, e una relazione di cuore tra il Greatore

e T opera sua. Percio volendo Iddio, in questi ultimi tempi, ricon-

durre la fede al suo focolare e la virtu alia sua fonte, non fece

altro che mostrare il suo Cuore tutto in fiamme per 1'uomo e dire

al cuore dell'uomo: Ecco come io ti ho amato; ecco come tu

devi amare. Tutto si epiloga in questo simbolo augusto, che i

semplici hanno compreso, che i sapienti hanno ammirato, che i

santi hanno adorato : perocche quello che altri oso chiamare super-

stizione, era il culto in ispirito e verita
; quello che altri oso tac-

ciare di novita, era semplicemente il Vangelo eterno, come viene

appellate da san Giovanni.

Cio non ostante, prosegue poi FAutore, dacche il Guore di

Gesu si fu manifestato alia heata Margherita Maria, i progressi

del suo culto, per quanto fossero continui, erano pero ancor lenti.

Affinche questo fuoco sacro sfolgorasse nella universalita delle fa-

miglie cristiane, hisognava accenderlo in esse, col mezzo della

educazione: e il Signore provvide a quest'uopo. Luminosa coinci-

denza ! II giorno dopo che Luigi XVI, prigioniero, dal pie del pa-

tibolo abbandon6 il Regno cristianissimo nel sacro Guore di Gesu,

Gesu accettando questo legato ed ausioso di pigliarne possesso,

infuse nell' anima di un santo sacerdote la ispirazione e lo zelo di

apparecchiare il suo innalzamento nella nostra generazione, per

mezzo della istituzione della donna cristiana, e di allestire incon-

tanente un esercito verginale, destinato a questa impresa. Un Ordine

claustrale e contemplativo avea ricevuto, com' era dicevole, la ri-

velazione del mistero di amore. Un altro Ordine, un Ordine attivo

e insegnante sembro destinato, nei disegni del cielo, ad esserne

propagatore ed apostolo in mezzo al mondo. Qui sta la ragione

della vocazione e della missione della Madre Barat. Quest' anima

generosa, tutta dedicata al sacro Cuore, non appartiene a se stessa,
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appartiene tutta a lui. Nella sua vita interfere ella e la discepola

del sacro Guore, ed ecco tutta la sua santlta; nella sua vita este-

riore ella e Y apostola del sacro Cuore, ed ecco tutta 1' opera sua:

tale si e in due parole la storia di questa serva di Dio.

Abbiamo voluto riferire questi passi della introduzione, si per-

che offrono un saggio degli splendidi concetti, onde F abbate

Baunard ha tutta ingemmata la sua storia; e si per$he i lettori

veggano la chiarezza e la disinvoltura di forme, con cui il tradut-

tore li ha saputi rendere nella nostra lingua.

Quanto al resto, 1'Autore ha avuta la sorte di stabilire la verita

delle sue narrazioni sopra i piu solidi fondamenti che si possano

desiderare. Vive e copiose sono le fonti da cui ha tratte le notizie.

L'avere poi pubblicato questo ampio racconto undici soli anni dopo

la preziosa morte della serva di Dio, e 1'averlo sottoposto agli occhi

di tante persone contemporanee di lei ed a lei intime per affetto e

per consuetudine di vita, e certo contrassegno di irreprensibile

veracita. Oltre di che egli si e valso a dovizia delle sue proprie

lettere, nelle quali, senza che se ne avvedesse, ella ricopiava se

medesima e i lineamenti, per cosi dire, piu delicati e piu fini del

suo spirito. Ne si ha da dubitare che egli siasi grandemente gio-

vato ancora delle informazioni orali dei molteplici testimonii, che

hanno gia fatte regolari deposizioni intorno alle virtu segnalate

dalla Madre Barat, per introdurre la sua causa di beatificazione

presso la Santa Sede. Quest* anima sublime passo al cielo dopo

ottantasei anni di una vita terrestre, che tutta si svolse fra i

turbamenti di gravissime commozioni politiche. Ed alle vicende

di questi variamente soggiacque 1' opera insigne dell'Istituto, che

Dio la prescelse a fondare. Quindi e che la sua storia in quella

che edifica, per tanti esempii di preclare virtu ond' e conserla, di-

letta pure non poco per 1'intreccio degli episodii che comprende,

delle memorie con cui e stretta e dei pubblici avvenimenti ai quali

si collega.

Noi reputiamo far ottima cosa raccomandandone la lettura ai

'attolici italiani, ed anche a quei semicattolici di qualche buona

fede, che hanno il capo ribollente di pregiudizii contro il culto del

luore di Cristo Redentore, contro il sacerdozio, contro gli Ordini
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religiosi e in genere contro le cosi dette superstizioni clericali. Scor-

rano di grazia le lucide carte di questa istoria, cosi nobilmente e

semplicemente scritta, ed osservino cogli occhi proprii di che si

tratti, e che sia, nella verita sua, quel sistema di teoriche e di pra-

tiche, di virtu e di armegazione, il quale tanto si bestemmia da chi

non lo conosce punto, o male il conosce. Se sono schietti, almeno

colla loro coscienza, dovranno in se medesimi confessare che si

bestemmia 1'ignoto; quaecumque ignorant blasphemant. Negli atti

e nei documenti della Barat, fondatrice di una sacra societa di

vergini, la piu cospicua e poderosa di quante ha vedute fiorire il

nostro secolo, apprenderanno il secreto di quel divino entusiasmo

che tuttodi muove un si gran numero di donzelle, spesso ricche e

di buona nascita, ad abbandonare patria, famiglia, opulenza, delizie

e ci6 che piu nel mondo seduce il cuore donnesco, per darsi uni-

camente a Gesu Cristo nell'umilta, nella poverta, nell'oscurita e

nel sacrifizio costante di se medesime al bene della gioventu, che

si dedicano ad educare. Questo e un secreto che sfugge a tutte le

indagini della carne e della mondana sapienza. Gonvien cercarlo in

quei mistero della Groce, che per gli uomini material! e una follia;

ma follia che trasforma deboli e fragili creature in eroine d'insu-

perabile fortezza e di carita stupenda. L'ambizione di queste spose

del Verbo eterno d'amore, di queste vittime sconosciute e spregiate

del Dio crocifisso, & una sola: guadagnare a lui in terra piu cuori

e popolare il regno della sua gloria di piu anime, che sia possibile.

Vogliono partecipare, il meglio che sia lor concesso, di quell' apo-

stolato, che ha il suo termine nella glorificazione immortale del-'

1'immortale Amore.

mia cara Adelaide, scriveva un giorno la Madre Barat ad

una sua intrinsecissima compagna, quanto sono rare ledonne forti!

Bisogna pur crederlo, giacche lo Spirito Santo le dichiara piu

preziose delle perle e dei diamanti. Adoperiamoci dunque, affati-

chiamoci a formarne alcune, costi che vuole. Esse ne formeranno

altre ed il bene si fara: perche in questo secolo non e da fare

assegnamento sopra gli uomini, per serbare la fede. II seme che

ne rimarra, si occultera nel sesso piu debole. altitudo! quanto

sono diversi dai nostri i pensamenti di Dio. Ma egli e 1'onnipo-



DELIA STAMPA ITAIIANA 321

tente
1

! In queste poche parole e tutto espresso lo spirito di lei

ed il fine del suo magnifico Istituto nel mondo.

Concludendopero questo qualunque siasi annunziodell'opera pre-

sente, esorteremo in modo particolare le donne a gustarne le morali

e dolcissime bellezze. Si provino a leggerla non pure quelle che,

per buona disposizione d'animo, son domestiche coi libri di questa

fatta; ma quelle altresi che d' ordinario non usano pascere la fan-

tasia se non di libri futili, romanzeschi o drammatici, i quali o

ruban loro il tempo o corrompono loro il cuore. Noi le assicuriamo

che, fino dal bel principio, questa lettura dark loro un cotale pia-

cere, che le invogliera di proseguirla: e forse prima d'esserne

giunte al termine, sentiranno che avra loro fatto, senza che se

n'accorgano, un granbene; uno di quei beni che non avranno mai

raccolti leggendo i lor soliti libri. Intendiamo dire, quel bene che

nasce dalla persuasione e dall'evidenza, che possono anch'elleno

esser buone discepole, amiche e spose di Gesu, se il vogliono;

giacche questo Dio, che fu cosi ricco di amore e di grazie per la

Madre Barat e per tante delle sue invidiabili figliuole, e il mede-

simo anche per loro
;
essendo sempre lo stesso, sempre alFabile,

sempre benigno, sempre inesauribile di misericordia per tutte le

umane creature che in verita vogliono amarlo, e nient' altro gli

chiedono che di amarlo : dives in omnes qui invocant ilium
2

.

II.

Nuovo Saggio intorno all'azione di Dio sulla liberta delVuomo

secondo la vera dottrina di san Tommaso, per il P. GIACOMO del

Sacro Cuor di Maria della Congregazione de Passionisti. Na-

poli, 1877. Un volume in grande ottavo di pagine 236.

Lo scopo che 1'egregio Autore si ha prefisso nel dettar questo

libro, si e la conciliazione fra le due famose scuole dei cosi detti

Tomisti e dei cosi detti Molinisti, intorno al concorso di Dio n*elle

azioni libere dell'uomo. Gome ognun sa, i primi sostengono che

noi non possiamo uscire in alcuna libera volizione, senza una previa
1

Vol. II, pag. 20. 2 ROM. X, 12.

Eerie Z, vol. IV, fate. 657 21 26 ottolre 1877
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mozione di Dio, detta da loro premozione fisica, la quale determini

all'atto la volonta, che prima era in sola potenza. Essi si appog-

giano segnatamente a quel principio: Nihil exit de potentia in

actum, nisi per ens actu; e di piu ricorrono alia condizione pro-

pria della creatura, la quale, attesa la sua contingenza, come non

pote venire all'esistenza se non determinatavi dall'azione divina,

cosi di una simile determinazione ha bisogno per operare. I second!

negano siffatta premozione; e dicono bastareil concorso immediate

e simultaneo di Dio all'azione della volonta creata; la quale, sotto

1' influenza divina, determina se stessa, sicche essa azione sia tutta

di Dio e tutta parimente della volonta creata: di Dio come causa

prima e indipendente, della volonta creata come causa seconda e

subordinata. Soggiungono poi che la libera elezione riguardando i

mezzi e non il fine, la volonta per cio stesso che appetisce il fine,

e in actu, e pero e capace di determinare la potenzialita della

elezione., sotto il concorso generale di Dio. Ne la contingenza della

creatura pu6 essere invocata con frutto, perche diversamente ri-

guarda T esistenza e diversamente Foperazione. L'esistenza della

creatura dovendo esser tratta dal nulla, non potea cagionarsi che

dalla sola onnipotenza divina. Ma 1'operazione, dovendo esser eiFetto

della facolta operativa, richiede assolutamente Tinfluenza di questa,

benche sotto il concorso divino.

Ambedue queste scuole pretendono d'aver san Tommaso dalla

loro parte.

II nostro Autore entra mediatore fra loro, in quanto crede che

1'una di tali scuole pecchi per eccesso e 1'altra per difetto
;
ed ambe

in parte abbiano ragione e in parte torto. Egli dice che nella ele-

zione. in cui propriamente e riposta la liberta, bisogna ben distin-

guere con san Tommaso 1'esercizio dell' atto, dalla specificazione

deir atto. I Tomisti vogliono la fisica premozione tanto per F uno,

quanto per 1'altra. I Molinisti la negano per amendue. Or la verita

sta nel mezzo. La fisica premozione e necessaria a determinare il

solo esercizio dell' atto, non la sua specificazione, la quale vien de-

terminata dall'ultimo giudizio pratico deH'intelletto. fi da ritenere

che quanto la fisica premozione e inutile e ripugnante alia specifi-

cazione delFatto della scelta, altrettanto ella e utile e necessaria
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all'esercizio del medesimo atto
1

. Egli crede che questo appunto

sia il concetto di san Tommaso, ed ha un capitolo, intitolato cosi :

La fisica premozione alFermata da san Tommaso in ordine al-

Fesercizio, enegata in ordine alia specificazione dell'atto elettivo
2

.

Per dire schiettamento il nostro parere, noi fin da queste prime

mosse temiamo che al chiaro Autore non intervenga quello, che

suole intervenire ai conciliated odierni, cioe di rovinare la causa,

in favore della quale propongono la conciliazioae. Egli mira colla

sua proposta a salvare la liberta umana; e questa appunto ci sem-

bra di gia messa a grave rischio nella sua base. Ma non anticipiamo

il giudizio.

L'Autore, dopo avere con S. Tommaso riposta la liberta di ar-

bitrio nella elezione, si appiglia alia sentenza del Rosmini, che la

elezione non puo farsi se non tra due beni, di cui uno sia proposto

all'accettazione, Faltro al rifiuto. I quali due termini, avuto ri-

guardo a ci6 che piu sopra per noi si & detto intorno all'obbietto

della liberta, altro esser non possono che due beni (veri o appa-

renti) ripugnando manifestamente alia natura del male venire in

concorrenza col bene, provocare sopra di se la deliberazione della

ragione (quasi bisognosa fosse di sapero se il male al bene o questo

a quello meriti di esse preferito) e far parte delFoggetto della

potenza del bene 3
.

A noi non piace questa sentenza, sembrandoci che F elezione puo

versare anche intorno a un sol bene che non sia la felicita ne con-

nesso necessariamente colla felicita; perocche esso, per questo

stesso che e bene finito, offre alia volonta due aspetti, dei quali

Funo risponde alFaccettazione, Faltro al rifiuto. E ci fa meraviglia

che FAutore, il quale vuol seguir san Tommaso, non Fabbia scorto

in quel testo del S. Dottore, che egli stesso poco prima avea ri-

portato: Alia quaelibet particularia bona, in quantum deficiunt db

aliquo bono, possunt accipi ut non bona, et secundum hanc consi-

derationem possunt repudiari vel approbari a voluntate, quae po-

test in idem fern, secundum diversas considerationes
4

. Ecco un

1

Pag. 120. 2
Pag. 126. 3

Pag. 30.

4 Summa th. 1. 2aa q. X, a. 2.
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idem, che puo dalla volonta repudiari et approbari, cioe essere

oggetto di elezione, secundam diversas considerationes. Anzi noi

crediamo che in tanto la volonta puo esser libera nella scelta tra

piu beni, in quanto e libera separataraente nella elezione di cia-

scuno. Ma basti di do; non e questo il punto, in cui intendiamo

insistere principalmente, e tanto meno, in quanto che 1'Autore nel

capitolo ottavo, parlando della liberta di esercizio ha alcuni tratti

in cui sembra consentire con noi, sebbene ne turbi il senso con

altre frasi
l

.

II punto capitale, in cui intendiamo fermarci, si e la maniera onde

1'Autore fa procedere la volonta si nell' esercizio e si nella speci-

ficazione dell'atto. Quanto all' esercizio egli espressamente dichiara

che la volonta, per cio stesso che dee venire determinata all' atto

dalla premozione fisica, non e libera a porlo o non porlo, ma deve

porlo di necessita. Gi basti tra i molti luoghi citare questo della

conclusione del libro: a Quando si tratta di premozione (egli dice),

Iddio e solo a funzionare ed esclude inesorabilmente il consorzio

della causa seconda, la quale non comparisce allato della causa

prima, se non quando incomincia a trattarsi di concorso divino non

'piu previo ma simultaneo. Di che 1'effetto del concorso siraultaneo

e comune a Dio e aH'uomo, ma 1'eJFetto della fisica premozione o

concorso previo e altutto straniero aH'uomo, non potendo essere

che solamente di Dio, il quale e il solo premovente
2

. Di qui

inferisce che alia specificazione dell'atto non deve richiedersi la

premozione fisica : altrimenti neppur essa resterebbe libera. Ac

ciocche dunque la scelta di un bene a preferenza di un altro sia

talmente effetto di Dio, che non lasci di essere altresi effetto del-

1'uomo, e da escluderne assolutamente la fisica premozione, la quale

revocherebbe tutta a se medesima la scelta nel modo stesso che

1 Dice che nel bene particolare il difetto porta la mente a considerare un

altro bene, che quivi manca e che diventa obbielto della volonta nello eleggerc. Non
ci e bisogno di ci6. Nel bene particolare basta guardare che esso non e la felicita

ne condizione necessaria alia felicita, perchfc presenti i due aspetti, 1'uno che

invita all' acceltazione, 1* altro al rifiuto. D'onde nasce che rispetto a siffalti beni
1' uomo sit dominus suurum actuum et volendi et non volendi. S. TOMMASO
1. 2ae q. 102, a. 2, ad 1.

2
Pag. 228.
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tutta a se revoca la determinazione alia scelta *. Laonde restringe

la liberta alia sola specificazione dell'atto; in quanto, benche non

siamo noi quelli, che ci determiniamo ad eleggere (giacchS a cio ci

determina Dio coUa fisica premozione), siamo nondimeno noi che ci

determiniamo ad eleggere 1'uno piuttosto che 1'altro dei diversi

beni, che ci vengono proposti. Per la qual cosa 1'uorao puo esser

determinato da Dio ed eleggere, quantunque, ci6 supposto, ei non

possa non eleggere, non consistendo in questo 1'umana liberta; ma

egli non pu6 essere determinato se non da se medesimo ad eleggere

una cosa a preferenza di un' altra, perocche questo e non altro

significa esser libero 2
.

Se non che bentosto questa stessa liberta in ordine alia specifi-

cazione dell'atto si dilegua; conciossiache silFatta specificazione si

fa dipendere non dalla volonta, ma dalla ragione, la quale dopo

aver consultato, le propone mediante 1' ultimo giudizio pratico la

cosa che essa deve accettare, senza potervisi rifiutare. Egli dice:

<c La liberta 6 una potenza essenzialmente connessa colla ragione,

e la elezione coir ultimo giudizio di essa ragione. E poiche lo svol-

gimento della ragione precede per sua natura quello della liberta

e conseguentemente ancora ogni possibile premozione della mede-

sima; assai manifestamente si scorge che nel momento che la li-

berta passa sotto la detta fisica premozione, ella e una potenza al

1

Pag. 229.
2

Pag. 229. Vero e che 1'Autore molte voile protests di non intendere di dis-

conosccre la liberta di esercizio. Siane esempio questo tratto . Ne da cio e per-

messo inferire che noi neghiamo all' uomo la liberta di esercizio, la quale e

ben allro che V esercizio della liberta. Ed invero noi escludiamo la fisica pre-

nozione della determinazione dell'atto per lasciare in potesta dell' uomo la scelta

del si o del no, del consenso o del dissenso, dell' accettazione o del riftuto, in

ordine al medesimo oggelto; e questa e la liberta di esercizio. Soltornettiamo

alia fisica premozione il solo fondo dell' atto elettivo o la elezione in genere

(pag. 131). Gome queste cose si accordino tra loro, non giungiarno a compren-

clere; massimamente se si consider! la dottriria di tutto il libro. Leggasi per

esempio il capo vigesimo terzo, dove tornasi ad inculcare che lutta la nostra liberta,

si riduce alia sola specificazione dell'atto. Alia sola specificazione Vuomo pub
da se medesimo delerminare la sua volonta. Se alia sola specificazione, 1'e-

sercizio e evidentemente escluso. Ma convien notare che 1'Autore ha spesso frasi,

che dimostrano il suo buon desiderio
; quello cioe di salvare 1'umana liberta, a

dispctto delle inferenze che seguono da'suoi principii. Pag. 148.
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medesimo tempo determinabile e determinata. Determinabile al-

Fesercizio per la fisica premozione, e determinata alia specie del-

Fatto per Fultimo giudizio della ragione
1

. E nel capitolo se-

guente ci dice che Fatto della volonta e essenzialmente subordinato

air ultimo giudizio della ragione; e che per esso I'indirizzo della

facolta elettiva e cosl indeclinabilmente determinate all'mo dei

due termini della scelta, che torni assolutamente impossibile ad

essa facolta il mutarlo 2
. Similmente nel capitolo ventesimosesto

dice : a I nostri lettori ben sanno che la evoluzione della facoltk

elettiva e essenzialmente posteriore alia evoluzione della facolta

deliberativa, e che davanti a questa e essenzialmente richiesta la

presenza di due beni particolari, che sono la materia in prima della

deliberazione e poscia della elezione. Sanno che di cotesti due beni

non potra essere prescelto nella futura elezione, se non quello che

fu privilegiato nel precedente ultimo giudizio della ragione
3

.

Ma forse F elezione e libera, in quanto la deliberazione si e

esercitata sotto F influenza della volonta e ne sia quindi uscito un

giudizio pratico dipendente da questa ? Niente alFatto. L'Autore ci

dice espressamente : Nella economia o processo degli atti umani,

accuratamente descritto dai teologi moralisti della scuola di S.Tom-

maso, Fatto proprio della facolta della scelta (F elezione) non viene

che in conseguenza di altri sette atti precedenti, usciti alternati-

vamente alcuni dall'intelletto, alcuni dalla volonta, dei quali nes-

suno & libero, tutti sono necessarii, come quelli che precedono la

elezione, nella quale e riposto Fesercizio della liberta. La stessa

deliberazione della ragione, o giudizio pratico e discretivo deimezzi,

che e il piu prossimo alYelezione, resta sottoposto all'impero della

necessita
4

. Ed altrove: Noi non abbiamo bisogno di ripeterlo

ai nostri lettori, che tutto il lavoro della potenza deliberativa e

antecedente al lavoro della potenza elettiva 5
. Se dunque la vo-

lonta quanto all'esercizio vien determinata dalla fisica premozione,

quanto alia specificazione dalF ultimo giudizio pratico, e questo e

sotto Fimpero della necessita; dove andremo a pescare Fatto li-

lero delFuomo? A voler dire il vero, a noi sembra che FAutore

>
Pag. 111. 2

Pag. 116. - 3
Pag. 174. 4

Pag. 54. 5
Pag. 212.
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non lo riponga in altro, se non in questo che sia dentro dell'uomo il

principio destinato a delerminarlo in un modo anziche in un altro
1

.

(( La vera liberta consiste non nel potere di eleggere senza o contro

ragione, ma nel potere eleggere secondo i dettami o giudizii della

propria ragione, senza dover dipendere nella scelta dalla pressione

di altra forza interna o esterna.
2 Ma ognun vede che questa non

e esenzione da necessitk, sibbene da coazione
;
non e do che in-

tendiamo col vocabolo liberta, bensi ci6 che inlendiamo col voca-

bolo spontaneita. Egli spesso ripete che Fatto e libero, perche

precede dall'uomo. Ma anche 1'atto del bruto procede dal bruto,

e 1'atto della pianta dalla pianta. In somma ogni atto spontaneo o

naturale procede da principio intrinseco all'operante.

Sarebbe molto anche a ridire della maniera, onde concilia la

liberta dell'uomo colla prescienza, e santita e provvidenza di Dio.

Ma bastera notare una curiosa teorica che serve di fondamento a

tutte queste cose. Egli dopo aver fatto determinare la volonta dal-

T ultimo giudizio pratico, indipendente da lei, osserva che silFatto

giudizio potrebbe proporre all'accettazione di essa volontk il falso

bene non il vero, e che a proporre il vero bene e necessaria da parte

di Dio una special direzione della nostra ragione. Le facolta,

egli dice, che concorrono come fattori alia produzione dell' atto

umano, sono dunque da Dio premosse z'dirette; premosse all'eser-

cizio, dirette alia specificazione dell' atto: premosse una a delibe-

rare, 1' altra ad eleggere ;
diretta la prima a proporre, la seconda

ad accettare il solo bene vero. Senza premozione non potrebbe

mai esservi alcuna deliberazione ne alcuna elezione
; senza dire-

zione tutte le deliberazioni sarebbero sbagliate, e conseguentemente

tutte le elezioni sarebbero cattive, non potendo la volontk eleg-

gere altro, che il bene conosciuto daH'intelletto, e non potendo

1'intelletto conoscere il vero bene, se non e ammaestrato e diretto

da Dio 3
. Ed altrove: fi sempre 1'uomo che per il ministero

della ragione determina se medesimo ad volendum hoc vel illud>

con questa sola differenza che, se la ragione e diretta da Dio,

quell' /ioc vel illud, a cui egli si determina, sara un bene vero,

laddove se la ragione non e diretta da Dio, quell'/ioc vel illud, a

1

Pag. 148. - 2
Pag. 113. 3

Pag. 165.
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cui I'uomo si determina, sara un bene apparente, stante che la

mente umana per conoscere il vero indiget directione 1
.

Quindi con somma facilita concilia la contingenza degli atti umani

colla prescienza divina. Perocche Dio ne'decreti della sua volonta

conosce certamente quando ed a chi prestera quella speciale dire

zione, la quale produrra le buone deliberazioni e conseguentemente

le buone elezioni '\ Per tutto il resto dell'operare umano, a cui non

ha stabilito di porgere 1'anzidetta direzione, sa di certo che tutte

le deliberazioni saranno sbagliate, e conseguentemente tutte le ele-

zioni cattive. Dunque senza bisogno della scienza media dei Moli-

nisti, ne dei decreti predeterminanti dei Tomisti, Iddio prevede

i liberi contingenti, futuri o futuribili. Se non che sembra a noi

che cosi Iddio li prevederebbe in confuso e non distintamente, al-

meno per cio che riguarda le deliberazioni sbagliate, da cui pro-

cedono le elezioni cattive. Per prevedere i singoli sbagli in parti-

colare, e quindi i singoli peccati, non basta sapere in generale che

a giudicar bene si richiede una speciale direzione divina.

Con pari facilita 1'Autore concilia il peccato delFuomo colla

santita divina. Conciossiache Iddio non e obbligato di dare a tutti

quella particolare direzione; e senza di essa, lo sbaglio della de-

liberazione, con cui e connessa la cattiva elezione, procede dalla

ragione dell'uomo, e pero nell'uomo stesso si trova la radice del

male. L'uomo e responsabile delle sue cattive elezioni, non

ostante la sottrazione per parte di Dio di quella direzione alia

potenza deliberativa da san Tommaso (il santo Dottore non si e

sognato mai siffatta teorica) giudicata necessaria, acciocche avesse

potuto discernere il bene vero dal bene apparente, per quindi

proporre quello a prefereoza di questo alia potenza elettiva. $

cio e verissimo, perche
1

non ostante quella sottrazione, 1'atto umano

rimane deliberato, e perci6 stesso colpevole se contrario alia regola

del costume 3
. E poco dopo : Gotesto soccorso, che evidentemente

1
Pag. 181.

2 Un decrelo divino di prestare alia ragione deliberante quell' assistenza

sara un mezzo necessario ed infallibile al tempo stesso, ove Iddio possa pre-

vedere sicuramente a quale dei due dati beni 1' uomo si appigliera, quando dovra

sopra di essi esercitare la sua facolta elettiva. a Pag. 115.
3

Pag. 194.
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manca sempre a tutti coloro che peccano, Iddio non e obbligato di

conferirlo ne a tutti ne sempre
1

.

Tutto va bene; se si trattasse di male puramente fisico. Ma qui

si tratta di male morale ed imputabile all'operante. Or come in si

fatta dottrina potrebba imputarsi alFuomo la cattiva elezione, se

essa fu necessaria conseguenza della sbagliata deliberazione, e la

sbagliata deliberazione fu conseguenza parimente necessaria della

mancata direzione divina, indipendentemente dall'arbitrio di esso

uomo?L'Autore dice: Cotesta speciale divina assistenza dall'Ange-

lico riconosciuta e proclamata sotto ii nome di direzionenon e affatto

necessaria alia possibilita della deliberazione, essendo la ragione

essenzialmente deliberativa, nel modo stesso chelaliberta e essen-

zialmente elettiva. Laonde applicata che sia la ragione ad operare

sopra due beni a lei presenti, essa non puo fare altro che deliberare,

alia maniera medesima che applicata la liberta ad operare sopra

due beni a lei presentati dalla ragione, essa non pu6 fare altro che

eleggere. $ dunque alia sola rettitudine della deliberazione, non

ad essa deliberazione che manca qualche cosa dalla parte di Dio,

quando 1'uomo viene ad una cattiva elezione 2
. E vi par poco?

Mancar do, senza cui il giudizio non pu6 essere se non falso, e

1' elezione perversa? Acciocche la qualita della deliberazione, da

cui si fa necessariamente dipendere la qualita della elezione, sia

imputabile all' uomo, conviene che la rettitudine della medesima

sia in mano sua. Imperocch& importa un'acca ch'egli possa deli-

berare, quando deliberando non pu6 di per se riuscire che a uno

sproposito.

II timore, espresso da noi da principio, che la conciliazione

intrapresa in questo libro per salvare la lifaerta umana, dovesse

riuscire a rovina della medesima
; qui ci sembra convertirsi in

certezza. Desidereremmo di tutto cuore esserci in cio ingannati ;
e

pero rimettiamo ai lettori un piu sicuro giudizio.

1

Pag. 195. 2
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AMATO ALESSANDRO Quaestiones quae tractantur in schola in-

terpretationis Sacrae Scripturae, a sacerdote Alexandro Amato, pro

clericis dioecesis laciensis. Aci-Regali, Vincentius Strano Meli, typ.

Episc. excudebat 1877. In 8. di pagg. 208.

E un corso assai adatto per la la guida nell'interpretazione della Santa
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Esso e diviso in due capiloli, ciascuno mano a mano esaminando ne' diversi ar-

de' quali conta dieci articoli. II primo ticoli, facendo uso, nel risolverle, di
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mazione corrisponde la disposizione e cetto e il fondamenlo degli studii del ch.

j'azione de'cori angelici, in conformila signer Giuseppe Antonelli sopra la terza

parimente delle dottrine de'teologi in- Cantica del divino Poema, e de'quali
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Nessuno pu6 farsi illusione sopra la imminenza de' temuti danni, se non
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societa, pe'tenlalivi che si fanno dalle chiaro Autore, proponeiido nell' ultima

sette massoniche a fine di slabilire da parte e piu interessante dell' opuscolo i

per tutto le scuole cosi dette laiche, ch'e rimedii opportuni, i quali senza gravi

quanto dire senza Dio. Ma questo pic- dispendii e facilmente riuscirebbero a

colo libretto del chiaro P. da Reschio scongiurare il pericolo, se i padri di fa-

non solo mette in evidenza questo peri- miglia si accordassero, finche ne hanno

colo, ma lo misura in tutta la sua am- il tempo, a metterli in pralica: piu lardi,

piezza e profondita, sicche ne sieno sarebbe piu difficile e forse impossible

salutarmente spaventati massime i padri la riuscita. Vorremmo che queslo pre-

di famiglia, i quali ne sono immediata- zioso libretto fosse diffusoin gran copia
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G. Cenerelli, 1811. In 8. di pagg. 56.

BECCARIA PIETRO Saggio del giovane studioso della lingua pura,
cosi italiana come latina, o Manuale per i giovani italiani delle

scuole secondarie per D. Pietro Beccaria. Edizione IV. Torino, 1 811,

tip. e libr. Salesiana. In 16. di pagg, 444. Prezzo L. 3 50.
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abbia dato ragione agli elogi che noi caldamente questa seconda, pe' miglio-
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prima edizione di questo eccellente la-



332 BIBLIOGRAFIA

BERNABO SILORATA PIETRO La Sacra Bibbia, tradotta in versi

italiani, dal commendatore Pietro Bernabo Silorata, Cavaliere del-

Fordine de'santi Maurizio e Lazzaro etc. Dispense 41 e 42. In 8.

grande di pagg. 32.

BERTANI CARLO Vita della B. Caterina da Pallanza e della B. Giu-

liana prima sua compagna, nuovamente composte dal sac. Carlo

Bertani, oblato raissionario. Monza, 1811, tip. delP istituto dei Pao-

lini di L. Annoni e C. In 16. di pagg. 16.

BIAGGI G1ROLAMO ALESSANDRO Vedi VENTURI LUIGI.

BIANCHINI ANTONIO Vedi TOMMASO (FR.) DI GESU.

BREDA (DE) Considerations sur le Mariage au point de vue des
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panegirici e sermoni non ci e bisogno

CASOLI PIER BIAGIO Boma. Note di un pellegrino italiano nel

giugno 1877. Modena, tip. di Paolo Toschi e C. 1877. In 16. di

pagg. 104. Prezzo L. 1. Si trova vendibile in Roma, libreria di

Propaganda; in Milano, libreria Ambrosiana; in Modena, libreria

gia Luppi e Vincenzi.

II chiaro Autore prende argomento timenti in lui destati dal passato e dal

dal titolo per iscusare la sua, com'egli presente di quei memorabili luoghi e

la chiama, temerita di torre a soggetto monumenti, e che esso rilrae con istile

di questo suo librettino la Citta eterna. lutto acconcio, per la sua semplicita e

Sono alcune note, egli protesta, cioe naturalezza, a trasfonderli in chi legge.

ricordi d' impressioni avute nella visila Cio e qualche cosa di piu soave e piu

di Roma, e niente altro. Ma egli non caro alle anime semplici, che non le

vede di avere con cio reso un miglior ricerche degli antiquarii, destinate prin-

servigio al comune de'lettori, chiaman- . cipalmenle ai dotti.

doli a parte de'cristiani concetti e sen-

CENCI GIROLAMO Sette venerdi in onore di S. Nicola da Tolen-

tino delPordine eremitano di S. Agostino per aiuto dei vivi ed

in sufFragio de'morti, del P. fra Girolamo Cenci del medesirao

Ordine, ristampati per opera di una divota. Terza edizione. Genova,

tip. delle Letture cattoliche, 1877. In 16. di pagg. 56. Prezzo cen-

tesimi 30.

COCO GIUSEPPE Intorno la soluzione apportata dal signer Gu-

glielmo Federico Bergman, professore air university di Strasbourg,

al supposto enigma, concernente P ombra di colui Che fece per

mltate il gran rifiuto. Parole di Giuseppe Coco, lette all'Accademia

dei zelanti d'Acireale, nella tornata pubblica del di 11 giugno 1877 .

Acireale, tip. di Vincenzo Micale, 1877. In 8. di pagg. 20.

II chiaro Autore confuta con molta dichiarar meglio ci6 che piu volte af-

evidenza di ragioni la strana scnlenza ferma 1'Autore, che cioe 1'Alighieri si

del tedesco professore Bergman, il quale sia mostrato nel suo Poema nemico del

nel cilato verso di Dante crede essere Dominio temporale de'Papi. Se egli in-

designato non gia il Pontefice Cele- tende ci6 dire di quella supremazia
stino V, come fu credulo generalmenle anche temporale che i Guelfi attribui-

dagl' interpret! sin da' tempi stessi del vano al Papa sopra tutto il mondo, e

Poela, ma Giuliano apostata. Non giu- per conseguenza anche sopra 1'Impe-

dichiamo necessario entrare ne' parti- ratorc, e verissimo ci6 che afferma. Se

colari dclla quistione; sollanto e bene poi 1'intende di quel dominio tempo-
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porale, che aveva il Papa sopra gli

Stati della Chiesa, siccome 1' avevano

gli altri principi sopra le loro terre
;
la

proposizione e falsa. II concetto di Dante

era, che il Pontefice avesse la supre-

mazia spirituale su tutto il mondo e

quindi sullo stesso imperatore; e vice-

versa, che 1' imperatore avesse la su-

premazia lemporale su tutto il mondo;
e sotto questo rispetto gli fosser sog-

getti tutli i principi della terra, non

escluso il Pontefice: e perci6, come il

concetto di Dante e in generate il con-

cetto ghibellino non escludeva il do-

minio particolare degli altri principi,

cosi ncanche escludeva quello dei Pon-

tefici. E ci6 basti per una semplice

avvertenza, poiche di tale argomento

abbiamo trattato a lungo in questo

stesso Periodico.

COCO 2ANGHY GIUSEPPE - Un' errata corrige proposta in zoologia,

ovvero il mio viaggio in Tiberiade, ed il vero pesce di san Pietro.

Memoria presentata nella solenne tornata accademica della Gioe-

nia, in occasione del costei Semicentenario nel maggio del 1815,

dal socio attivo priore Giuseppe D. Coco /anghy. In 4. di pagg. 30.

Questa dotta dissertazione del chiaro polrebbe benissimo spiegarsi per gl'in-

Monsignor Coco Zanghy e un'altralu-

minosa pruova della inconsulta legge-

rezza, onde alcuni scienziati moderni

sogliono sentenziare intorno alle narra-

zioni bibliche, le quali essi qualificano

siccome ripugnanti alle scoperte scienti-

fiehe. L'argomenlo di che egli tratta e il

famoso Pesce di S. Pielro, quello cioe

dalla bocca del quale, come narra S. Mat-

teo nel c. XVII del suo Vangelo, 1'Apo-

stolo per comando del divino Maestro

estrasse la moneta, onde pagare il tri-

buto per lui e per se. II dottor Brehm

(La Vila degli animali ecc.) rilega

cotesto racconto tra le favole, non solo

per le circostanze aggiunte dalle novel-

lette volgari, che egli, scambiando colla

narrazione evangelica, beffeggiacon lazzi

volteriani; ma principalmente per la ra-

gione scientifica che quella specie non

poteva aver luogo nel lago di Genesa-

retto, ma bensi in alto mare. II dotto

Autore, argomentando in primo luogo
dalla ipotesi che il pesce menzionato da

S. Matteo sia veramente quello che vol-

garmente va designato col nome di

Pesce di S. Pielro, ed e il Zeus Fa-

ber, dell'ordine degli acantoplerigi, fa-

miglia degli sgomberoidi; dimostra che

filtramenti sotterranei delle acque ma-

rine e quindi delle uova de'pesci in

detto lago, e risponde insieme accon-

ciamente alle difflcolta che si possono

opporre a tale spiegazione. Ma la se-

conda ipotesi a noi sembra immensa-

mente piu probabile. Questa e che il

pesce accennato dal Vangelo sia tutl' al-

tro che il detto volgarmente Pesce di

S. Pielro. Primieramente egli spiega

per qual modo siasi potuto fare lo

scambio nelle leggende popolari, e

quindi passare nelle classificazioni dei

zoologi. Dipoi espone quale sia la vera

tradizione intorno a questo Pesce, man-

tenutosi in que'luoghi, com' egli Pat-

tinse non solo dal popolo, ma 1' ebbe

confermata anche da'dotli, segnatamente

dal P. Lavinio da Hamme, famoso orien-

talista, che cosl lo descrive : La specie

del pesce, Iradizionalmenle conosciulo,

nella bocca del quale Pietro trov6 un

pezzo d'argento, e chiamato da'cri-

stiani (d' Oriente) Pesce di S. Pietro e

da'musulmani Bafbout. Questo pesce

rassomiglia alle anguille, salvo che e

molto lungo ed ha la testa eccessiva-

mente piatta, ornata di tre lunghe an-

tenne. E buono assai per tavola, e pesa
1' esistenza di tal pesce in quel lago fmo a 15 chilogrammi (Guide des
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sancluaires et lieux Mstoriques de Autore la risolve, pu6 argomentarsi

Jerusalem, 1869, pag. 517 in nota). quanlo sieno deboli le armi co'quali

Dal poco che abbiamo qui accennato la cosi delta scienza moderna si ado-

della sostanza della quistione, e molto pera di sfatare le divine Scrilture.

piu dal modo trionfante onde il chiaro

DARCHE GIOVANNI Vedi SOBRERO NEGRO F.

DE FRANCISCIS PASQUALE Canzoni e altre poesie varie del

P. Don Pasquale De Franciscis dei Pii Operarii ; giuntevi le note

musical! per alcune. Roma, Presso 1'Autore, Lungara 45, 1817.

In 16- di pagg. 350. Prezzo lire 4.

Gran parte di queste poesie non nuove, in questo elegante volume, non

ci giunge nuova, avendo avuto il pia- solo rabbellite nell'abito esterno, ma
cere di gustarle ed anche fame cono- anche nelle fattezze per le seconde

scere il merito ai nostri lettori, nelle cure del loro Autore, saranno certo piu

particolari pubblicazioni che ne fece a gradite al pubblico, siccome lo sono

volta a volta il chiaro Autore. Ora che state a noi stessi.

esse compariscono, insieme con altre

DEL1ZIE (LE) EUCALUST1CHE, ovvero le ascensioni delPanima vi-

sitando 1' Amore in Sacramento. Con appendice sulle quarantore

e su i santi Sepolcri. Aggiunti infine alcuni cantici spirituali. Per

un sacerdste della Congregazione del SS. Redentore. Napoli, tip.

dell'Accademia Reale diretta da M. De Rubertis, 1871. In 16. di

pagg. 230. Prezzo cent. 75.

DELUCCHI PAOLO II purgatorio e le sue lezioni. Discorsi brevi

e famigliari con esempi dettati al suo popolo da Paolo Delucchi,

arciprete di Avenzano, per la novena dei morti. Parte seconda.

Genova, tip. Arcivescovile, 1877. In 16. di pagg. 176. Prezzo cen-

tesimi 80 franco di posta.

EICHHOL/ER ANDREA Saggio di amor paterno e cristiano. Nar-

razione del sacerdote Andrea Eichholzer. Napoli, tip. e libreria

della Sacra famiglia, Trinita Maggiore, 42. In 16. di pagg. 266.

Questo racconto non e una inven- figliuolo dal pericolo di rinnegare la

zione romanzesca, ma pretta storia degli fede, si rimane in sua vece schiavo

ultimi anni del passato secolo, che il de' barbareschi. Si leggono con grande

ch. Autore ha diligentemente raccolta interesse i particolari del fatto stesso

dalle attestazioni di veridici testimonii. ed altre circostanze relative ai tempi ed

La sostanza del fatto e 1' eroismo di un ai luoghi dell' avvenimento.

padre, il quale, per liberare il proprio

FERRE PIETRO MARIA La costituzione dogmatica prima intorno

alia Chiesa di Cristo Pastor aeternus, sancita e promulgata nella

Sessione quarta del sacrosanto Ecumenico Vaticano Concilio,

esposta ai dilettissimi suoi diocesani da Pietro Maria Ferre, ve-
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scovo di Casal-3Ionferrato. Vol. III. Casalc, da Paolo Bertero ti-

pografo vescovile, 1877. la 8. di pagg. 512.

Abbiamo gia falta no tare ai nostri discorso e chiarezza di esposizione, li

lellori 1'eccellenza di quest' Opera del vince non poco per la importanza della

dottissimo monsignor Ferre, nell'annun- materia, la quale versa sopra quella parte

ziare i due volumi precedenti. II terzo, della Goslituzione, in cui e affermata e

che ora e uscito alia luce, se va del definita la Infallibilita del Romano Pon-

paro cogli altri due per copia di dot- tefice.

trina e di erudizione, per forza di di-

FERRI-MANCINI FILIPPO Dialoghi vari. Osinw, tip. dei Quer-

cotti, 1817. In 8. di pagg. .46. Prezzo L. 1 30.

Sono due i dialoghi compresi nel- quenza ampiamente considerata, a fine di

I'annunziato volumetto. Nel primo si di- determinare ci6 che valgano le une e cio

scale intorno ai progress!, recentemente che vale 1'allra, e quindi dedurre 1'intimo

ottenuti ne'mezzi di comunicazione, co- vincolo che deve insieme collegarle. Vi

me sono i vapori, le vie ferrate, il tele- ha giustezza ne' concetti, ordine nella

grafo eletlrico, e nelle arti stesse; nel disposizione e sufflcente eleganza nella

secondo intorno alle scienze ed alia elo- forma.

FERRIGNO GIUSEPPE Le consolazioni e i trionfl di Pio IX. Di-

scorso recitato il 3 giugno 1877 nella metropolitana di Palermo

dal sacerdote Giuseppe Ferrigno. Palermo, officio tip. di Camillo

Tamburello, Discesa Candelai, n. 11, 1877. In 8. gr. di pagg. 54.

E un argomento egregiamenle scelto robusta eloquenza e mollo calore d'af-

per la fausta ricorrenza del Giubbileo fetto.

episcopale del S. Padre, e svolto con

FEREIS ACHILLE Storia ecclesiastica di Malta, raccontata in com-

pendio da Achille Ferris, maestro principale della scuola primaria-

nprmale della Valletta. Malta, 1877. In 8. di pagg. 464.

E una storia compiuta della Ghiesa anche come teslimone della tua fede e

di Malta, condotta con molta diligenza

ed erudizione, dalla prima conversione

delPIsola al Cristianesimo per opera di

S. Paolo Apostolo, insino a questi ul-

timi tempi. A commendazione del dotto

lavoro, meglio di qualsivoglia nostro

elogio, varra il Breve che il S. Padre

Pio IX fe indirizzare all'Autore, per

attestarglieneilsuo sovrano gradimento.

Ecco il tenore del Breve, recato nella

nostra lingua.

II SSmo Signor Nostro Pio IX

ebbe accettissimo il volume inlitolato

da te, Illustrissimo Signore, Storia ec-

clesiastica di Malta, non solo quale

Ofiicio di pieta e di filiale divozione, ma

religione. Per lo che, quantunque a ra-

gione delle molte sue occupazioni, non

abbia finora potuto svolgere il tuo la-

voro, purnondimeno mi comando di

rallegrarmi teco a suo nome, che ti sei

studiato di allribuire a Malta, e vendi-

care dagli eruditi altacchi di stranieri,

la piu grande gloria che abbia essa, cioe

ia venuta dell'Apostolo delle Genti, ed

il Vangelo dalle labbra di lui ricevuto.

Quanto poi i Mallesi abbiano apprezzato

sempre ed apprezzino tale celeste be-

neficio, lo attestano non meno gli an-

tichi monument! che sono presso di loro

che tutla la loro storia successiva. II

medesimo SSmo Signore pertanto crede
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a \rere tu fatto opera ad essi grata, ed tre adempio 1' incarico a me verso di

opporluna a coltivare i senlimenti re- le dato, esibisco a te gliofficii di mia con-

ligiosi dell' Isola
; augura a tale opera gralulazione e stima, augurandoti ogni

prospero successo, e a te di cuore elar- sorla di felicita e salute. Roma, 17 set-

gisce, qual auspice di superno favore, tebre 1877. (segnato) FRENCESCO MER-

e testimone di sua paterna benevolenza, CURELLI Segr. di S. S. pe'Brevi a'Prin-

1'Aposlolica Benedizione. lo poi, men- dpi.

FRAGAlA GIUSEPPE CALASAN/JO L'Europa e la liberta religiosa.

Studii di filosofia di diritto pel canonico Giuseppe Calasanzio Fra-

gala. JVopoK, cav. G. Be Angelis e flglio tip. di S. M. il Re d' Italia,

Portamedina alia Pignasecca, 44, 1817. in 8. di pagg. 116.

La questione della liberta religiosa colla forza bruta, e procurando di giu-

si pu6 dire che esprima la ragion della stificar eo'sofismi 1'opera della violenza.

guerra, che la Rivoluzione mondiale sta II ch. Autore dimostra colla inelutta-

combattendo contro la Ghiesa. Lo scopo bile forza della verita, dedotta a fil di

ultimo cui mira la Rivoluzione, e 1'an- logica, I'assurdila e la contraddizione

nientamento della Ghiesa ;
e mezzo a tal de' principii rivoluzionarii, e la ineon-

fme e di ridurla alia schiavitu, impeden- cussa solidita de'diritti della Chiesa.

dole, in quanto puo, 1'uso de'suoi diritti

GALIMBERTI LUIGI Introductio philosophica ad historiam univer-

sam, singillatim vero ad ecclestasticam, auctore Aloisio Galimberti,

antistite doraus Poatificiae, SS. Lateranensis Ecclesiae canonico, in

Pont. Collegio Urbano ecclesiasticae historiae professore. Romae,
ex typ. polyglotta S. C. de Propaganda fide, MDCCCLXXVII. In 8.

gr. di pagg. 50.

In queste poche pagine il dotlis- dell' uomo. Con tai presupposti, da cui

sirno Monsignor Galimberti traccia con non si pu6 onninamente prescindere

invitta dimostrazione quell' unica via, se si vuol rimar.ere nel vero, il sistema

che dee tenere la Filosofia della storia, piu ragionevole, piu sicuro e piu capace

se vuol essere veramente ci6 che il d' indagare le vere cagioni de' fatti, e

nome la dice. Essa pertanto deve sco- quello che seguirono sant'Agostino e

prire il muluo nesso de' principii e dei Bossuet: i quali, riconoscendo la cawso,

fatti
;
e percio il suo metodo non vuol zffitimte, degli umani avvenimenti nel-

essere ne semplicemente sintetico, ne 1'azione composta della divina provvi-

sernplicemente analitico, ma piu vera- denza e della umana liberta, ne videro

mente raisto. Onde si scorge che i me- la causa finale nello stabilimento, nella

todi de'razionalisti in genere,edin ispe- propagazione e nel trionfo spirituale

cie quello del progresso indefinite non della Chiesa cattolica. Con quest! prin-

possono approdare a nuila di buono in cipii si trova facilmente la spiegazione

tal disciplina. Questa poi, per procedere de! fatti principal! della Sloria ; per con-

dirittamente nella sua via, dee presup- trario, trascurandosi, quelli diventano

porre come altrettanti lemmi le verita oscuri e inesplicabili. Lo svolgimento

filosofiche relative a Dio ed all' uomo, di questi punli capitali da noi accennati,

il fatto della divina rivelazione e le pro- e fatto con gran copia di dottrina, con

cipue verita che vi si contengono
1

,
ri- evidenza di dimostrazione, e con luci-

guardanti la elevazione soprannalurale dissima esposizione.

Serie Z, vol. 17, fasc. 657 22 26 ottolre 1877
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GATTI GIUSEPPE Vita e dottrina di Gesii Cristo, pel sacerdote

Giuseppe Gatti, canonico teologo della Cattedrale di Casale. Mon-

davi, 1811, Presso Giuseppe Bianco, tip. Yen. In 8. di pagg. 430.

Prezzo lire 2.

Abbiamo piu volte avuta 1'occa-

sione di notare quanto sia utile multi-

plicare fra i popoli la narrazione della

vita e 1' esposizione della dottrina di

Gesu Gristo. Poiche sebbene il soggelto

sia identico ;
nondimeno ha tanti aspetti,

cosi varii, e tulti cosi opportuni ai mol-

teplici bisogni spirituali de'diversi tempi

e delle diverse condizioni di luoghi e

di persone, che ogni autore, purche

quel gran numero di persone, le quail

ne sono dicliiaratamente incredule, ne

veracemente cristiane, \oltabili per con-

seguenza a qualsiasi vento, e che pur

troppo con una leggerissima letteratura,

attinta per lo piu da giornali liberale-

schi o da'libercoli irreligiosi, pretendono
sentenziare autorevolrnenle, e senten-

ziano alia scapeslrata sopra qualsivoglia

materia religiosa. Or siccorae co testa

sappia fare il suo mestiere, potra sem- classe e cosi diffusa e cosi varia
;
e il

pre trovarvi rispettied applicazioni,tutte

proprie del proposito che siasi prefisso

nello scrivere. L'opera del chiaro cano-

nico Gatti non e scritta, com'egli pro-

testa, pe'dotti,sicche gli siauopo entrare

in sottili discussion! ;
e neppure prin-

cipalmente per la gente divola, in pro

della quale gli sia mestieri entrare nei

recessi della mistica per guidarla alia

chiaro Autore dal canto suo la tiene

d'occhio in tutte le sue principal'! dif-

ferenze, il libro di lui puo essere di

una universale e incontrastala utilita.

Noi ci auguriamo che abbia anch' esso

uno spaccio tanto ampio, quanto lo

richiede il sempre crescente bisogno

di porgere al popolo uno schermo

ognor maggiore contro la irrompente

incredulita.
perfezione evangelica. Egli scrive per

GIANFEDERIGO (p.) DA SANTA EOSA Vedi AMBROGIO MARIA (p.)

DA S. BARBARA.

GRANATO FERDINANDO I principii dell'ateismo contemporaneo e

S. Tommaso d'Aquino. Dissertazione lettaaH'accaderaia di S. Tom-

maso d'Aquino in Napoli il dl 14 giugno 1817, dal socio accade-

mico Ferdinando Granato, prete napolitano. Napoli, estratto dalla

Rivista religiosa La scienza e la fede, anno XXXVII, Serie IV,

vol. VII, fasc. 632. In 8. di pagg. 36.

Fu detto con verita che non v'ha manifestarsi al nostro intelletto
;
cioe

errore che possa essere opposto contro

le verita o di ordine razionale o di or-

dine religiose, il quale o non sia stato

direttamente confutato dall'Angelo delle

Scuole, o che almeno non possa esserlo

agevolmente in virtu delle sue dottrine.

Una bella conferma di cotesta massima

ci e porla coll'annunziata Dissertazione

del ch. sacerdote Granato, per rispetto

a quella verita che e il fondamento di

tutto 1'ordine morale, e fra le prime a

Pesistenza di Dio. La cosi detla Scienza

moderna ha voluto fame un problema

ed, orribile a dirsi ! ha preteso risol-

verlo nel seriso negative ; quasiche i

nuovi sludii, sia nel campo speculative

sia nelFempirico, debbano condurre ine-

luttabilmenle alia conseguenza, che,

fuori di cio che si appresenta ai sensi,

cioe della materia, non possa incon-

trarsi che il nulla. II ch. Autore esa-

mina i varii sistemi, pe' quali si viene
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a si brutale conseguenza, e co'principii 1'uso della ragione per non ravvisarne

del Dottore Angelico li sfolgora di si 1'assurdita.

chiara luce, che bisogna aver perduto

GUALTIERI ENRICO Agostino Vittorino, ossia un altro prodigio di

N. S. del Sacro Cuore di Gesu. Discorso recitato nel tempio di

san Bernardino di Aquila in morte del P. Giuseppe da Preturo

dal prevosto Enrico Gualtieri. Aquila, tip. arcivescovile, 1871.

In 8. di pagg. 44. Prezzo cent. 50.

II prodigio annunziato nel litolo del zioni di religiosi ed amici a morire nella

Discorso e tutto spirituale ;
una conver- sua apostasia, si senti mutato subitanea-

sione cioe, ottenuta per intercessione mente al contatto della medaglia della

della SS.Vergine,sotto 1'annunziato tito- Vergine appesasi al collo. Ne'35 giorni

lo, di un religiose apostata e per di piu che sopravvisse edific6 tutti pel fervore

sacrilegamenteammogliatoiilquale osti- della penitenza, come tutti avea prima

natosi contro tutte le amorevoli esorta- scandalezzati per la sua perversione.

11 FANC1ULLO CR1STIANO, ossia librettino di preghiere proposto

particolarmente ai bambini allievi delle classi elementari infe-

riori, per A. P. Seconda e4izione. Massa, tip. san Pietro 1811.

In 32. di pagg. 256. Prezzo cent. 20.

LA BAMB1NA CR1STIANA, ossia librettino di preghiere proposto

particolarmente alle bambine allieve delle classi elementari in-

feriori, per A. P. Massa, tip. san Pietro, 1811. In 32. di pagg. 256.

Prezzo cent. 20.

LA DEVOZ10NE DOM1NANTE nel secolo XIX pel Cuore di Gesu in

relazione alle massime fondamentali cristiano-sociali, distribuite

in 40 meditazioni sulle tracce di Sant'Ignazio di Loiola, con ap-

pendice di una novena, altre pie preci e Indulgenze degli aggre-

gati alle pie Unioni canonicamente erette. Sinigaglia, tip. del

Sacro Cuore, 1811. In 16. pice, di pagg. 232. Prezzo cent. 60.

LONGO BARTOLO I quindici sabati del SS. Rosario. Divozione effi-

cacissima ad ottenere qualunque grazia. Con le meditazioni sul

vangelo di ciascun mistero, premessovi le glorie del Rosario contro

gli oltraggi dei protestanti per cura di Bartolo Longo. Napoli,

tip. e libr. di Andrea e Salvatore Festa, S. Biagio dei Librai, 102.

1811. In 16. di pagg. 428. Prezzo L. 1.

LUDOVICO (p.) DA PALMA Vite di tre gloriosi Santi, S. Paolino

Veac. di Nola, S. Felice Vesc. di Nola e Mart., e S. Felice in

Pingis, prete di Nola, con la descrizione del sacro antichissimo

cimitero Nolano, nello state presente, elaborate dal Rev. P. Lu-

dovico da Palma Lettore ed emerito Predicatore tra Minori Ri-

formati ecc. JVapoZi, tipografia di Gennaro Tizzano, Cisterna del-

FOlio, 45, 1811. In 8. di pagg. 240. Prezzo lire 2.
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MAGNASCO SALVATORE Institutions theologiae dogmatico-scho-

lasticae excell.mi et rev.mi D. D. Salvatoris Magnasco. archiepiscopi

Genuensis, olim theologiae professoris, ad usum Seminariorum

suae archidioecesis. Genuae, ex typogr. archiepiscopali, 1876-1811.

Volumi due in 8. di pagg. 316, 422.

Come non possiamo biasimare il rispetto alle quislioni in cui le scuole

metodo di quegli autori di corsi, i son discordi, rna insieme di offrire loro

quali credono di dare un pieno svolgi- ben ordmata e disposta tutta la sostanza

mento alle question! solite trattarsi nelle della dottrina teologica. Nel che dob-

scuole; cosi dall'altro canlo reputiamo biarao lodare non solo il pieno possesso

pur commendevole il metodo di quegli che egli rnoslra di quella nobilissima

altri, che si conlentano di tracciare sol- scienza, atlinta alle piu pure fonti, la

tanto la via che debbono calcare i pro- potissima delle quali e san Tommaso
fessori nelP ammaestramento della gio- d'Aquino; ma anche 1'eleganza, la faci-

ventu, lasciando ad essi la cura di svol- lita e la chiarezza della esposizione. Dei

gere le malerie e traltar gli argomenli due volumi finora pubblicati, il 1 con-

nel modo che credano piu opportune, tiene i Trattati De vera Religione, e

II chiarissimo monsignor Magnasco, il De Christi jBcclesiar.il 11 i Tratlati

quale per gran tempo ha insegnalo con D Deo lino: De Deo Trino; De Deo

somma lode la sacra teologia, nel dare Crealore; De Angelis. Cosi quelli del

alle stampe il presente corso, siccome primo, corne quesli del secondo vo-

n' era slato premurosamente richiesto lume comprendono ne' relativi capitoli

da'suoi antichi discepoli, ha tenuto una tutle le materie che vi si riferiscono,

via di mezzo; di lasciare cioe un ampio alcune delle quali in allri corsi sogliono

campo ai professori, specialmente per costiluire Trattati a parte.

MAGNO GIUSEPPE Per 1' iaaugurazkme dell'Opera della santa In-

fanzia. Discorso del Canonico Giuseppe Magno, detto nella Catte-

drale di Aridria il 10 maggio 1811. Napoli, tip. e libr. delia Sacra

famiglia, Trinita Maggiore, 42, 1811. In 16. di pagg. 20. Prezzo

cent. 30, franco di posta a benefizio delFOpera della Santa In-

fanzia. Digigersi alia tip. e libreria della Sacra famiglia, Trinita

Maggiore, 42, Napoli.

MAIOCCHI PROSPERO Sulla vita di S. S. Papa Pio IX, narrata

al popolo italiano da Italo Fiorentino, Osservazioni del sacerdote

parroco D. Prospero Maiocchi di Reggio Emilia (Estratte dal-

YApologista cattolico). Mondom 1814, per G. Bianco, tip. vesc. In 8.

di pagg. 112. Prezzo lire 2.

MAN UALE pietatis, ex operibus B. Gertrudis desumptum, in usum Sa-

cerdotis. Taurini, Eq. Petrus Marietfci typ. Pontif. et Archiep. 1811.

In 16. pice, di pagg. 512. Prezzo lire 1. 50.

MARTINETT1 CARDON1 GASPARO - Ravenna antica. Lettera nona di

Gasparo Martinetti Cardoni, socio corrispondente delFimperiale
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istifcuto germanico e di varie accademie ecc. Faenza, ditta tipogra-

fica Pietro Conti, 1877. In 8. di pagg. 14.

II chiaro Martinet ti sla pubblicando parte della Cronaca di Agostino Bnbboli,

con un seguito di lettere la storia di nellaquale questi descrive gli avveni-

Ravenna, ricavata da lui molto accurate- menli accaduti a lui ed alia sua patria,

mente dagli antichi monumenti. Questa nel tempo che egli amministr6 il co-

che e 1'undecima, contiene la seconda mune.

MARTINO GIUSEPPE La cremazione dei cadaveri e antigienica,

antieconomica ed inumana. Memoria diretta e dedicata all' acca-

demia Pico della Mirandola nel di 15 novembre 1876. Di Giuseppe

Martino, cavaliere dell'ordine della corona d'ltalia; medico-chi-

rurgo condottato di Castellone e san Vincenzo a Volturno etc.

Napoli, stab. tip. del prof. Yincenzo Morano, Vico storto san Pietro

a Majella, 3, 1877. In 16. di pagg. 32. Prezzo L. 1.

L'assunto che porta in fronte come argomenti, dedotti dai dati scientifici,

titolo il presenle discorso, 6 molto ac- dalla esperienza, dall'autorita di giudici

conciamente dimostrato, ne' suoi tre competenti, e dal senso comune.

capi, dal ch. Autore, con copia di buoni

MARTORELLI IG1NO Assisi, il sacro monte della Verna, il mona-

stero e l'eremo di Camaldoli \isitati nel mese di luglio 1816 dal

canonico Igino Martorelli. Vercelli, tip. lit. e libr. Guidetti Fran-

cesco, successore De Gaudenzi. In 16. di pagg. 146.

Won meno la piela che la sacra nico Martorelli, noto gia ai nostri let-

erudizione Irovano il loro pascolo in tori per altri insigni lavori in questo

questa bella operetta del chiaro cano- medesimo genere.

MAURI EGIDIO Discorso dell'IlLmo e Rrao Mons. Egidio Mauri

de'Predicatori, Vescovo di Rieti, detto nel giorno 31. maggio 1877,

primo del triduo solenne celebrate in S. Pietro in Vincoli per il

Giubileo Episcopate del S. Padre Pio IX. Roma, tip. della Pace,

piazza della Pace, 35, 1877. In 8. di pagg. 24.

Questo discorso del chiaro monsi- anni prima, il divino presagio di cio

gnor Mauri e uno de'piu belli per soda che sarebbe, espresso con quelle pro-

e tranquilla eloquenza e de' piu caldi fetiche parole d' Isaia : Ecce testem po-

per affetto, fra'molti che ci e toccato leg- pulis dedi mm, ducem ac praecepto-

gere per la fausta occasione del Giub- Tern gentibus, e che egli, nel corso della

bileo episcopale del S. Padre. Egli sua splendida orazione, dimostra avve-

scorge nella consecrazione episcopale rato nella missione divinamenta so-

di Giovanni Mastai, avvenuta cinquanta stenula da Pio IX.

MERRA EMANUELE La imitazione della B. Vergine, Tolgarizzata

,
e comentata ad una figlia di Maria da Emanuele Merra, canonico

della cattedrale di Andria. Con appendice la vita e la morte della

figlia di Maria. Bologna, tip. Pont. Mareggiani, 1877. In 16. pice.

di pagg. 216. Prezzo cent. 80.
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MOBGEBA GIUSEPPE La vita di nostro Signore Gesu Cristo, ri-

cavata dal Vangelo e dalla tradizione della Chiesa cattolica, con

osservazioni apologetico-dogmatico-morali, pel sac. Giuseppe Mor-

gera. (Dispensa V e VI). In 8. di pagg. 40, 32.

NICORA LUIGI Allarme pei cattolici, ossia sulla condotta prudente
o generosa dei cattolici nella presente lotta della rivoluzione,

contro la religione. Osservazioni di Luigi Nicora prete Milanese

(Estratto dal periodico milanese La scuola Cattolica). Milano, tip.

di Serafino Ghezzi, Via Manzoni, Vicolo de'Facchini, n. 6. 1877.

In 8. di pagg. 132. Prezzo lire 1.

PACILIO LEONE BENIAMINO Vedi VAUGHAN RUGGIERO.

PAIELLI 'LUIGI ANTONIO Aloysii Antonii Paielli Benedictiensis in

maiori ecclesia Ripara Archidiaconi, Doctoris Theologi alumnis

sacri ordinis instituendis, de Romano Primatu prioribus tribus

ecclesiae saeculis gradatim illucescente Commentarius. Ripae-

transonis, ex Typographia Conradi laffei, 1817. In 8. di pagg. 84.

E stato sempre vezzo degli eretici, Poiche se tutti i dommi della Ghiesa

specialmente di quest! ultimi tempi, op- cattolica hanno un sufficients riscontro

porre alia odierna Ghiesa cattolica, la nelP antichita, questo del Primato del

Ghiesa catlolicade'primi secoli
;
volendo Romano Pontefice, con tutte le sue di-

far credere essersi col tempo corrotta vine prerogative, venne manifestandosi

1'antica fede e la soslanza dell'antica a mano a mano con si crescente chia-

disciplina, e sforzandosi quindi di coo- rezza, che in breve tempo raggiunse il

nestare la loro apostasia col pretesto massimo grado di evidenza. A dimostrare

specioso di un ritorno all'antica pu- una tal verita, 1' illustre prof. Paielli esa-

rezza del cristianesimo. Cotesto artifizio mina con molta accuratezza i soli mo-

fu segnatamente adoperato, e lo e tut- numenti de' primi tre secoli, confron-

tavia da' moderni eretici, per rispetto al tando colla dottrina e colla pratica in

Romano Pontefice, la cui suprema au- essi contenute, tulto cio che il Goncilio

torita sopra i Vescovi nel magislerio Vaticano ha definite intorno al Romano

della fede e nel governo della Ghiesa, Pontefice. La conseguenza di tal con-

vogliono che sia stata una graduate fronto e la evidente medesimezza di ci6

usurpazione, abilmente diretta e felice- che si credeva e si praticava in quei

mente ottenuta. Ma chi con animo see- secoli con quello che e stato definite

vro da passioni si fa ad esaminare i piu dal mentovato Concilio.

antichi docurnenti, trova il contrario.

PARDIN1 CLETO Biblioteca apologetica della Religione cattolica.

Raccolta delle piu dotte ed eloquenti orazioni del pergamo, pel

sacerdote Don Cleto Pardini ex curato Eucubino, ora beneficiato

in S. Eustachio. Anno 1. fasc. I. Roma, tip. Milanese, Via Larga
n. 3. 1877. In 8. di pagg. 64.

PECIIENINO MARCO Vocabolario italiano-greco pel sacerdote teo-

logo Marco Pechenino, professore nel R. Ginnasio Cavour. Seconda

edizione riveduta. Torino, tip. e libr. Salesiana, Via Cottolegno
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n. 32. 1811 In 8. gr. di pagg. 118. Prezzo lire 8. Legato in mezza

legatura lire 9. In tela lire 10.

PEINETTI PIETRO II protestantesirno nuovamente esaminato con

document! storici e principii dottrinali irrepugnabili per Pietro

Peinetti, socio deH'Accademia Teologica Torinese, can. Prevosto

della cattedrale di Susa. Torino, tip. e libr. editrice Binelci e C.,

Via Doragrossa. n. 18. In 8. di pag. 350.

Due sono i r^petti, sotto i quali regola della fede nella privata interpre-

tazione della Bibbia. Un tal principio e

dimostrato contrario all' insegnamento
di Crislo e degli Aposloli, ed a tutta la

tradizione, distruttivo d'ogni idea di

Ghiesa, e della divinita della slessa Bib-

bia. Basta la lettura di questo semplice

libretto, perche ognuno che abbia in-

tellelto e voglia usarne, possa esser

convinto della moslruosila del Prote-

stantesimo come sistema religiose.

il chiaro Autore considera il Protestan-

tesimo: 1'uno e storico, e con una breve

ma esatta biografia di Martitio Lutero e

degli altri caporioni della Riforma, e

con quadro fedele de'mezzi onde fu

propagata, ne dimostra la empieta e la

immoralita nella sua origine, e ne'suoi

progressi, e il depravamento d'ogni fede

e morale ne'suoi effetti. L'allro e dot-

trinale, e consiste neU'esame del suo

principio fondamentale, che ripone la

PETRONIO FRANCESCO San Nazario Protovescovo di Capodistria.

Cantica del canonico Francesco Petronio prevosto capitolare di

Capodistria. Capodistria, stabilimento tipografico B. Appolonio,

1811. In 16. dipagg. 10.

La invenzione poetica di questa

cantica del chiaro prevosto Petronio

e assai semplice ;
-ma tale pero che da

luogo al poeta di eseguire acconcia-

mente il suo disegno, che e quello di

narrare, coll'aiuto del verosimile dove

manchi la certezza storica, le gesle di

stria, e di lumeggiarle co'colori e cogli

ornamenti poetici. Nel che ci sembra

sia riuscito assai bene, foggiando il suo

stile sul fare di Dante, dal quale ritrae

convenevolmente si la nobilta de'con-

cetti, come il nerbo e lo splendore della

dizione.

san Nazario primo vescovo di Capodi-

PIERLEONI ANTONIO La Chiesa cattolica Madre de'popoli. Con-

ferenza del sacerdote Antonio Pierleoni, canonico della cattedrale

basilica di Recanati, missionario apostolico. Bologna, tipi Arcive-

scovili, 1811. In 16. di pagg. 146.

Ampissima, come ognun vede, e svariate vicende in cui quesla si trovi,

la materia che nell' annunziato libretto

prende a trattar.e, a rnaniera di Gonfe-

renza, il chiaro Pierleoni. Egli vuole

addimostrare la Chiesa cattolica solto

1'incantevole aspetto di madre ^le'po-

poli; e perci6 si assume 1'incarico di

esporre agli occhi de' fedeli gl' innume-

revoli beneficii, che, dal principio della

vita insino al termine, ed in mezzo alle

provengono loro iricessantemente e per

vie infinite dalle provvide cure di lanto

pietosa madre. In si copiosa materia il

ch. Autore sa usare di tiilli que' presidii

che 1'arte suggerisce per adeguare il

soggetto, prendendo a quest' uopo par-

tito anche da cio che e obbligato a

tacere, ovvero ad esporre in fascio. Ne

riesce un quadro di mirabile effetto.
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P1SATTI EUGENIO La religione in pratica. Corso complete di

istruzioni catechistiche del P. Eugenio Pisati Min. Oss. parroco
di San Tommaso in Torino. Volume V. Torino, Cav. Pietro Marietta',

tip. Pontif. ed Arciv. 1877. In 16. di pagg. 556.

PKEVITI LUIGI Delle spedizioni polari per Luigi Previti S. I. Roma,
tipografia e libreria di Roma, via delle Stimmate 23. 1876. In 16.

di pagg. 320.

11 chiaro Antore si propose con

(juesto suo lavoro di apprestare ai suoi

lettori una storia utile e dilettevole in-

sieme, raccontando loro le spedizioni

che ebbero luogo ai due poli arlico e

antartico, dopo la scoperta del JNuovo

Mondo. A meglio riuscire nel suo in-

tento, egli divide opportunamente il suo

libro in due parti; nella prima delle cioe utile e dilettevole lettura a qual-

quali viene ragionando delle piu famose sivoglia amatore delle scienze fisiche e

osservazioni fisiche che si fecero finora geografiche.

tanto hel polo nord come nel polo sud,

Studii della letteratura rivoluzionaria in Italia, pel P. Luigi Previti

S. I. Palermo, Antonio Palomes, editore, 1876. In 16. di pagg. 420.

Nessuno puo negare che de' mali accennalo, e spesso aggiungendo alcuni

neirallra descrive le fatiche, i disastri,

eleavventure che furono incontrate dai

piu celebri navigatori nei loro viaggi

polari. Per cio che riguarda il merilo

di questa operetta, essa ci sembra de-

gnissima di lode, siccome quella che

raggiunge perfettamenle il doppio fine

propostosi dal chiaro Autore, di porgere

gravissimi, specialmente nel genere re-

ligioso e morale, i quali affliggono pre-

senlemente 1' Italia, non sia stata per

gran parle cagione la letteratura rivo-

luzionaria di quest'ultimo mezzo secolo.

Non lulti per6 saranno persuasi, che

coloro i quali hi.nno creata cosiffatta

letteratura, oltre al pervertimento mo-

rale procurato co' loro scritti, sono al-

tresi, generalmente parlando, da biasi-

mare pel pervertimento della stessa

letleralura da essi guasta e corrotla. A

dimostrare storicamente la prima ve-

rila, ed esteticamente la seconda e in-

dirizzato questo egregio lavoro del

chiaro P. Previti. Egli percorre lutto il

campo, pur troppo esleso di co testa

letteratura, e la studia ne'diversi generi

ne'quali si e manifestata, come sono il

giornalismo, la Poesia, la Storia, il Ro-

manzo ecc., facendo un esame breve

ma insieme accurate delle principal!

opere, sotto il doppio riguardo teste

cenni biografici intorno ai loro autori.

Lo stile rapido e conciso, di cui fa uso

ed il concetto del tutto che non perde

giammai di mira nei particolari, fanno

che il suo lavoro renda sembianza come
di un grande quadro, nel qnale con ve-

rita di disegno e proprieta di colorito

e rappresentata secondo il suo essere

morale ed estetico la letteratura rivolu-

zionaria. Non intendiamo con ci6 farci

mallevadori di ciascuno in particolare

de'suoi giudizii letterarii o apprezza-

menti storici
;
ed anzi qualcuno di questi

ultimi crediamo sotlo qualche riguardo

inesatto. Ma cio e pochissima cosa : il

certo e che chi legge dee rimanere in-

limamente convinto, non solo del guasto

che la sopra delta letleratura ha recato

alia religione, alia morale, allo stesso

benessere maleriale del paese, ma an-

che al buon gusto letterario, del quale

i nostri classici autori aveano prodotto il

tipo piu perfelto dopo i greci edi latini.
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PROVENZALI P. F. S. Trattato

del P. F. S. Provenzali d. C. d.

tip. di Bernardo Morini, 1817

Rari sono fra noi i corsi di chimica

destinati all' uso delle scuole, chc o per

istudio di brevita non riescano troppo

ristretli ed anche manchevoli del ne-

cessario, o per opposto riguardo non

diano in soverchia prolissita.

A parer nostro il chiaro Autore ha

saputo maestrevolmente evitare 1' uno

e 1'allro estremo: ed i giovani, usando

del suo trattato, potranno acquislare di

PRUDENZANO FRANCESCO La famiglia e la patria. Racconto mo-
rale di Francesco Prudenzaao, approvato, ad uso delle scuole

elementari, dai Consigli scolastici di Roma, di Napoli, di Cosenza,
di Benevento, di Salerno, di Caserta, di Potenza, di Bari e di Lecce.

Sesta edizione, ripassata dall'autore. Napoli, tip. Rondinella; nel

Reale albergo dei poveri, 1817. In 16. di pagine 162. Prezzo

lire 1.30.

elementare di Chimica moderna
G. 1 vol. di pagg. 430 in 16. Roma,

questa scienza, secondo il suo presente

stalo, tutta la notizia bisognevole a so-

stenerne i consueti esami, senza perci6

sotlrarre troppo tempo alle altre nu-

merose m&terie loro imposte;

II presente volume contiene un

Trattato compiuto di Chimica inorga-

nica, al quale fara seguito quello di Chi-

mica organica, gia in corso di stampa.

Siamo lieli di annunziare la sesla

edizione di ques!o egregio lavoro del

ch. Professore Prudenzano, di cui fa-

cemmo i debiti elogi in una delle pre-

cedent! edizioni. E uno de' libri piu

adatti alia istruwone ed alia edticazione

morale de' fanciulli, poiche aduna tutt' i

pregi che possono desiderarsi per si no-

bile scopo: utili cognizioni a quella eta

proporzionaie; sana morale, congiunta

all'insegnamento ed alia pratica della re-

ligione; avvisi e suggerimenti per av-

vezzare sin da' teneri anni ad operare

sempre virluosamente. Queste materie

poi non sono esposte con aride teorie,

ma insinuate soavemente per via di rac-

contini, insieme legati in un solo Pac-

conto, i quali per la grande attrottiva

che esercitano le novelle su' fanciulli,

producono il molleplice effetto, di di-

lettarli oneslamente, di scolpire vie me-

glio in essi gli ammaestramenti, e colla

forza dell' esempio, in altri contemplato,

incitarli alia imitazione degli atti buoni

e ritrarli da'rei. Corifortiarno tutt' i mae-

stri elementari a fame uso, e siamo

certi che ci sapranno grado del consi-

glio pe' buoni efi'eUi che ne vedranno

seguire.

RIBOLDI AGOSTINO Conferenze tenute all'associazione cattolica

milanese da Sua Eccellenza Mons. Agostino Riboldi, vescovo di

Pavia. Milano, libreria editrice, ditta Serafmo Maiocchi, via del

Bocchetto, n. 3, 1871. In 16. di pagg. VIII-414. Prezzo Lire 3,

franco per posta.
che mai opportuni all'uditorio a cui fu-

rono tenuti ed ai tempi che corrono.

Non ci e possibile parlare di ciascuno

Gli argomenti che il chiarissimo

Mons. Riboldi ha tolto a trattare nelle

annunziate conferenze, sor.o tulti di

somma importanza per se stessi, ma piu in particolare, per for rilevare con quanta
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solidila di dottrina, copia di erudizione

e vigore di discorso abbia 1'illustre Pre-

lato dimostrato i suoi assunti. Non pos-

siamo per6 fare a meno di richiamare

1'attenzione de'lettori sopra quella, che

ha pertitolo: La fisica di S. Tommaso.

Confessata, com' era dovere, la imperfe-

zione della fisica sperimentale dei tempi
in cui viveva il santo Dottore : a tut-

tavia, egli soggiunge, nella parte ra-

zionale egli s'addentr6 tanto da fame

stupire, e pervenne a stabilire certi

principii, ai quali siamo condotti dalle

moderne esperienze, e certi allri che

dovrebbero universalmente adottarsi on-

de cogliere tutto il frutto delle attuali

scoperte ed elevare la fisica al grado di

scienza perfella. II quale assunto egli

dimostra in varii paragrafi, ne' quali, per

quanto & possibile in una breve Con-

ferenza, espone le dottrine del sovrano

Maestro intorno alle queslioni piu ge-

nerali, come sono quelle che riguardano

la composizione sostanziale dei corpi,

e le mutazioni parimente sostanziali,

Pattrazione, 1'inerzia, i volumi degli ato-

mi, le combinazioni e le mescolanze ecc.

ed altre che riguardano il suono, la luce,

il calorico, il magnetismo. Tocca final-

mente di alcuni punti piu parlicolari

trattati dal Santo, di astronomia, di me-

teorologia, di storia naturale; inlorno

ai quali discorre in modo da far me-

ravigliare, come quell' aquila fra gl' in-

gegni, in tanta distanza di tempo, preoc-

cupasse le moderne scoperte.

REDOIS CARLO Nuovo corso complete di lingua francese per Carlo

Redois. Parte prima. Roma, tip. Poliglotta della S. C. di Propa-

ganda Fide, 1871. Un vol. in 8. di pag. 368, coll'aggiunta di un

Indice francese -italiano, ed italiano-francese di tutti i vocaboli

del testo ecc. Prezzo del presente volume lire 6.

II favore che ha incontrato nel pub- a poco a poco ne' fanciulli il patrio

blico questo primo volume del Nuovo

corso di lingua froncese del chiaro Carlo

Redois ha dato piena ragione agli elogi

che nel primo apparire ne fecero i gior-

nali, fra quali principalmente I'Osser-

valore 'Romano e La Voce della Ve-

rita. L'egregio Autore ha inteso in-

nanzi tulto di facilitare nel miglior modo

possibile 1'apprendimento di quella lin-

gua, la quale, atteso le present! con-

dizioni sociali, & resa necessaria in quasi

tutte le classi cittadine. Egli vi e riu-

scito, scartando in gran parte i metodf

antichi, i quali consistono nel soprac-

caricare i giovani di precetti ;
e invece,

procurando che la teoria e le regole

grammaticali si apprendano colla pra-

lica e per mezzo della pratica. II qual

metodo in buona sostanza viene a fon-

darsi sopra le norme che la stcssa na-

tura suggerisce nell' insinuar che si fa

linguaggio. Esso secondo che PAutore

stesso lo descrive sta nel far entrare

tutte le parole della lipgua consueta in

un racconto attrattivo, per quanto e

possibile, e che abbia seguito tale che

lo studente lo legga con diletto, e 1'im-

pari facilmente a memoria. Per que-

sta via il discente viene ad imparare

con gusto e quindi con facilita i voca-

boli e i modi di dire a lui necessarii, a

prender possesso della fraseologia pro-

pria della lingua : con che gli sara agevole

rilevare insieme e fissar nella memoria le

regole e i precetti grammaticali, che

1'Autore ha 1'accortezza di far entrare

gradatamente e per ordine ne' detti

esercizii. Jl primo volume di questa

opera ulilissima, osserva La Voce della

Veriia... ci pare che risponda egregia-

mente al proposito che 1'Autore si e

prefisso : questo poi di aflatto speciale



B1BLIOGRAFU 341

vi abbiamo notalo, che nel libro, dap-

pertutto dove occorra un periodo, un

versetto, un esempio da dare e da tra-

durre, 1'Autore v' ha dalo quasi un ca-

techismo cattolico, con una serie con-

catenata di proposizioni, che sono la

enunciazione di tante cattoliche verita.

II Nuovo corso adunque del chiaro

Redois, sotto qualunque aspetto si con-

sideri, e un ottimo libro d'istituzione,

e noi dal canto nostro esortiamo i

maestri di lingua francese a volerne

far uso per 1' insegnamento : al quale

uopo neppure e necessario aspettare il

compimenlo dell' opera, essendo suffi-

cientissimo per la prima istituzione il

presente volume. Sappiamo che il chiaro

Autore si accinge a fame una seconda

edizione, essendo gia quasi esaurita la

prima.

RONCHETTI CARLO MARIA Vita di S. Teresa di Gesu riformatrice

del Carmelo, scritta dal sacerdote Carlo Maria Ronchetti. Vol. III.

Monza, 1811, tip. delFIstituto dei Paolini di L. Annoni e C. In 16.

di pagg. 232.

SABBIA FRANCESCO Omelia di Monsig. Francesco Sabbia, Ve-

scovo di Crema, letta nella Cattedrale il 3 giugno 1817 per la

solennita del Giubileo Episcopale di Pio IX, corredata di note

illustrative, col Breve di Sua Santita diretto al Vescovo, Clero, e

popolo della citta e diocesi. Crema, tip. Carlo Cazzamalli, Antonio

Inzoli e C. 1811. In 8. di pagg. 32.

SISTO (P.) DA PISA La Vergine Madre di Dio vendicata dalle be-

stemmie di un Valdese. Opuscolo del P. Sisto da Pisa Cappuc-
cino. Citta di Castello, stabilimento tipo-litograflco Lapi, Raschi

eC., 1811. In 16. di pagg. 88.

Le risposte che il chiaro P. Sisto

fa alle stolide bestemmie di un Valdese,

infinite volte ripetute dagli eretici ed

altrettante confutate da' cattolici, sono

di una somma evidenza, si per con-

fermare il buon popolo di Terni, scan-

dolezzato da quell' eretico, come per

ismascherare la costui ipocrisia. Questo

libretto 6 un buon antidoto pei fedeli

anche d'altri paesi, i quali colle stesse

arti e co'medesimi error! sono insidiati

dalle sette eretiche, alle quali la mo-

derna liberta o piuttosto licenza ha da

per tulto schiuse le porte.

SOBRERO NEGRO F. Feminiana. Educazione, influenza, caratteri

e doveri delle donne, con comraenti, per Giovanni Darche, tra-

duzione dal francese della signora F. Negro Sobrero. Bra, tipo-

grafia G. Casalis, MDCCCLXXVII. Un volume in 8. piccolo di

pagg. XVIII-254.

Ecco un buon libro di piu, per le

mne desiderose di conoscere sempre

jlio la dignita del loro sesso e la

)bilta e santita dei doveri che sono

loro inerenti, nei varii stati in cui

)ssono trovarsi durante la vita. E

scritto in modo speciale per le giova-

nette del popolo : ma le giovani e le

persone mature d'ogni condizione lo

leggeranno con vero frutto. La si-

gnora Negro Sobrero ha fatta un'opera

eccellente a voltarlo in italiano: e noi
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vorremmo die questo libro fosse sosti-

tuito a tanti altri, non diciamo solo per-

versi e pervertitori, che si fanno correre

per le mani della giovenlu femminile,

ma leggieri, superficiali o informati di

uno sterile naturalismo, che nasconde

agli oochi suoi le sublimi grandezze a

cui il cattolicismo ha sollevata la donna

e le dolcissime consolazioni che nelle

angustie della vila le tien riserbate.

Del resto il bel lavoro del Darche non

abbisogna di nostre raccomandazioni.

Gli elogi d' illustri prelati francesi, che

porta in fronte e che la benemerita tra-

duttrice ha riprodotti in questa sua edi-

zione, bastano ad aequistargli credito

presso ogni ordine di lettori.

SOL1TAR10 (IL) di Manresa, ovvero un corso di esercizi spirituali

in forma poetica, composto per uso speciale della gioventu stu-

diosa da una Religiosa Agostiniana. Bologna, tip. Pontificia Mareg-

giani, 1877. la 16. di pagg. 264.

E una novita questo libreltino, la

quale reca piacevole meraviglia. Esso

contiene poesie che ha composte una

donna: ii che certo non e cosa comune:

ma cio che vince ogni aspettazione si

e che questa donna e una monaca, e

quelle poesie, benche in argomento che

potrebbe sembrar poco adatto al ge-

nere poelico, pur vanno fornite di pregi

non volgari. Labuona rcligiosa ha scello

a soggelto de'suoi versi gli Esercizii

spirituali di S. Ignazio; e ne svolge in

piu serie di sonetli la materia, procu-

rando di ritrarre nel miglior modo pos-

sibile il proprio concetto delle parti e

ordinala a ricondurre 1'anima a Dio e

guidarla alia piu alta perfezione. Ella

nella invenzione, senza punto alterare

la materia, fa sobrio uso della fmzione,

immaginando visioni soprannaturali che

si manifestano al solitario di Manresa,

analoghe ai soggetli da medilare. Kella

esecuzione poi, piu che lo studio, rivela

quella ricca vena di poesia, che e tutlo

dono della natura, benche abbastanza

perfezionata dall' arte. Onde il suo stile

e semplice, nalurale, scorrevole
;
ma

pure abbastanza colto ed elegante, al-

meno tenuto conto del sesso e della

condizione dell'Autrice.

del tutto di quella mirabile struttura

STOCCHI GIOVANNI Guida pratica amministrativa per i parrochi,

compilata per cura di Giovanni Stocchi, segretario Comunale.

BibUena, tip. Borghi, 1877. In 8. di pagg. 228, I-X.

Sappiamo che questa Guida ha in- decisioni del 1877 e colle nuove leggi

contrato molto favore nel pubblico,

siccome quella ch' e stata da tutli rico-

nosciuta sommamente utile, per non dir

necessaria. Sono in essa riportate e

commentate tulte le leggi, che riguar-

dano i beni ecclesiastic!, tutte le im-

poste e le tasse a cui sono soggetli, e

specialmente tutte le decisioni di Giu-

risprudenza amministrativa e giudiziaria

sopra tale materia, prommziale sino a

tutto il 1876. E in corso di stompa

1'appendice alia Guida predetta colle

e regolamenli sui Fabbricati e sulla

ricchezza mobile ecc. diffusamente com-

mentate.

Per 1'acquislo s' invii un vaglia di

L. 3 al Direttore delta Tipografia

Editrice in Bibbiena (Prov. di Arezzo)

per la detta Guida, che sara subilo spe-

dita con franchigia al domicilio, e di

centesimi 50 per 1'Appendice non an-

cora pubblicata. A chi ne faccia do-

manda, si spedisce gratis V indice ge-

nerale delP opera.
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SUAREZ FRANCESCO Francisci Suaresii doctoris eximii: De cor-

porum natura. Tractatus. Bononiae, ex Off. Mareggianiana 1811.

In 8 di pagg. 320. Prezzo L. 2.

Suarez nella importantissima questione

De Natura Corporum, una non retla

contezza : e pochi sono quelli che

hanno le opere del Suarez, d'onde fu

estratto il Trattato di cui qui facciamo

menzione.

Raccomandiamo ai cultori della fi-

losofia e della fisica questo Trattato che

il chiaro P. Cornoldi ha divelto dalle

opere del gran filosofo e teologo spa-

gnuolo e teste pubblicato in Bologna.

Codesta pubblicazione e assai opportune,

perch& molti hanno della mente del

TACCONE GALLUCCI NICOLA L'Uomo Dio. Ragione suprema del

bello e delParte pel Barone Nicola Taccone Gallucci, Gavaliere

del Pontificio Ordine Piano. Napoli, tip. editrice degli accatton-

celli, 1811. In 8. di pagg. 12.

Indarno si fa a ricercare le ragioni

del bello chi pretende trovarle altroveche

in Colui che e il Bello per essenza e dal

quale ogni bellezza precede. Egregia-

mente perci6 il ch. Autore di quesl'opu-

scolo, a spiegare il concetto estetico

del bello e il modo com'esso s'informa

nella natura e nelParte, risale con pro-

fonde investigazioni sine a Dio ed al

suo Verbo, si nelle opere della creazione,

come in quella massima della divina

incarnazione. Egli spiega acconciamente,

in quanto e possibile per umano razio-

cinio, in che modo gli eterni archelipi,

i qnali nel Verbo sono la sua slessa

essenza e bellezza sussistente, attuati

nelle creature, ora ne sono una imagine,

come nelle spiritual!, ed ora un vestigio,

come nelle material!. Ma questa specie

di effusione del bello increato, tocc6

P ultima sun perfezione nel mistero della

incarnazione del Verbo, per la quale

colParmonia dell'Amore infinite furono

messi in accordo di perfeltissima unita

termini cosi distant!, siccome sono il

Creatore e la creatura, 1' infinite ed il

finito, Dio e Puorno
;
1'uomo diventando

Dio, il finito infinite, la creatura Crea-

tore, e viceversa. II mistero per con-

seguenza della incarnazione comprende
in se tutta la ragione del Bello, essendo

contenuto nell'Uomo Dio essenzialmente

tutto il Bello increato per ragione della

natura divina, e come la sintesi di tutto

il bello creato, che e sparso nelle crea-

ture si spiritual! e si material!, per ra-

gione della natura umana. Onde meri-

tamente si deduce essere PUomo Dio

la ragione suprema del bello e dell'arte.

Questo non e che il nudo concetto

dell'opuscolo, destinato a far parte di

opera piu grande sull'Uomo Dio. Quanto

poi al modo onde il chiaro Autore svolge
il tema sublime, egli lo fa con tanta

profondita di dottrinae sottigliezza d' in-

vestigazioni, che ben dimostra quanto

gli convenga la lode, da noi datagli altre

volte, di uno de'jnigliori ingegni del-

I'eta nostra. Tultavia per non conte-

nerci soltanto nelle lodi, rogliam notare

che alciine proposizioni, benche rag-

guagliate col contesto sieno ieologica-

mente giuste, sono espresse per6 con

formole diverse da quelle che usano

le scuole. Di tal fatta e quella che si

legge a pag. 24 dove dice : La figura

del Padre (cioe il Verbo) e imagine so-

stanziale e non ipostatica . II concetto

dell'Autore si manifesta nella ragione che

ne assegna : essendo (la delta imagine)

infinilamente semplice, unica, assoluta.

Chi dice ipostasi rivcla gia 1' unione di
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due sostanze diverse che si uniscono

senza confondersi. Veramente nel lin-

guaggio teologico il significato d'ipo-

stasi e quello di natura razionale sus-

sistente, sia essa semplice come quella

dell'angelo, sia composta come quella

dell'uomo. Percio in Dio le Ire persone

sono tre ipostasi. Cio che dice 1'Aulore

si avvera della unione delle due nature,

la divina e Pumana in Gesu Gristo: la

quale unione si dice ipostatica, perche

la natura umana non ha propria sussi-

stenza, ma sussiste nella ipostasi del

Verbo; e rivela per .conseguenza, come

1'Autore osserva,due sostanze diverse che

si uniscono senza confondersi. Parimente

a pag. 48 : Se si guarda (dice il chiaro

Autore) in se 1'umanita nell' antagoni-

smo e nella lotta che esiste fra lo spi-

rito e il corpo, ben si vede che 1'uomo

attuale non somiglia al prototipo, per-

che Dio non poteva creare un essere

in disquilibrio fisico e morale. Que-
st' ultima proposizione, cosi come suona

sere sostenuta, essendo stata replicata-

mente condannata una simile di Baio,

la quale diceva : Dews non potuisset ab

initio creare hominem talem, quails

nunc nascitur. Nel contesto per6 sem-

bra potersi intendere ipoteticamente,

cio6 posta la gratuita elevazione sopran-

naturale e il dono della giustizia origi-

nate, parimente gratuito, nel proloiipo
Adamo.

Gi perdoni il chiaro Autore queste

osservazioni, e per la stima che gli ab-

biamo ci consenta ancora di manife-

stargli un nostro desiderio, ed e che

si tenga il piu stretlamente che sia pos-

sibile alia guida di S. Tommaso, che

e la piu certa e sicura nelle materie

miste di Filosofia e Teologia. Si assi-

curi, che uno studio profondo delle

opere di quell'Angelo, non solo assi-

cura quanto alia dottrina, ma dispone la

mente a concepire con nettezza le idee,

e dare ad esse quella forma chiara e

precisa, che fa tanto difetto nelle opere

filosofiehe de'moderni.staccata dal contesto, non potrebb'es-

TESSARIN ANTONIO Delle lodi dell'Eminentissimo Card. Gius.

Luigi Trevisanato Patriarca di Venezia. Orazione di Monsig. An-
tonio Tessarin Canonico Onorario della Marciana, Pronotario Apo-
stolico ecc. ecc.

E pur bella questa orazione ! L' il-

lustre monsignore Antonio Tessarin si

e dimostrato, secondo il suo costume,

eloquente oratore, dando alia sua ora-

zione quella vivacita poetica informata

da funebre mestizia, che piacciono assai

nei discorsi di tal genere. Si da a ricer-

care nell'esordio la vera cagione onde il

popolo veneziano amava svisceratamente

1' eslinto Eminentissimo Gardinale Pa-

triarca Trevisanato, e la ritrova nella sua

amabilita. Pero sopra il testo dell'Ec-

clesiaste : Sapiens... se ipsum amabilem

facil, lavora tutta la sua orazione. A

svolgerla, con saggio consiglio, segue
le tracce che gli offre 1'angelico dot-

tore S. Tommaso, il quale c'insegna

(Sum. th. II, II, quaest. I. 14 art. 1)

che 1'uomo deve rendersi altrui caro

nei fatti e nei detli, e; sopra questi

punti dissertando, egli con bella mae-

stria innesta tutti i pregi di mente e

di cuore del Patriarca e tutte quelle

opere di pastorale aposlolico zelo di

pieta e carita, per le quali il medesimo

fu benemeritissimo della sua diocesi.

Di questo funebre elogio fu fatta dalla

tipografia Emiliana di Venezia una bel-

lissima edizione, e noi esortiamo tutti

ad acquistarne copia, non solo perche

everamente degno di esser letto il la-

voro dell'illustre veneto Oratore, ma
eziandio perche il frutto della vendita 6

destinato ad opera pia.
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TOMMASO (Fr.) DI GEStl II libro del travagli di Gesu, composto
in lingua portoghese da Fra Tommaso di Gesu Agostiniano, ri-

formato, abbreviate e alia nostra lingua ridotto da Antonio Bian-

chini, Roma, tip. di Bernardo Morini, 1871. In 8. di pagg. 212.

II P. Fra Tommaso di Gesu, reli- di Gesu. Non e meraviglia che nelle dette

gioso Agostiniano del secolo XVI, com- condizioni e senz'aiuto di libri, il lavoro

pose quest' operetta in mezzo ai trava- riuscisse alquanto informe: al qual di-

gli di una durissima schiavitu presso i felto e pero copioso compenso quello

barbareschi, resa anche piu acerba per spirito di pieta, di divozione e di sa-

crudelissimi martori, a cui era quolidia- crifizio che v' e diffuse. II chiaro Bian-

namente assoggettalo, perehe s' indu- chini, procurando di conservare, quanto
cesse a rinnegare la fede. II fine che si era possibile, questo spirito, ha ridotto

propose fu di confortare il proprio spi- a miglior forma la materia, reslringen-

rito e quello de'suoi compagni di sven- dola dov' era troppa prolissa e riordi-

tura, colla contemplazione de'patimenti nandola dov' era alquanto scompigliata.

TRIPEPI LUIGI 1 Papi e i Bulgari. Appunti e ricordi pei giorni

nostri di Monsignor Luigi Tripepi. Roma, tip. della Pace, Piazza

della Pace n. 35, 1817. In 8. di pagg. 32.

Siccome contrapposto alle fallaci tefici verso la nazione bulgara, si nel-

promesse di un Potente, il chiaro Mon- 1'ordine religiose e si nel civile. Possano

signor Tripepi, con quella erudizione quesli ricordi eccitare in quegl' infelici

storica onde si e tanto segnalato nelle popoli un salutare desiderio di ritorno

molteplici sue opere, raccoglie nell'an- al male abbandonato centro di unita,

nunziato opuscolo le memorie del be- che sarebbe ad essi fonte non pur di

nefico amore, dimostrato dai tempi piu salute spirituale, ma forse anche di pro-

antichi sino ai nostri dai Romani Pon- sperita temporaie.

VALENSISE DOMENICO . Le infamie della storia regalista sui fetti-

di Canossa scoperte nella rivista di una pagina del Giannone

(Estratto fall'Album che la Direzione del Genio Cattolico di Eeggio
Emilia pubblicava nel Giubileo Episcopale di S. S. Papa Pio IX).

Polistena, 1877. In 4. di pagg. 16.

VAUGHAN RUGGIERO. La riforma protestante. Conferenze di Mon-

signor Ruggiero Beda Vaughan, 0. S. B. Arcivescovo di Nazianzo,

e Coadiutore dell'Arcivescovo di Sydney in Australia, tradotte

dalP inglese da Leone Beniamino Pacilio, missionario apostolico,
canonico onorario della Cattedrale d'Aquino. Na/poU, Tip. nel

R. Albergo de'Poveri, 1877. In 16. di pagg. 338.

Benche 1'occasione, la quale indusse anche fra noi si combatte contro la Chiesa

il ch. Autore a dare alia luce queste caltolica. Si tralta di una polemica, con-

Conferenze, sia estranea al nostro paese; dotta a fil di ragione, fra il Protestantesi-

nondimeno, come osserva Pillustre tra- mo ed il Cattolicismo
;
e si sa che le armi

duttore, Fargomerito e de'piu opportuni, onde il liberalismo dottrinario impugna

avuto riguardo alia ingiusta guerra che la verita catlolica, sono in gran parte rac-
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cattate dagli arsenal! protestanti, e solo

rimesse a nuovo per servire ai nuovi usi.

Oltre a cio non vi ha chi ignori che uno

dei mezzi adoperali da'nemici della Chie-

sa per soverchiarla, e quello di promuo-
verelo stabilimento del protestantesimo

in mezzo a nostri popoli, sollecilando

le plebi, con adescamenti d'ogni genere,

a fame parte. E pe.ro, o si consider!

quel fine piu generale, pocanzi accen-

nato, o questo piu particolare di pre-

munire i popolani contro le insidie

delle sette protestanli, la versione delle

annunziate Conferenze non pu6 essere

che utilissima fra noi. Per cio poi che ri-

guarda il lore merito inlrinseco, esse

hanno il gran pregio di unire insieme

la forza e 1'efficacia nelle dimostrazioni

e la chiarezza e popolarila nella espo-

sizione.

VENTURI LUIGI. GF inni della Chiesa tradotti e commentati da

Luigi Venturi, con un ragionamento sul canto litargico di Gi-

rolamo Aless. Biaggi. Firenze, Tip. e lit. Carnesecchi, Piazza

d'Arno, 1811. In 16, di pagg. 486. Prezzo L. 5.

Salutiamo con amore questo caris- quanto e possibile, quel colorito spe-

simo volume. La sostanza di esso e la

versione degl'Inni della sacra lilurgia,

divisi in quattro parti. La prima com-

prende gl' inni quotidiani, cioe delle

domeniche e ferie Ira 1' anno, i quali

riuniti possono chiamarsi : la preghi&ra

cristiana spiegata secondo la varieta

degli ingegni poetici, usata nelle ore

diurne e nolturne che le leggi della

Ghiesa stabilirono. La seconda parte

comprende gli inni di tutte le grandi

solennita dall'Avvento al Corpusdomini:

la terza quelli delle feste proprie e del

Comune de'Santi, e la quarta le prin-

cipal! seguenze, chiudendosi col Can-

tico di ringraziamenlo, Te Deum lau-

damus. De' pregi della versione i piu

notevoli ci sembrano quest! due : 51

primo e la fedelta con cui non solo

ciale del sentimento e dell'affelto che

hanno nell'originale; il secondo e la

eleganza della forma che il ch. tradut-

tore ha saputo dare ai suoi versi, pur

procurando quella popolarita, che fu

innanzi tulto voluta dagli autori origi-

nali. Non possiamo dire che egli sia

riuscito alia stessa maniera felice in

tutte le sue prove; ma nella prima parte

specialmente non sapremmo desiderare

di megtio. Cio quanto alle poesie, le

quali, come abbiamo accennato, cosli-

tuiscono la sostanza del libro. Ma sono

anch' esse grandemente da pregiare le

note di scelta erudizione, ovvero di-

chiarative de'testi, che soggiunge a pie

di pagina; come allresi 51 dotto ragio-

namenlo sul canto lilurgico del chiaro

signer Biaggi, che e premesso alle ver-

sion!.vengono rilratti i singoli concetti di

que' canti, ma e anche mantenuto, per

VETBANO FRANCESCO La figlia di Maria avanti la S. Comunione,

ossia fervorini di Comunione per la prima domenica di ogni mese,

recitati alle figlie di Maria della Chiesa di Santa Margherita in

Sciacca dal Dirett. Sac. Francesco Vetrano, Canonico della Col-

legiata e Provicario Foraneo. Sciacca, Tip. Ignazio Barone, Piazza

Tribunale n. 5. 1811. In 16. di pagg. 84. Prezzo cent. 60.

XITO G1AMBATTISTA L'Organo della scienza, o la scienza del pen-

siere umano, neH'investigare e scovrire il vero, del Padre Giam-



battista Zito. Regyio- Calabria,

Prezzo lire 3, 60.

Giuslamente il chiaro Autore inti-

tola Organo della Scienza la logica,

perche e quella disciplina la quale ci

dee guidare nella ricerca del vero, che

e 1'ohbietto della scienza. Egli divide

1' opera in tre parti : due delle quali as-

segna alia logica, in quanlo e dialettica
;

ossia, corne giustamente la dofinisce :

U-. scienza di pensare e disputare

rettamente, insegnando le regole alle

quali dee conformarsi la ragione, perche
vada drilta alle verita senza deviare

; ed
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tip. Lipari, 1817. In 16. di pagg. 458.

una terza alia logica, in quanto e scienza

critica, ossia la scienza di giudicare-

intorno alia verita di ogni umana cono-

scenza, additando le condizioni o requi-

sili, senza le quali le nostre cognizioni

non sono vere. L'ordine, la precisione,

la chiarezza, che sono i pregi generals

di tutto il libro, e la soda dottrina, la

temperata erudizione, il baon crilerio

che si ravvisano specialmente nella terza

parte, rendono quest' operetta assai op-

portuna per 1'insegnamento.

/OCCHI GAETANO. Le grandezze di Pio IX. Discorsi del P. Gaetano

/occhi d. C. d. G. recitati in S. Maria Segreta di Milano. Milano?

Tip. dell Osservatore Caltolico, diretta da Giuseppe Rozza, 187 L
In 8. di pagg. 32.

Sono due egregi Discorsi, ne' quali lo splendore della parola gareggia colla

nobilla de'coricetli.

Serie Z, vol. IV, fasc. 657 27 1877
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Firenze. 26 ottobre 1811

I.

COSE ITALIANS

1. Probabilita di mutazioni nel Ministero 2. Scopo ed oggetto degli abboc-

camenli del Crispi col Bismark, dichiarati da giornali ufficiosi ledeschi; brin-

disi del Grispi in un banchetto a Berlino 3. II Crispi va a Londra, poi a

Vienna; sue nuove dichiarazioni circa i disegni della rivoluzione italiana ri-

spetto al Papa ed al Conclave L Onoranze al Crispi in Peslh; suoi ab-

boccamenti coi ministri Ungheresi 5. Festeggiamenti dei liberali italiani

per la vittoria eleltorale dei repubblicani francesi.

1. Diviene ogni giorno piu probabile. stando a quanto apparisce
si dai giornali ufficiosi e si da quelli dell'opfosmone, che un rim-

piastricciamento del ministero cui presiede il F.
p

. Agostino Depretis
sia inevitabile, e fors'anche assai prossimo. Per quanta cura si metta

in velare gli screzii ed i dissensi profondi che ad ogni poco, e per
varie quistioni rilevantissime di politica interna, scoppiano tra i

ministri, gli effetti del regionalismo si manifestano sensibili nella

vivacita degli assalti or diretti ed aperti, or indiretti e soppiatti, di

cui a volta a volta sono bersaglio il Nicotera, il Coppino, e lo /a-

nardelli, ed eziandio il yecchio F.\ Depretis. Tanto che e comune il

dire: cosi non si puo andare innsnzi, e bisogna al postutto, per
I'efficecia dell'azicne, che abbiasi nel Consiglio della corona omo-

geneita di principii e di propositi. Si lamenta che il famoso pro-

gramma di Stradella sia rimasto lettera morto, massime per cio che

spetta alle fmanze. I promessi miglioramenti a favore dell' industria

6 del commercio sono di la da venire, per le irresolutezze e le capo-

naggini del Xanardelli che r^ndono impossible al Nicotera 1'attenere

le promesse di che si era largheggiato coi meridional!. II Coppino
e di pasta troppo dolce coi clericali. II Mtncini, dopo tanto trombare

le sue riforme ecclesiastiche, sta ancora a studiarne i disegni, e,

malato come e, non e in grado di \enirne a capo. II minfstro per
la guerra, che spieg6 tanta energia nel distruggere 1' opera dei

yiemontesi suoi predecessori, ora non sa far altro che profondere
danaro in ispese inutili, e prodigare le promozioni ai suoi fa\oriti

^ompaesani, buttando da parte tutti i piu beiiemeriti per 1'organa-
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mento deir esercito. II Melegari poi, vecchio, torpido, malaticcio,

troppo impregnate chll'antica diplomazia, non ha e non puo eser-

citare queila influenz i risoluta che le circostanze in cui versano eerti

Governi richiederebbero per vantaggiare le condizioni dell'Italia rivo-

luzionaria. Oade gia si annunzia spiegatamente che priina della ria-

pertura delle Cam^re converranno, per intendersela, i capi delle varie

fazioni ministerial!, a fine di deterininare la condotta da tenersi per

obbligare il Ministero a rifortnarsi.

Ddllinsieme di cadesti discorsi ben pu6 ricavarsi la conclusione

che, a breve aadare, i! preseate Ministero dovra essere rammodernato

a seconds deile congiuature, o, per meglio dire, delle arabizioni di

un nuovo branco di progressist; i quali trovano che 1'eroe di Sapri
e troppo monarchico e dlspotico, o che 1' Italia non e ancora a bu-

stanza prussijicata per essere al tutto degna del suo padrone resi-

dent > a Berlino. E di qsii si avvalorano le congetture cui diede luogo

il viaggio del F.\ Crispi, in apparenzi per suo diporto, in realt& per

iscopo politico, alle varie capitali d'Europa.
La Neue Freie Presse di Vienna ebbe da buona fonte e pub-

blico stjnza ainbagi, coma puo vedersi nell'Opinione di Rom i n 279,

che: i( II sigaor Crispi e designate qual successore presuntivo del-

Tonorevole Melegari attualmente ministro degli esteri d' Italia. L'ono-

revole Melegari e un sigaore attempito, malaticcio, del quale non

si sarebbe mai creduto che rimarrebbo al suo posto tutto il tempo
cha vi e rim isto. Si considira quindi, anche in Italia, la nomina d'un

successore per Melegari, precisamente dell' onorevole Crispi, come

una quistione di brevissirno tempo. II viaggio di Crispi a Gastein e

Berlino e in relazione diretta con questa candidatura ministeriale.
x

A tal congettura diede nuovo rincalzo un articolo dell' ufficioso

Fremdenblatt di Vienna, pubblicato il 11 ottobre e riprodotto dal-

VOpinione nel n 281; dove ampiam^nte si discorre dell'opportu-

nita di coiesto viaggio del futuro Ministro per gli affari esterni

d* Italia all'intento di dissipare le nubi di diffidenza, le quali si ri-

sollevano a quando a quando nelle alte regioni del Governo Austro-

Ungarico ed anche nelle piu modeste del giornalismo di quei paesi

contro le temute ambizioni dell'Italia, che cola si suppone agognare

ad aumenti di territorio nel Tirolo od in Dilmazia.

Or egli e manifesto che laddove ii F.\ Crispi non avesse a di-

rigere la politica esterna dell'Italia, tornerebbero di ben poca utilita

le sue pratiche da diplomatico che viaggia incognito per iscoprire

terreao ed accattarsi ii favore dei protettori potenti, e degli amici

dillidenti e sospettosi.

Pertanto e ben fondata la congettura che tra poco uno dei priii-
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cipuli consiglieri della Corona in Italia sara appunto il Crispi ; ,
ed 5

pure indubitato che egli non entrera solo nel Consiglio dei rainistri

^il posto del Melegari, ma si trarra seco qualche altro della sua con-

sorteria; tanto piu che che tornerebbe troppo matagevole dare alia

politica esterna F indirizzo pattovito col Cancelliere germanico, se con

<esso non fosse pienamante d'accordo quello della politica ed am-

ministraziona interna.

2. Tale indirizzo nuovo, o meglio spice; to, della politica esterna

del Governo italiano, da mettersi in armonia con la politica interna,

fu disegnato, secondo la Neue Freie Presse citata, nei colloquii tra

il Bismaik ed il Crispi, i quali ebbero per iscopo di stabilire le

tiasi per una politica comune fra la Gennania e VUalia. Anzi pare
he siano anche noti i punti principal* e gli oggetti di codesta po-

litica comune. Argomento principale dei colloquii fra Crispi e

Bismark furono le eventuality imminenti in Francia ed in Italia, dove

fra breve il partito oltramontano, a Roma in occasione della vacanza

della sede papale, ed a Parigi in occasione delle elezioni, scendera

combsttendo nell'arena politica. Non e bensi probabile che in Frtncia

il partito oltramontano raggiunga il suo scopo; se per6 cosl fosse,

si comprende come il Cancelliere dell'impero voglia tenersi arnica

per questa eventualita 1" Italia. Per cio che riguarda 1'eventuale ele-

zione papale, nel caso del trionfo del partito repubblicano in Francia,
essa perderebbe gran parte della sua iinportaiiza; poiche tuLte le

Potenze, e non solo Germania ma anche gli Stati cosi detti cattolici,

hanno interesse a che avvenga un accordo definitive fra il P^pa e

I'ltalia, poiche le relazioni del Vaticano coll' Italia seryono di norma
alle relazioni con gli altri Gabinetti. n E dunque manifesto che ben
si apponevano al vero coloro che a tal doppio intento attribuivano,
^come notammo in questo nostro volume a pagine 235-36 ed a pa-

gine 2i748, il viaggio, i colloquii, le dichiarazioni, e le premeditate
indiscrezioni del Crispi.

Infatti r Indipendente di Trieste ebbe da Berlino, aili 9 ottobrp,
<she: K Veagono positivamenle confermati gli accordi stabiliti tra

rispi e Bism irk, tendenti a stabilire una politica comune contro

1'eventuale aggressione deiia Francia ciericale.

Parlar d
?

una Francia ciericale, e per conseguenza ayyressiva, da
cui F Italia e la Germania devono cercar di difenJersi, e parlarne

proprio quando ii suo disorganameato politico la mette nell' impo-
tenza di pur difendersi coatro chiunque la voglia assalire, e un far

troppo a fidanza colla goffaggine dei lettori ! Eppure tornava a conto

del Bismark che si ctffettassero tali paure irarnagmarie, onde averne

pretesto a far tonare le sue minacce; ed i rettili italo-prussiaiii ga-
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reggiarono coi francesi neH'imputlenza di far sonare alto che: lad-

dove il partito conservatore vincesse il repubblicano nelle elezioni

'Jel 14 ottobre, sarebbe inevitable una guerra colla Germania e col-

1' Italia provocate dall' aggressione oltramontana. E in che poteva
consistere tal aggressions? Uaicamente, per confessions della ufli-

ciosa Nord-deutsche-Allgemeine-Zeitung, nel fatto supposto che le

due nazioni alleute si trovassero dopo le elezioni, in presenza di

una Francia clericale, per conseguente aggressiva e sarebbe ag-

(jressiva per questa semplice ragione, che una Francia clericale e una
minaccia permanente per I'ltalia.

II La della musica era stato dato dal despota di Varzin, e Finto-

aazione del coro dal Gambetta al Crispi; e se ne vide subito FeiTetto

nello sgomento degli ingenui conservatori francesi e nella sollecitu-

dine aiTannosa con cuiil Mac-Mahon, il Fourtou ministro per afFari

interni, il Decazes ministro per gli affari esterni, il De Broglie presi-

dente del Consiglio dei Ministri, con tutta la falange dei giornali uffi-

-ciosi francesi, si vennero sfiatando in solenni protestazioni : che

neppur per ombra il Governo era disposto a secondare le aspira-

zioni dei clericali; che era sogno d'immaginazione inferraa quello di

una crociata della Francia contro I'ltalia per la ristaurazione -del

dpminio temporale del Papa; e che non si tornerebbe mai e poi mai

agli antichi abusi. Le quali protestazioni divennero anche piu ener-

giche e supplichevoli al tempo stesso, quando a Berlino il Crispi
autorizzo il direttore del Montags-Blatt a divalgare la conversazione

avuta con lui, e riprodotta nelFOpirn'one di Roma n 264; nella

quale si legge il tratto seguente: Parlossi poi delle cose di Francia.

Con raolta vivacita e con grandissima simpatia Tonorevole Crispi
disse che il partito liberale italiano (e per conseguenza il Governo}

augura di tutto cuore la vittoria nelle prossime elezioni al partite*

repubblicano; disse delle dure parole sui regime del maresciallo-

Mac-Mahon Gambetfra e uomo politico molto accorto, hommc sage,
che ha saputo moderare le sue idee Noi auguriamo la miglior
fortuna ai rcpubblicani Disse infine che in Italia alcuni temono
davvero che un partito clericale in Francia possa, in date circo-

stanze, Jbandire una crociata contro F Italia.

Veduto il desiderato effetto delle sue dichiarazioni contro il Go-

verno francese, il Crispi ne rincaro la dose, e la rese piu piccante
con le minacce, mentre declamava in lingua francese un brindisi di

risposta ai Benningsen ed ai commensali che gli aveano imbandito

un lauto banchetto il 23* settembre; di che fu subito divulgato un
esatto rendiconto dalla National Zeitung del 24, riprodofcto nel De-

hats del 27 e dal Diritto di Roma n. 272 del 29 settembre; dovo
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leggesi quanto segue: II Crispi disse che: tutti gli onori che glf

erano resi a Berlino non spettavano gia ad esso, ma al paese che

lo vide nascere e di cui aveva 1'alto onore d'essere il rappresen-

tante. Egli serviva con tutte le sue forze alia gloria ed alia gran-

dezza dell'Italia; la sua stima e venerazione era tutta per la Germania,

per 1'alleata della sua patriy. Aiche egli doveva insistere sulla co-

munita d'interessi delle due nazioni; la loro amicizia e sincera ed

onorevole; la difesa delle conquiste politiche ottenute con si gravi

sagriflci, e la missione di ambedue le nazioni.

L' Italia al pari della Germania, prosegui 1' onorevole Crispi r

deve la sua grandezza attuale alia monarchia costituzionale ed in-

torno alle dinastie nazionali qui, come cola, si sono raccolte le po-

polazioni; percio i vincoli fra principe e popolo sono solidi e durevoli

in Italia al pari che in Germania. L' Italia chiede di essere libera

ed indipendente da tutti e da ognuno ;
essa e deliberata a difen-

dere questa indipendenza con tutte le sue forze e guai a chi la toe-

cherebbe (gare a celui qui y loucherait). Egli non ha d'uopo di

celebrare la gloria e la grandezza della Germania; gli preme sol-

tanto di dichiarare che la Germania possiede al di la delle Alpi

siaceri amici e fratelli che le staranno fedelmente al fianco e che

scorgono un appoggio dell'Italia nell'alleanza colla Germania. Pos~

sano i rapporti delle due nazioni consolidarsi sempre maggiormente
nell'interesse della pace e della liberta.

3. Vedremo a suo luogo quali risultati avesssro per le elezioni

dei deputati francesi cotali dichiarazioni, che costituirono un indi-

retto ma efficacissimo intervento dei Governi della Germania e del-

l'Italia contro quello del maresciallo Mac-Mahon, a favore del Gam-
betta e dei Kadicali suoi complici.

Da Berlino il Crispi viaggid a Londra; ma, o, non vi trovasse

terreno propizio alle sue smargiassate, o ricevesse dal Melegari il

consigiio di temperarsi, o per qualsiasi altra causa, vi si contenne

in modo assai modesto, da semplice privato, sieche fu creduto da

alcuni che la sua missione diplomatica segreta fosse terminata. Ma
non era vero.

Da Londra il Crispi si condusse ripassando per Parigi e restandovi

due giorni, a Vienna; ed ivi egli si sciolse novamente lo scilingua-

gnolo, dapprima, come a Berlino, in una conversazione con un gior-
nalista autorizzato a stamparla, poi con uomini politici del suo colore.

K >iia sua fermata a Pdrigi avea riveduto i dambettisli, che gli si

erano dichiarati ben soddisfatti per quanto avea detto a Beriino. A
Vienna il Crispi fu tutto dolcezza verso 1'Austria-Uagheria, ed anche
afFetto benigni intendimenti, tanto suoi personali quanto del Governu-

itaiiano verso il Papa.
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Infatti nella relazione che il Direttore della Neue Freie Presse

pubblico circa il suo abboccamento col Crispi, leggesi quanto segue:
a Ci premeva di udire 1' opinione dell' uomo di Stato italiano su

di un'altra importante quistione dei nostri tempi, che puo divam-

pare con nuova fiymma ad ogni istante. Intendiamo parlare della

quistione vaticana. Si credera forse che il patriotta italiano \iva-

cemente attaccato dagli ultramontani, parlasse con ira del prigio-

mero del Vaticano. Tutt'altro. Crispi tratta il Papa ed il Papato con

ima sorprendente indulgenza.
a Mi tengo sotto questo rapporto, egli ci disse, alPesempio degli

americani. Voglio libera Chiesa in libero Stato. Bismark, come os-

servate con ragione, agisce secondo principii differenti, ma le con-

dizioni sono differenti in Germania, divisa sotto Taspetto religiose,

molto piu dellltalia, che e piu omogenea. A Berlino senza dubbio

mi troverei a fianco di Bismark in questa quistione, come appoggerei
a Roma il suo sistema, se Roma fosse Berlino... Quanto a me, sono

per Tillimitata liberta religiosa e d'opinioni. II pensiero, in qualunque
forma si manifest!, deve essere assolutamente libero. Son ben lontano

dalFessere ateo; la fede in un Ente supremo, in una forza sovra-

naturale, mi sembra indispensbbile. Se per6 un giorno gli atei voles-

sero fondare da noi una chiesa, io li lascerei fare come gli altri... Che

osa dovrebbe temere 1'Italia dal Papato? II successose di Pio IX,

sia chiunque si voglia, che faccia concession! o ci combatta, sia rea-

zionario o liberate (perche r ha anche in Vaticano un partito libe-

rate) per 1'Italia cio pu6 essere indifferente. L'ltalia ha la sua legge
delle guarentigie e vi si atterra nel caso in cui il Papato non si

lasciasse andare ad eccessi. Nei limiti di questa legge, e specialmente

nei limiti del Vaticano, lasciamoli fare. In simili circostanze attendiamo

con tranquillita d' animo anche il Conclave. Qualunque cosa possa ac-

cadere, esclamero: il Papa e morto, vivail Papa!
11 F.\ Crispi, come era suo dovere, visit6 a Vienna parecchi Mini-

stri, ed i capi delle varie fazioni ebraico-massoniche onde si costituisce

la pluralita parlamentare della Camera; e tutti gli si mostrarono assai

cortesi; accettando per quel che valgono le sue protestazioni : che

T Italia e ben lungi dall'ambire ampliazioni di territorio a'danni

deir Austria, di cui e e \ucl restare leale arnica. Parecchi deputati

ed illustri frammassoni austriaci aveano disegnato di offerirgli, per

gratitudine, un banchetto larlamenlare, ossia a spese degli onorevoli

che spontaneamente si unissero per festeggiare in questa forma Li

sua presenza. Ma il Rechbauer presidente e alcuni Deputati MI si rifm-

tarono, e pochissimi consentirono; si che il Crispi, vedendo dileguarsi

in puro fumo 1' arrosto, alleg6 la sua premura di recarsi altrove, c

se ne parti alia volta della capitate del reame d'Ungheria.
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4. Come era di ragione, il F.\ Crispi, giungendo a Pesth, vi trov5

le piu onorevoli accoglienze semi-uftlciaU e ben dovute non meno alia

dignita di cui e investito nel regno d'ltalia, che al grado da lui occu-

pato nella frammassoneria. 11 19 ottobre egli assistette alle sedute

delle Camere ungheresi, i cui President! si recarono subito a fargli

visita. II di appresso ebbe un breve ma segreto abboccarnento col

Cancelliere Austro-Uagarico conte Andrassy; e la sera dello stesso

giorno sedette ad un sontuoso banchetto imbandito, ad onore di tanto

ospite, dai membri ivi pres^nti delle due Camere, dei Magnati e dei

Deputati. Visit6 pure, in quella forma che si addice a diplomatic!

accreditati, parecchi Ministri, e notantemente il Tisza presidente del

Consiglio, ed ii Ministro di grazia e giustizia; e pare che ne rima-

nesse rnolto soddisfatto. Laonde tutto fa presagire che tra breve il

Regno d'ltalia tivra un Miriistero Grispino, destinato air attuazione

dei disegni elaborati a Parigi coi Gambettisti, ed a Berlino col Bi-

smark.

5. Appena giunsero in Italia le notizie dei risultati delle elezioni

francesi del 14 ottobre, alia cui preparazione hanno contribuito non

poco i Governi ed i rettili della Prussia e dell'Italia massoriica, il

tripudio dei repubblicani non conobbe limiti. A Roma volevasi fare

una imponente dimostrazione in onore dei repubblieani vittoriosi di

Francia, ed in onta del Mac-Mahon, proprio innanzi all' ambasciata

francese
;
ma all'lfroe di Sapri, forse per consiglio del Melegari, la

cosa non parve decente
;
e bastarono poche parole per ottenere che

non se ne facesse nulla. Tanto piu che il Cialdini, ambasciadore

italiano a Parigi, era corso prontamente a Roma per rappresentare

al Melegari quale impressione avessero fatto al Governo francese le

parole ed i fatti del Crispi tanto a Parigi quanto a Berlino; e pare
che il Melegari ne fosse non poco impacciato, e facesse ripartire

assai presto il Cialdini alia volta di Parigi, per recarvi soddisfacenti

spiegazioni diplomatiche, onde esimere il Governo italiano da qual-

siasi solidarieta col Crispi. Dunque a Roma non si fece nulla, ed

almeno le apparenze della urbanita verso il Mac-Mahon ed il suo

Governo andarono salve e furono rispettate.

Non cosi fu in parecchie altre tra le principal! citta italisne, tra

le quali primeggia la capitate della Lombardia, che pur va debitrice

delia sua redvnzione al Mac-Mahou; il quale, rompendo gli Austriaci

a Magenta, salvo 1' esercito iraperiale posto da Napoleone III a ser-

vigio della rivoluzione italiana, cost rinse il Giulay alia ritirata, e

preparo la decisiva vittoria di Solferino. Per attestare la gratitudine
italiana verso il Mcic-Mahon, si fece subito una (Mmostrazione di

plauso al trionfo dei suoi personal! nemici
;
ed il Secoio stampo es-
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sere bastato il gittarne voce perche buon numero di persone si

raccogliesse a questo efFetto in Piazza Ferntana.

Ognuno sa che basta una riunione i!i qualche centinaio di sfac-

cendati per attrarre dove che sia qualche migiiaio di curiosi. Oade

non e a stupire se ingrossasse di rnolto il numero dei dwiostranti,

t^a i quali, dice il Secolo notavansi molti operai; ed era giusto, per-

che il triorifo della repubblica francese ha in special modo una in-

fluenza sopra 1'avvenire di essi che oggi sono ancora spogliati di

ogni diritto, ad onta di tutte le promesse dei ministri cosl detti

proyressisti. Ma questi ministri promettevano la liberta quando erano

deputati, per arrivare all'agognato seggio: ora che vi sono seduti,

dimenticano ogni promessa, calpestano ogni data parola.

<( La dimostrazione di ieri sera deve avere ii significato di con-

gratulazione per la vittoria dei francesi, e di speranza per noi de-

relitti, avviliti, malmeaati da destri e da sinistri: e una protesta contro

il mal governo nostro, e la continuazione deJla dimostrazione del

22 marzo dell' anno scorso, quando il popolo chiedeva i suoi diritti

che non gli vennero mai accordati; e inline una protesta contro il

ffliaistero di sinistra, che ha violate tutte le sue promesse, e un

memento che la massa e stanca.,.

La dimostrazione si avvio per il corso Vittorio Emanuele e per

la via Manzoni e*San Giuseppe fino al Monte di Pieta, dove abita il

console francese. Forse sarebbe stato meglio dirigersi invece al

circolo francese, perche questo rappresenta ii popolo di Francia,

mentre il console rappresenta il Governo, che e ancora quello di

Mac-Mahon. Giunti sotto le finestre del console, la folia mando ri-

peiuti gridi di: Viva la repubblica francese! Viva Gambetta! vivano

i fratelii di Francia! viva la liberta! Uno degli astanti disse che il

console non si trovava in Milano; ed ailora paciiicameute, senza nes-

sun disordine, si sciolse come si era formata. La dimostrazione era

stata spontanea: non si vide alcun apparato di forza pubblica.

La dimostrazione di Napoli fu imponentissima. Vi presero parte

5000 persone. Parlarono Dotto e Nicosia: si applaud! alia repubblica,

francese, al suffrayio universale, a Garibaldi, a Cairoli.

Sosnigliaati dimostrazioni furono fatte a. Geneva, a Torino, a Sa-

vona ed altrove, tutte con carattere repubblicano spiccato. Sono frutti

priniaticci.
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II.

COSE STRAN1ERE

FRANCIA 1. Due circolari emanate il 5 e 6 ottobre dal Fourtou ministro per gli

affari interni 2. Bando del Senator! della sinistra 3. Dichiarazione re-

publicana e proteste del principe JNapoIeone (ftirolamo) 4. Pubbliche pre-

ghiere raccomandate 'dall'Episcopato 5. Ultimo bando del maresciallo Mac-

Mahon, per le elezioni; e circolare del De Broglie per ismenlire I' alleanza

ilalo-prussiana 6. Gircolare telegrafica del Fourtou, alii 13 ottobre

1. Voti del principe Bismark per la vittoria dei repubblicani a vantaggio della

Prussia 8. Risullato dello scrutinio elettorale del 14 ottobre 9. Importanza

delle elezioni dei Gonsigli generali, e di circondario ordinate pel 4 novembre.

1. Q.uanto phi venivasi accostando il giorno critico, prefisso dal

Governo, per le elezioni generali dei deputati, e tanto piu inasprivasi

la lotta fra il Ministero presieduto dal De Broglie, ed i varii partiti

repubblicani collegatisi per rovesciare ad un tempo il Ministero ed

il Presidente della Repubblica Mac-Mahori, che apertamente avea

dichiarato di volerne sostenere gli atti, perche ne partecipava in

solidum la politica interna ed esterna. Parecchi grossi volumi non

basterebbero a riprodurre i manifesti elettorali, ossia bandi diretti

da oltre 1000 candidati ai rispettivi collegi elettorali; e le chiose e

le polemiche perciopostenute nei giornali.

Lo spettacolo della violenza con cui ambe le parti si palleggia-
rono le accuse, le recrirainazioni, ed eziandio le minacce, basterebbe

da se solo a disgustare chiunque ha un po' di senno dei frutti delle

preziose conquiste del 1189. 11 Ministero, accaneggiato con virulenza

incomparabile non meno dai Gambettisti che dai Radically adopera
con mano ferma tutti i rigori della legge per reprinaere le licenze

della stainpa e della parola. Ordini severi, che furono eseguiti dai

Prefetti e dai Magistrati, imponevano la pronta ed efficace applica-
zione dei regolamenti di Polizia per contenere nei limiti del tolle-

rabile le escandescenze dei tribuni della plebe nelle bettole coaie

negli uffici dei giornali. Ma non pote impedire che innumerevoli e

gravi calunnie fossero sfruttate, non solo contro gli autori di quello
che i repubblicani chiamano attentato del 16 maggio 1811, ma
eziandio contro la politica esterna ed interna del Governo.

Tra le quali calunnie, quella che rappresentava il Mac-Mahon
come una lancia spezzata del dericalismo, ossia d'una ristaurazione

del dominio temporale del Papa, fu mineggiata e diffusa, coll'aiuto

dei retlili prussiani ed italiani, in guisa da comraovere profonda-
inente il Ministero del De Broglie.
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II De Fourtou credette di scorgere nella dififusione di tal calunnia

si grave pericolo, che alii 5 ottobre spedl ai Prefetti e fece pubbli-

care per tutta la Francia ed in tutti i suoi comuni la circolare se-

guente; riprodotta anche nel Debate del 1.

o Signer Prefetto, sono informato che, malgrado 1'evidenza e a

dispetto delle proteste energiche opposte a piu riprese dal capo dello

Stato istesso, degli agenti del disordine continuino a spargere nelle

nostre campagne i'idea che il Governo, da essi falsamente rappre-
sentato come obbediente a cio che essi chiamano influenze clericali,

potrebbe lasciarsi trascinare ad una politica tale da compromettere
la conservazione della pace. Alia vigilia dello scrutinio elettorale,

queste voci calunniose sono propagate con raddoppiato accanimento

ed audacia.

II Governo non pu6 lasciar cosi impunemente alterare la verita

dei fatti e snaturare le sue intenzioni. Nell'interesse stesso della

sincerita e della liberta del voto, e necessario metter un line a questi
mezzi di propaganda elettorale e di reprimere offese cosi profonda-
mente dirette contro il Governo del Maresciallo Mac-Mahon, presi-

dente della repubblica.

lo vi invito dunque a vigilare con attenzione i fautori di questi

^olpevoli maneggi, e in qualunque modo essi si producano, mediante

aifissi, scritti o discorsi tenuti pubblicamente, di denunziarli ai pro-

curatori generali, che non mancheranno di proporre, secondo i casi,

le pene prevedute dalla legge, sia contro il delitto di false notizie,

sia contro quello di eccitamento all'odio e al disprezzo del Governo.

II sig. Guardasigilli indirizza in questo senso istruzioni a quei ma-

gistrati. 11 ministro dell'interno DE FOURTOU.

Ognuno vede e legge tra le linee di questa circolare una risposta

a quanto di quei giorni si propalava dal Crispi a Berlino, e dai rettili

prussiani ed italiani, circa la servilita del Governo del Mac-Mahon

verso gli interessi del Papato e della Chiesa cattolica. L'affannosa

sollecitudine del De Fourtou a scagionarsi da tal irnputazione come da

evidente calunnia, non gli gio\6 certemente a meritarsi i voti dei

buoni cristiani e dei sinceri cattolici, ccme ncn gio\6 punto a sfatare

le bugie dei Gambettisti ne ad ammansare i Radicali. Come in Italia i

framraassoni inventarono il martire Poerio, ed i famosi gridi di dolore,

Q le cuffie del silenzio, manipolate poi dal Gladstone; cosi in Francia

s'invento la servitu del Mac-Mahon al clericalismo, e quattro milioni

di elettori o vi credettero o finsero di credervi; e per ischermirsi

<la si orrida fantasima votarono contro il Mac-Mahon pel Gambetta

e pei suoi complici!

II giorno seguente lo stesso De Fourtou spedi un'altra circolare
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ai Prefetti, per eccitarli a dare i provvedimenti necessarii,perche fosse

tutelata contro ogni minaccia ed ogni attentato la liberta degli elet-

tori
;
e cosi rimovere il pericolo di numerose astensioni prodotte dal

timore di cimentarsi a patire le violenze, di cui i Radicali ed i Re-

pubblicani non sogliono farsi coscienza. Ecco il testo di codesta cir-

colare, che in realta ottenne il suo effetto; poiche quasi da per tutto

i comizii elettorali ebbsro luogo senza i brutali disordini che si sono

lamentati altre volte, ed anche in paesi ordinatissimi come il Belgio.

Sigaor Prefetto, al momento in cui tutti i cittadini francesi

sono convocati allo scopo di eleggere una nuova Camera de'Depu-

tati, appartiene all'autorita 1'assicurare, all' adempimento dei doverr

ed all'esercizio dei diritti elettorali, una completa sicurezza. Se, fra

gli eiettori, si trovano di quelli cui la memoria di minacce, d' insulti

e di violenze impedisca d'avvicinarsi all'urna, importa rassicurarli

e far loro conoscere che possono con fiducia venire ad adempiere
ai loro doveri cittadini. L'astensione che sarebbe dovuta ad un sen-

timento di timore, darebbe dei nostri costumi 1'idea piu sinistra e

dovrebbe, in ogni caso, essere rirnproverata al Governo,.il quale non

avrebbe saputo porre gli eiettori al sicuro da intraprese colpevolu
La polizia dell'Assernblea elettorale appartiene al Presidente

dell'uilicio il quale sapra, non ne dubito, far rispettare la sicurezza

dell'elettore e la sincerita del voto. Ma, troppo spesso, sono ac-

cadute, in vicinanza alle sale, manovre, fatti d'intimidazione, ed

hanno potuto restare iinpuniti, per mancanza della presenza d' un

agente dell'autorita. Voi non tollererete che questo scandalo si rin-

novi, e prenderete le disposizioni necessarie per assicurare completa

protezione agli eiettori. La presenza, nelle vicinanze della sala di

voto, d'un commissario di polizia o d'un gendarme nella cittfi, della

guardia campestre nei comuni rurali, guarantira che nessun atto

d'intimidazione, nessuna minaccia, nessuna violenza potra prodursi
senza esser immediatamente verificata e repressa.

La sicurezza degli eiettori, la sincerita del voto, tale e il doppio

scopo che il Governo deve ricercare e che mira all'onore di con-

seguire 11 ministro dell'interno DE FOURTOU.

2. Tra i bandi deH'opposuiorce merita di essere specialmente
notato quello che si pubblico a centinaia di migliaia di copie, e

ieggesi nel Journal des Debats del 6 ottobre, firmato dai membri
dei comitati delia varie fazioai di Senatori repubblicani che siedono

a sinistra. La forma temperata delle frasi e la chiarezza dei concetti

non poteano a meno di fare grande impressione. Codesti Senatori

accortamente evitarono ogni parola d'oflesa al Mac-Mahon ed ai suoi

Ministri; ma fecero 1' apologia dell' operate dalla disciolta Camera.,
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r iceomandando di rieleggere i benemeriti 363, come quelli che

aveano bensi il fermo proposito di reprimere ed antivenire le esor-

bitanze del clericalismo, ma volevano altresl rassodare la pace colle

Potenze straniere, Pordine nell' interne del paese, la prosperita di

tatti; i quali beni erano posti a sbaraglio dalle fazioni monarchiche.

Pjrt-mto chi voleva tali beni votassj pei candidati repubblicani e

pei 363 che aveano lealmente e patrioticatnente adempito il loro

mandato che dovea assolutamente loro rinnovarsi.

3. Tra i candidati repubblicani, che fecero sonar piu alto la loro

profassione di fede, primeggi6 il genero di S. M. Vittorio Emanuele JI,

il priucipe cioe Girolamo Napoleoae Bonaparte; il quale, pressntandosi
ai suffragi degli elettori d'Aiaccio, indirizzd loro la seguente epistola

degna d'essere registrata nella storia, comr3 documento insigne del-

1'amore di famiglia ond'eacceso questo degno emolo di Philippe

Ejalitk.

a Parigi 15 settembre 1817. Miei cari concittadini :

a Lo scioglimento della Camera dei deputati pose termine at

mandato che mi avevano affidato i vostri perseveranti voti. Per un

sentimento di dovere verso il mio nome e la mia patria, e convinto

di poter io solo lottare contro i vostri avversari, mi presento ai vo-

stri suffragi.

Io sono obbligato ai C6rsi, le cui simpatie mi hanno rialzato

come cittadino, allorche i fatti mi avevano colpito come principe.

a La mia condotta nelFAssemblea voi la conoscete^ La lotta era

tra la rivoluziqne e la contro-rivoluzione. Io non ho esituto; io nort

poteva esitare. Ho votato coi repubblicani. Napoleone, morente a

Sanf Elena, diceva: ( Fra cinquant'anni la Francia sara repubblicanaj)
<( II trionfo del Governo nelle elezloni condurrebbe ad un ten-

tativo di ristorazione monarchica, che la Francia respinge e al quale
voi non potreste acconsentire.

Vi si inganna annunziandovi il ritorno deli'impero, del quale

gli uomini ora al potere sono risoluti avversari. r
gi un Governo-

sehiettamente repubblicano puo solo difendere i principii della societa

moderna e dare soddisfazione alia necessity del suffragio universale.

A vincere e indisperisabile 1'unione di tutti i patrioti. Dobbiamo
essere tranquilli rimpetto alle caluanie inqualificabili, alie innume-
revoli destituzioni e alle inaudite violenze. La vittoria appartiene a

coloro che, per dominare i fatti, sanno domiriare se stessi.

Li nostra antica terra di liberta sia fedele alia sua storia ! I

Corsi, degni del loro passato, non si lasciano sedurre ne iutimidire?

Voi siete democratici; difendete la democrazia minacciata.

a Girolomo Napoleone Buonaparte ft
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Pare che i C6rsi di Aiaccio non siano di pasta dolce. Sdegnat!

forse dell'opposizione fatta da codesto repubblicano, che altra volta

chiainavasi un C&sar d&classe, al principe imperiale figlio di Napoleo-

ne III con cui 1'ha rotta, gli diedero lo sfratto, eleggendo con 500

voti di pluralita il candidate Haussmann gradito al sig. Rouher ed

ai partigiani del principe iojperiale. E do sarebbe bastato. Ma egli

ebbe la giimta alia derrata. Poiche, al suo presentarsi in Aiaccio

ebbe una accoglienza non sdo assai ingiuriosa, ma eziandio minac-

ciosa e violenta da parte d'una grossa turba ft imperialist^ che gli

fecero passare un brutto quarto d'ora. Di che egli si richiam6 presso

il D3 Fourtou, con una protestazione in cui lo rende mallevadore dei

patiti oltraggi.

4. Troppo maggior motive d'indignszione ebbero i Vescovi fran-

cesi, per le violenze dei briganti della stampa; i quali furiosamente

li assalirono per tutti i modi, solo perche con moderatissime Itttere

Pastorali aveano raccomandato ai fedeli di voler colla preghiera

pubbiica e privata impetrare da Dio prospero successo delle elexioni

si che la pace e la quiete della patria ne fosse guarentita. Si pre-
tese che dovesse essere liberissimo il turpiloqaio e la bestemmia

degli oratori che nei 20 circondarii di Parigi promoveano la riele-

zione dei radicali e dei repubblicani sul taglio d'un Barodet, d'un

Tirard, d'uno Spuller, d'un Denfert, d'un Greppo, d'un Cantagrel,
d'un Clemenceau e simili; anzi perfino d'un Bonnet-Duverdier aspi-
rante a fucilare il Mac-Mahon. Ma che i Vescovi, con linguaggio pieno
di soave carita esortassero gli elettori a condursi con sapienza e

eonsiglio, coine il Papa avea raccomandato ai pellegrini della Savoia,

ci6 parve al tutto intollerabile ai liberali del taglio del Dcbats ; che

ne tolsero pretesto a ribadire la calunnia della cospirazione del Mac-
Mahon e dei suoi ministri coi clerical!, a rovina delJa patria !

5. Vedendo ingrossare ognora piu la burrasca. il Ministero fece

ancora uscire in mezzo la persona stessa del Mac Macon, di cui fece

pubblicare nel Journal Officiel dell' 11 ottobre il bando seguente.
a Francesi ! Voi state per votare; le violenze dell'opposizione dis-

siparono tuttc le illusion!; nessuna calunnia pu6 alterare la verita;

la Costituzione repubblicana non e in ppricolo; il governo, benche

rispettoso verso la religione, non obbedisce alle pretese influenze

clerical!' e nulla potrebbe trascinarlo ad una politica che possa com-

promettere la pace; voi non siete minacciati. di alcun ritorno verso

gli abusi del passato; la lotta e fra Tordine ed il disordine; voi vi

siete digia pronunziati e non voletft cnn elezioni ostili gettare il

paese in un avvenire sconosciuto di crisi e di conilitti, ma volete la

tranquillita assicurdta all'interno e all'estero, Faccordo fra i pub-
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"blici poteri, la sicurezza del lavoro e degli affari. Yoi voterete pel

candidati ch'io raccotnando ai vostri liberi sufFragi. Francesi! L'ora

e giunta. Andate senza tioiore allo scrutinio. Rispondete al mio ap-

pello ed io, collocate dalla Costituzione in un posto che il dovere

mi impedisce di abbandoaare, rispondo pel mantenimento deirordine

e della pace, s

Cio che v' ha di piu spiccato in questo bando e la cura di rifiu-

tare la calnnnia del clericalisms apposto al Governo, la solennita

della promessa di non innegnarsi in nulla che possa trarre sulla

Francia il flagello ddla guerra, e la designazione dei candidati ac-

cetti al Governo.

II rifiutare la taccia di ctericale parve si importante ai Ministrt

del Mac-Machon, che nei diarii di quello stesso giorno venne pub-
blicata una circolare del De Broglie, riprodotta nel Journal des

Debats del 13 ottobre, ed intesa a dimostrarla insussistente. E ne

prendeva argomento a sfatare le notizie dell'alleanza nuova della

Gerimnia e dell' Italia, provocata dal clericalismo del Governo fran-

cese; notizia accreditata dai rdtili prussiani ed italiani. Certi gior-

nali, scrisse il Da Broglie, spacciano da piu giorai ai loro lettori le

novelle di pratiche condotte e di alieanze stipalate tra Potenze stra-

niere per provvedere alle conseguenze possibili delle elezioni della

Francia. II Governo, essendosi accertato che tutte codeste novelle

non hanno fondamento, vi deve scorgere un maneggio colpevole,

inteso ad intorbidare, la vigilia dello scrutinio, la coscienza degli

elettori. E li ordini severissimi di repressione di tanto eccesso.

6. Parra soverchia e pure era forse necessaria questa incessante

sollecitudine del Governo del Mae-Mahon a non perdere occasione

veruna di purgarsi dalla taccia di attirare sulla Francia i flagelli

della guerra, che le sarebbe mossa dalla Germania e dair Italia, come

a strumento del clericalismo per la ristaurazione del dominio tern-

porale del Papa. Questo era il tema svolto ogni di, non solo dai

rettili italo-prussiani, ma eziandio dai demagoghi francesi e dalla

immensa turba dei loro giornalacci, come dai candidati repubblicani
dell' opposizione nei loro appelii agii elettori. Pud darne im'idea il

manifesto del Gambetta, riprodotto dali'Opmione, n216 del 9 ottobre;

nel quale, parlando in guisa da provare ben trovata la appellazione

di fou furivtix applicatagli dai Thiers, ed accennando alia prossima
sentenza elettorale della Francia: * Essa dira fra qualche giorno?

scrisse il Gambetta, cio che pensa degli uomini del 16 maggio, al-

leati, protettori degli uomini del 2 dicembre, servitori di Enrico V,

ageiiti del Sillabo del Papa, tutti coperti dal patrocinio elettorale

del Presidente delia repubblica, senza dubbio per meglio proteggere
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le istituzioni repubblicane. E su questo metro rabbioso piu che

sarcastico, scaraventando insolenze alle persone del Mac-Mahon, del

Be Broglie e dei loro colleghi, liniva il suo tessuto di villanie pro-

fetando nuova rivoluzione pel 1880 ed invocando 1'aiuto degli operai

dei contadini, dopo schernito il Governo per aver ottenuto il suf-

fragio degli osti.

Questo non era un bando elettorale, ma un invito alia guerra
civile. Ando sui giornali; e percio fa deferito ai Tribunal! tanto il

^Gambetta quanto il giornale in cui codesta diatriba fu stampata; e

I'uno e Taltro furono condannati a tre mesi di earcere ed a quattro
mila franchi di multa.

II Gambetta se ne rise, essendo ben sicuro che i voti della ca-

aaglia sanguinaria ed incendiaria dei comunisti del quartiere di

Belleville, conferendogli la deputazione, lo sottrarrebbero alia pena.
Anzi raddoppicmdo d'audacia, appunto perche verificavasi quello

die prediceimno nel precedente volume a pagina 752, cioe che egli,

o condannato o assolto, trionferebbe : in una riunione elettorale

tenuta il 9 ottobre, ed a cui intervennero, pel 20 circondario di

Parigi, circa 7,000 sans- culottes benrmeriti della Comune del 1871,

pronunzl6 un discorso da energumf no, i cui tratti piu rilevanti furono

riprodotti dalFufficioso Diritto di Roma, n 286 del 13 ottobre. In esso,

fatti elogi sperticati di A. Thiers e del suo successore designate

Grevy, si scateno come una furia contro il Mac-Mahon ed il suo

<joverno, ritraendoli in aspetto di burattini mossi dal cltricalismo,

che coasidera la Francia come sua fortezza in cui ha fatto disegno
di ritirarsi quando sia assalito altrove, tirando su quel paese gia

t'anto straziato gli orrori della guerra. La fantasima clericals porse

argomento a due terzi buoni di codesta impostura demagogies.
L' esperieriza ha dimostrato come ad accendere di bestiale furore

la plebt,giia parigina nulla valga tanto quanto il presentarle ad essere

straziati il clero ed il Papa, in aspetto di aggiratori del Governo,
ed autori di prossima guerra. Laonde il ministro per gli affari interni

signor De Fourtou, appunto il 1 3 ottobre vigilia dello scrutinio elet-

torale, spedi a tutti i Prefetti e Soltoprefetti la circolare segueiite,

ristampata eziandio dal Journal des Debuts del lunedi 15, e diretta

a smentire i principal! argomenti di cui avvi-levasi nei giorni pre-
oedenti la dernagogia onde accattar suffragi contro il Goveino.

a II signor Gambetta, processato una seconrfa voita per offesa

recata al maresciallo col suo manifesto, fu di nuovo condannato a

tre mesi di prigione e 4000 franchi di multa.

La notizia d'un supposto trattato d'alleanza offensiva e diferisiva,

stipulate fra la Germania e 1' Italia, allo scopo di premunirsi contro
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II nsultato delle elezioni in Francia, e assolutamente falsa e viene

smeiitita ovunque.
La propngazione di tale notizia, fatta da giornali ostili al Go-

verno, altro non e che un maneggio elettorale dell' ultima ora.

u La Gazzetta universale della Gennania del Nord nega 11 trat-

t. to: La maggior parte del giornali inglesi, giunti oggi, dichiarano

che la notizia non e vera.

In Italia la maggior parte del giornali la smeritirono egual-

mente. Ma vi ha di piu. II Governo italiimo la fece sraeritire in un

comunicato diretto all'ltalie, ed il signor Crispi medesimo, al quale

si ascriveva una parte attiva nei supposti negoziati relativi a questa

faccenda, dichiar6 teste, nel suo passaggio per Parigi, che quelle

voci sono prive di qualsiasi fondamento.

Purecchi giornali dei dipartimenti francesi YAv&nir de la

Dordoyne, i Observateur de Tarbes, T Independant de Cantal che

si erano fatti eco di quelle voci allarmanti, furono sequestrati. II

Governo e deciso a non permettere che si ingannino le popolazioni.

a Le infonnazioni giunte da tutti i punti della .Francia sono sempre

piu favorevoli alia causa conservatrice. In piu di trecento collegi i

candidati del maresciallo sono sicuri del trionfo. Questa situazione e

posta in sodo dalla stampa estera. L'Epoca di Madrid, la Perseveranza

di Milano e F Emancipation di Bruxelles non pongono in dubbio la

vittoria dei conservator!. II Pall Mall Gazzette di Londra ricusa di

prendere sul serio la liducia che aiFettano i radicali nel trionfo del

loro partito. Gli osservatori tranquilli, dice questo giornale, sono di

tutt' altro avviso. VEcho du Parlement di Bruxelles, malgrado le sue^

sirnpatie per i radicali, riconosce non esservi piu da sperare che essi

ritornino in numero di 400; e 1' Independance Belye, la cui ostilita

e conosciuta, fa questa confessione:

Sarebbe puerile il pretendere che i repubblicani abbiano a

conservare tutti i loro seggi. Tale previsione trovera ovunque degli

increduli. In pari tempo la Borsa rialza. Essa aveva salutato con un

aumento considerevole 1' ultimo manifesto del maresciallo, ed oggi

(12 ottobre) aumento di nuovo, dimostrando cosi la sua liducia nella

vittoria del Governo.

1. II signor De Fourtou avrebbe fatto meglio a ricordarsi di essere

Ministro, e non gia un semplice giornalista, cui e lecito, secondo le

teorie liberalesche ed a servizio di partito, spacciare come fatti le

proprie congetture. Gli elettori francesi, ossia la loro pluralita, si

palesarono, nelle elezioni del 14 ottobre, disposti ad appagare i voti

del principe Ottone di Bismark, anziche accettare da un Governo

conservatore i benefizii dell'ordine e della pace.

Serie Z, vol IV, fate. 657 24 27 ottobre 1877.
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Fin dal 1872 il princips Ottone di Bismark scriveva ad Arrigo

d'Arnim, ambasciadore a Parigi, le seguenti precise parole: La

Germania ha bisogno di una Francia debole; e la Francia non po-

trebbe essere piu debole che sotto un Governo rtpubblicano. Ed ai

20 dicembre dello stesso anno inculcava airArnim la raccomanda-

zione di favorire in Francia i demagoghi repubblicani, scrivendo nei

dispaccio n 211: I nostri interessi esigono che la Francia non possa
trovare alleanze. Finche essa non avra alieati, noi non avremo nulla

a temsre da lei; e flnche la Francia sara repabblicana, trovera dif-

licilmente un alieato fra gli stati monarchic!.

Or bene il risultato delle elezioni del 14 ottobre fu quile poteva

volerlo, anche pagandolo a prezzo di piu milioni, il piu accanito

nemico della Francia, cioe il Bismark. Anziche i proprii, gli elettori

ebbero a cuore gli interessi della Germania, preferendo un Governo

repubblicano, ossia Vanarchia repubblicana come 1'appeilava il Bis-

mark, ad un Governo conservatore e che tenesse un po' del cristiano .

Gli eiettori preferirono Tisolamento della Francia a qualsiasi al-

leanza con altre Pojtenze, di null* altro curandosi, pur di secondare

i Bonnet-Duverdier, i Louis Blanc, i Barodet ed i Gambetta, col

loro codazzo democratico. E ben a ragione fu scritto dall'Alema-

gna al Le Mmde del venerdi 19 ottobre, n 248, che erano paghi
i desiderii nudriti a Berlino: che la Francia fosse in balia dei ra-

dicali; e che questo era eff'etto delle pratiche strombaz^ate fra ii

Crispi ed il Bismark per un'alleanza contro una Francia oltramon-

tana ed ayyressiva. EJ ua prussiano, corrispondente del Pester-Lloyd,

scrisse a questo giornale da Berlino che nelle dichiarazioni della

Nord-deutsche-Allyemeine-Zeitunj circa codesta alleanza non si

poteva vedere che: un amichevole coipo di spalla dato dal sig. Bis-

marck ai repubblicani francesi per Tora delle elezioni. Ndll'articolo

del diario ungherese le parole colpo di spalla sono in lingua fran-

cese
;
e servono a spiegare quello che vi e detto circa la missione

del Crispi in Germania: cioe che questo fu un servizio da vero

amico renduto dal Gran Cancelliere germanico ai Radicali francesi

suoi protetti.

8. Se gli uomini di quel carattere che il Bismark fosssro capuci
di sentimenti di gratituJine, egli dovrebbe senz' altro mandare al

Gambetta ed ai principali suoi collaborator!, compreso il Bonaet-

Duverdier, le insegne in brillanti del piu alto ordine cavaileresco

della Germania; onde rimeritarli deli'esito felicissimo che sortirono

i loro maneggi a line di dare alia Francia un Governo quale cqn-
venivasi agli interessi della Germania, cioe il piu debole possibile

perche disorganato dall' anarchia repubblicana, e che percio si inette
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r impossibility di trovare un alleato a suo aiuto nel caso d'una

prossima invasione tedesca nella Francia.

A Parigi, che conta 20 collegi elettorali e da alia Camera al-

trettanti deputati, furono rieletti non meno di 19 dei 363, con enorme

pluralita di voti sopra i loro competitor!; cominciando dbl Gambetta,
che nel 20 ebbe 13,812 voti, mentre Temolo suo appena ne tocco 1,611;

ed andando fmo al Floquet il quale nell'1 1* ne riport6 24,439, laddove

i suoi competitor! che erano parecchi n' ebbero poco piu di 1 300 ! Lo

stesso trionfo della demagogia piu scapigliata fu celebrate a Lione,

a Marsiglia e nelle^ principali citta, in cui sono grand! agglomera-
2ioni di operai e di quegli strati sociali, che il Gambetta imprese di

cJzare sopra la Francia.

Finche le Camere non siano riunite ed i diversi drappelli par-

tigiani siansi schierati nelle rispettive ordinanze, torna malagevole

il definire con precisione le rispettive loro forze numeriche. Finora

il risultato dello scrutinio del 14 ottcbre, secondo il Memorial Di-

plomatique, n. 42 pag. 610, apparisce manifestamente contrario al

al Governo del Mac-Mahon. Imperocche sarebbero riusciti eletti 318

deputati repubblicani dell'cj^osmowe; 199 constrvatori, non com-

putando i voti sconosciuti delle colonie. ed i risultati di 12 ballottagyi.

I 199 conservator! ccmprendono: 99 bonapartisti ;
45 monarchic!,

44 legittimisti ed 11 orleanisti. Dei 318 repubblicani eletti ben 294

gia sedeano a sinistra nella disciolta Camera.

Concorsero allo scrutinio, non computando quelli delle Colonie,

7,844,614 elettori; dei quali ben 4.213,196 votarono pei candidati del-

i'opposizicne, e 3,511.418 pei candidati conservatori e graditi dal

Governo. Per le elezioni generali del 20 febbraio 1816, essendo in-

scritti 9.432,613 elettori, i votanti .erano stati 1,310 426. Per queste

del 14 ottobre, ncn potendo il numero degli inscritti essere conside-

rabilinente diverse da quello del 1816, quelli che accorsero alle urne

furono circa 500.000 di piu che allora. Onde il risultato poco favo-

revole pel Governo mal si potrebbe attribuire all' astensione dei

cattolici.

I candidati che sollecitarono i voti degli elettori furono 1033;
dei quali 526 professavansi repubblicani, 250 bonapartisti, 100 le-

gitimisti, 30 orleanisti, e 121 aspiravano alia ristaurazione d'una mo-

narchia qualsiasi, purche si uscisse dal ginepraio della repubblica.

Si calcola che le spese, a cui deve sobbarcarsi ogni candidate

per la st&mpa ed afiissione dei suoi prcgrammi e la loro divulgazione

sui giornali, suno su per giu di L. 15,000. A questa stregua le ele-

zioni del 14 ottcbre sarebbero cc state circa 15 milioni! E cio senza

rcmputare le spese ufBciali d'^mministrazioneper tuttoil carteggio a-
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carico del Comuni! ;c Si vede, dice il De'jats del 11 ottobre, che if

suffragio universale, sebbene non abbia dotazione fissa di Lista ci-

vile, e ben lungi dal dare gratuitaraeate i suoi consult* ed i suoi

re spori si! H

Con tutto codesto strepito e con siffatto dispendio si e ottenuto

che la povera Francia si trovi piii che mai a mal partito e sulForlo

di quel baratro che dicesi guerra civile od anarchia.

Intanto i partigiani del De Broglie si consolano col far sonare

alto che. mentre il Gambetta avea garantito ai suoi il rientrare alia

Camera, non solo con tutto il codazzo dei 363 che n'erano sfrattati

nel passato giugno, ma con un codazzo di 400, in realta non pote

rientrarvi che con circa 300 in tutto; e che anzi piu di 40 dei suoi

consorti furono reietti : alia qual sorte soggiacque, non solo il furi-

bondo Naquet, ma perfino il Devoucoux autore del celebre voto di sii-

ducia inflitto al Governo del De Broglie prima dello scioglimento
della Camera.

Per altra parte i Gantbettisti cantano vittoria
; perche, al trar dei

conti, se non rientrarono in 400 alia Camera, pur vi ottennero la

pluralita dei seggi; il che mette a loro merce la convalidazione delle

elezioni dei candidati del Governo, le quali, occorrendo, si possono
annullare tutte

;
col risultato di procedere per almeno 200 collegi a

nuove elezioni, le quuli, fatte senza intervento del Governo. possona
mandare alia Camera almeno 100 altri repubblicani. II che vuol dire

che questa brava gerite si dispone ad imitare ci6 che si fece dai

liberali della Camera piemontese nel 1857
;
e con cio solo la Francia

e a loro merce.

Anche i bonapartisti, fanno gazzarra e festu. K Noi abbiamo co~

minciato coll'essere all'Assamblea di Bordeaux non piu che 5;pof
siamo cresciuti a 25

; quindi ci siamo ingrossati fiao ad 80
;
ed ec-

coci ora in 120!

I leyitimisti sono piu che mai scontenti del Governo, che, dopo
aver con essi largheggiato di proraesse, li ha lasciati sul lastrico,

anzi ha loro contrapposto, nella lista dei candidati ufficiali, dei bo-

napartisti o degli orleanisti; e cosi impareranno a fidarsi di certa

gente.'Quando si tratto delle elezioni dei Senatori inamovibili, una

squadra di legitimisti parteggi6 coi radicaii, da cui poi furono bef-

fati. Ora si fidarono del De Broglie e del De Fourtou e n'ebbero

danno. Vorranno imparare questa lezione?

9. Non si tardera molto a vedere qual piega decisiva abbia a pren-
dere la cosa pubblica, non solo pei partiti. ma per la nazione francese
e pei suoi piu rilevanti interessi.

Fin dal 12 ottobre il Presidente Maresciallo Mac-Mahon avea fir-
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mito, e venne promulgate alii 15 11 decreto por la vocazione degU
elettori che devono procedere alia nomina del Consiglieri General! e

di circondario, da surrogare a coloro che escono d'ufficio, a termine

di legge. Queste elezioni avranno luogo il 4 novembre.

A ben comprendere 1'importanza, forse decisiva per la sorte av-

venire della Fraucia, di codesta elezione, vuolsi ricordare che: in

forza della Costituzione sancita nel 1815, e per la quale all'unica

Asseuiblea nazionale furono sostituite le due Camere, del Senate e

dei Deputati, una parts considerevole, cioe 223 del membri del Se-

nato, non e inamovibile, ma se ne rinnova ogni triennio per via d'ele-

zioni la terza parts; cosi che nel venture 1818 si deono eleggere

15 Senatori, inyece d'altretfcanti che cesseranno di sedere nfell'alta

Camera. Elettori SOBO certe categoric special! di cittadirii, e princi-

palmente i deputati ed i Consiglieri Generali di Spartiraento non

che quelli di Circondario. Egli e dunque manifesto che qualora questi,

in grande pluralita, fossero repubblicani delY opposizione al Mac-

Mahon, anche i Senatori da essi eletti sarebbero di parte loro; ii

Governo adunque perderebbe li scarsa pluralita di conservatori sul

cui appoggio poteva contare pel passato onde frenare le esorbitanze

della pluralita dell'altra Camera.

Con cio si spiega come e perche il De Broglie ed i suoi colleghi non

si dimettessero dalTulTicio subito dopo la sconfitta patita il 14 ottobre.

Se le elezioni dei Consiglieri di spartimento e di circondario saranno

propizie al partito conservatore, questo potra sperare vittoria anche

per le elezioni dei 15 Senatori a cui si procedera 1'anno prossimo.
Ma se fossero dichiaratamente in fdvore di repubblicani, qualunque
ne sia la tinta. il Governo non tarderebbs ad incontrare una plu-
ralita ostile anche in Senato, e gli eventi andrebbero a seconda dei

kadicali. Si aspetta dunque con grande ansia Fesito delle elezioni

del 4 novembre.

Non ci dilunghiamo qui in esporre le congetture piu o meno
fondate che si vanno fucendo circa la coniotta che si attribuisce a!

ttac-Mahon ed alle pretensioni esorbltanti che diconsi fermate dai

littoriosi Gambetiisti e Radicali. Possorio dar in fallo non meno coloro

che credono inevitable un Colpo di Stato del Mac-Mahon; cooae gli

altri che gia lo vedoao sbalzato via dalla Presidenza e sottoposta
con tutti i suoi ministri al giudizio d'un'Alta Camera di giustizia
in Parlamento; e quelli altresi che credono potersi le cose coin-

porre con un Mmistero ammmistratiw per ora, e con un Ministers

li Centro sinistro dopo vot;.to il bilancio, ed approvata la riscossione

dei -balzelli. Ma tutti sentond che le sorti della Francia pendono da un

fiio, e solo la Divina Provvidenza la put) sorreggere in tanto ciroento.
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Di che avviene che ora si guardi piuttosto ad Occidents dell'Eu-

ropa, che non a Levante; dove continua il sacrifizio di vite umane

a servigio della Santa Russia; la quale riportd segnalata vittoria in

Asia contro Muktar-Pascia il 14 ottobre, e si riproraette simile sue-

cesso in Bulgaria contro Osman Fascia a Plewna. Di che parleremo
in altro quaderno.

III.

PEUSS1A (Nostra Corrispondenzo)
- 1. L' Impera;ore c i catlolici 2. Rela-

zioni con la Russia e col Quirinale 3. Siluazione dell' Imperatore dirim-

pelto alia Chiesa ufiiciale; movimento religioso j

5. 11 Kullurkampf 6. 1

congressi 7. Marpingen, Dietrichswalde e Ilelfta.

1. L' imperatore Guglielmo ha fatto un giro nelle province renane

in occasione delle grandi manovre militari.1 municipii liberali, gl'im-

piegati, i protestanti e il partito liberale si erano messi in moto per

apparecchiargli uno splendido ricevimento, e vi sono riusciti; ma con

quali mezzi! A Bonn si sono reclutati, per far numero, da 12,000

scolari, e dappertutto si sono, quasi direi, poste sul piede di guerra
tutte quante le associazioni ufiiciali. I fabbricanti, non potendo far

altro, conducevano seco i loro operai. II resto lo han fatto i curiosi.

I cattolici per6 si sono, generalmente, tenuti in disparte ;
e cosi lo

scopo del viaggio, che era quello di consolidare 1'unione tra le po-

pola'zioni e la dinastia, e andato interamente fallito. Egli e incontra-

stabile che il Kulturkampf va a poco a poco distaccando i cattolici

daila casa di Hohenzollern. I piu di coloro che figuravano in prima
linea per far festa all' Imperatore, furono in passato alia testa della

rivoluzione e della scmmossa, e torneranno ad esserlo come prirna

loro se ne offra 1' occasione.

, 2. All' Imperatore dolgono estremamente i rovesci della Russia,

della quale, alFopposto, poco o punto preme ai sudditi di lui. I Te-

deschi non han giammai sentito una viva affezione pei Rusoi; non

v' hanno che i signorotti e i principi protestanti che vrggano un

alleato e un protettore in quello Czar, le cui truppe fanno adesso

una si trista figura. Di qui e che il principe Bisma^k si trova co-

stretto a cercare un mezzo di venire in soccorso, almeno moralmente,

a un alleato di tanto pregio. Nel colloquio tenuto a Salisburgo col

conte Andrassy, sembra che il nostro Cancelliere abbia prepara!

una mediazione favorevole alia Russia del pad che una nuova pres

sione sulla Turchia, alia quale si voglion fare scontare le sue vittorii

con rimostranze le piu miiiacriose. La Russia, del resto, si appare<
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chia a una camp^gna d'iaverno, e a questo fine fa eseguire tra noi

ordinazioni considerevoli.

Poiche il presidente del Reichstag, sig. di Beaningsen (ben noto

per aver sacrificato il proprio sovrano, il re d'Annover), era stato

ia Italia, e'bisognava bene che il sig. Crispi, presidente della Ca-

mera a Roma, venisse a restituirgli la visita. Non si domanda se i

liberal* gli abbian fatto festa; ed e poi certo che questo scambio

di cortesie ha il suo fine politico, del quale non si tardera a venire

in chiaro. Trattasi indubitatamente d'uno sforzo supremo del Kul-

turkampf, eseguito al tempo stesso da ambe le parti deirAlpi, e

d'un'azione in comune contro 1' Austria e, occorrendo, contro la

Francia. Probabilmente vi entra per qualche cosa anche Felezione

del futuro Papa. Si fa le viste di annettere ii piu gran valore al-

1'accordo dei tre Imporatori, ma nel tempo stesso si cerca di assi-

curarsi nel Quirinale un alleato contro 1' Austria. Tutto cio rivela

un certo accorgimento, e nulla piu. Fintantoche il Bismark avra in

mano il potere, a dispetto dei sentimenti ben noti di Guglielmo I,

non e da credere in niente se non nella ostinazione del nostro Can

celliere a portare ad effetto i suoi progetti di sconvolgimento e di

distruzione. Non fa egli, infatti, combattere da' suoi rettili con acca-

niraento indicibile il governo del Mac-Mahon, e sostenere il Gam-

betta, il Naquet, il Thiers e loro consorti, che annunziano ai quattro

venti essere la repubblica il governo naturale di tutti i popoli euro-

pei? Dopo la morte del sig. Thiers, che poteva dirsi un modello di

congiurato parlamentare, ognuno s'aspettava di veder prodursi qual-

che modificazione in un'attitudine come questa, che, se fosse as-

simta dai cattolici, sarebbe qualificata per alto tradimento. Ma nulla

fii tutto cio. I comunisti assissini e incenliarii sono, adesso come

prima, gli alleati e i protetti del grande Statista della German ia.

Segue da cio che di nessuna forza puo disporre il nostro Governo

per combattere tra noi il socialismo; del che sembra aver egli stesso

Bena coscienza, perocche si guarda bene dal seguirlo sul suo ter-

reno e dal muovergli una guerra intellettuale. Le nostre autorita e

Inostri liberali non sanno adoperare che la forza armata e la po-

lizia, con che si aumenta sempre piu il socialismo in luogo d' in-

debolirsi. I giornali socialist! pigliano a gabbo non pure Iddio e

I Santi, ma anche i re, lo Stato, gli eroi e i grandi uomini politici ;

e invece delle feste cristiane patriottiche, magnificano 1'anniversario

delia Comune e della rivoluzioae di Berlino com3 giorni annunzianti

1' aurora e la libarazione del popolo chiamato all'esercizio della sua

sovraaita.

6. L'Imperatore per6 sembra presentire i pericoli che va prepa-
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rando alia sua corona la politica del Cancelliere. Durante il suo viaggio

nel Reno, parecchi pastori soprintendenti e il soprintenderite generals

della proviacia renana ebbero da lui il 5 di settembre in Benrath

un'adienza, nella quaie il soprintendente generale sig. Niedner, ram-

memorando i meriti acqaistati dalla sola fide degli Hohenzollern per

la Chiesa protestante. dichiarava: anico fondamento e capo della

Chiesa essere il nostro Signore e Redentore Gesu Cristo, figlio unico

di Dio e gran Sacardote in eterno. L' Imperatore rispondeva : c In

quest! ultimi tempi sono sopraggiunti certi avvenimenti che mi hanno

costretto ad assumere ua'attitadine energica e armonizzante con

quella de'miei antenati e del padre inio, che fu il primo a tentare,

con qua! che saccesso, di rianire gli sparsi membri deila Chiesa

evangelica. La mia convinzione e fondata salla stessa base che la

vostra, e sa qaesta fa d'aopo mantenere la Chiesa, altrimenti siamo

perdati; perocche v'ha an partito che vaol sopprimere la religione.

Impossible illudersi a qaesto proposito. L'anno passato, in altra oc-

casicne, io rammentava che tempo addietro (volendo alludere alia

Rivolazione francese) si era soppresso Iddio per poi ristabilirlo. Oggi

pare noi ci troviamo salla stessa via, qaantanqae molte persone non

abbiano alcan sentore delle tappe della transizione. Poi S. M. scen-

deva a parlare della qaestione costitazionale della Chiesa protestante,

Lcendo iatendere che egli le desiderava con tatto il cuore ana buonu

costitazione, ma che gl'incidenti degli altimi mesi avevan provato

il bisogno d'introdarre qualche miglioramento aella costitazione pre-

sente, ,i perche certi element! dabbiiinsinaatisi nelle rappresentanze

lavoravano, fors'anco senz'addarsene, alia distrazione della religione.

Rinnovata per tai modo dall' Imperatore la propria credenza nelle

verita fondamentali del cristianesimo, battato in breccia dal sao Go-

verno, e natarale che si parli di cambiamenti nelle persone poste

alia testa degli aiTari. II ministro dei
calti^ sig. Falk, e il presidente

dell Oberkirchenrath, sig. Hermann, sarebbero costretti a chiadere

il ritiro. Cio sarebbe veramente ncll' online delle cose, poiche, nello

screzio tra il Cancelliere e 1" Imperatore, quest' ultimo avrebbe il

disopra. Ma v*ha ogni motivo di temere che il Bismark continai a

dominare e ad imporre i proprii voleri. Tatti oggi, incominciando

dagli organi del Cancelliere, confessano apertamente che il Raltar-

kamf non e stato che ana langa illasioiie
;
che il fine cai si mirava

non e stato raggianto; che, invece, roltramontariismo e cresciato di

forza, e che la nazione iritera si riseute dolorosamente dei mali di

ana lotta cotanto infelice. La National-Zeitung, organo principals
dei nazionali-liberali, cerca di levarsi d'impaccio rovesciando tatto

ii torto sal partito progressista, stato, a detta saa, 1'istigatore del
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Kulturkampf. Ma dal fatto che gli organ! riconosciuti del Cancelliere

e del paftito nazionale-liberale dichiarario per tal modo svanite le

loro illusion!, non vogliate gia arguire della prossima fine del Kul-

tarkampf. L'orgoglio umano, che ne fu la causu prima, sapra man-

tmer le sue vittime nella funesta lor via, e il Rulturk impf durera

Cache gli resti un alito di vita. Che se il principe Bismark lo fa-

cesse cessar prima, sarebbe segno ch'ei cerca far servire i cattolici

a'proprii fin!; il perche, convien diffidare della conversione piu fmta

che reale degli organ! di lui.

5. II Rulturkampf continua ad andare per la sua via, quantunque
non abbia avuto finqui troppo splendidi risultati. Si parla, e vero, di

process! istruiti contro monsignor Krementg, vescovo d'Ermeland, e

monsignor von cler Marwitz, vescovo di Rulm: ma i tribunal! non

mostrano avere gran fretta, perocche uni condanna non protrebbe

avere altro effetto che la destituzione. Un prete della diocesi di

Gnesna-Posnania, il signor Rusckiewicz, e stato, dopo di aver subito

una detenzione per infrazione alle leggi di maggio, internato nel-

Tisola di /ingst nel mar Baltico, abitata da soli protestanti. A Polkwitz

(Siesia) e stato insediato un nuovo parroco intruso, certo Becherer,

gia cappellano del principe Luitpoldo di Baviera. Nonostante che questo

sciagurato apostata sia abborrito dagli stessi suoi parrocchiani, V auto-

rita civile gli ha allidato 1'istruzione religiosa nelle scuole parroc-

chiali, sempre in \irtu del principio che 1' insegnamento religioso

dee compartirsi d'ordine deilo Stato. I parroccbiani ne han mosso

querela, e parecchi fanciulli sono usciti dalla scuola quando ii Be-

cherer vi dava principio alia sua istruzione. A Ohligs, provincia re-
r

nana, si e istituita una scuola mista, dove, perdurante la malattia

fcnd'e afflitto Fistitutore cattolico, 1'istruzione religiosa ai fanciulli

'cattolici vien compartita, figuratevi come, dall' istitutore protestante.

Iln altre localita gli esami degli alunni cattolici sono preseduti da

jimpiegati protestanti. A Nerth, un padre di famiglia, essendosi rifiu-

Stato a comprare per suo liglio il libro poco religioso imposto da

qualche tempo alle scuole, lie fu punito in via disciplinare con la

multa di 10 march!. Gli stessi liberal! convengorio che il Kultur-

kampf ci allontana ogni giorno piu dalla liberta, siccome quello che

faccresce i poteri della polizia e Tautorizza a decretare ammende e

'disposizioni arbitrarie.

E che cio sia vero, lo prov^i il fatto d
:

avere la polizia condannato

altresi a 30 marchi d'arnmenda ciascuno di coloro che hanno assi-

stito alle tumulazioni a Kosten, giacche i parocchiani cattolici non

voglion lasciar seppellire i loro morti dall', apostata Brenk, istituito

dal Governo in luogo del defunto parroco. Un altro intruso, certo
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Biichs, a Grossrudno (Slesia), al quale i parroccMani negavano ven-

dere persino del Icitte, ha simulate un assalto contro la canoni<

per chiedere aH'autorita 1'occupazione militare della propria par-

rocchia. L'autorita ha avuto, e vero, il buon senso di non accogliei

la sua domanda, ma ha ordinato pattuglie notturne per provvede]
alia sicurezza di un uomo cui la sola sua coscienza fa tremare.

6. Tra i congressi di quest' anno, meritano speciale menziom

le conferenze dei protestanti credenti, tenuti a Berlino nelFultimj

settimana d'agosto. La maggioranza, per non dir tutti i membri,

pronunziarono avversi al sistema presente, e fecero aperta prefer

sione de'loro principii ortodossi. II signor Buchsel, fra gli altri,

soprintendente generale di Brandeburgo, disse: a Noi non ci curiam<

affatto di cio che 6 stato messo nella costituzione ecclesiastica, el

e opera d'uomini e pu6 esser disfatta. II pastore Boettcher pr<

nunzio le seguenti parole, che furono coperte dagli applausi di tutt

ruditorio: Nostro dovere e quello di fare opposizione fmo all(

spargimento di sangue; essere liberate e lo stesso ch'essere nemico

a Dio. Questa e 1'opinione mia e di tutta la conferenza. Ci e d'uopo

soprattutto pregare, affmche non si^mo piu costretti d' esser disub-

bidienti al potere ecclesiastico, e che Dio converta quest' ultimo e lo

riconduca sul retto sentiero. Molti organi deH'opinione pubblica

applaudiscono a siffattO linguaggio, ma non bisogna fidarsene piu

che tanto. I pastori e i protestanti ortodossi hanno piu d'una volta

parlato in tal guisa, ma la loro opposizione non va piu oltre: non

avendo un'autorita spirituale vera e propria, essi non trovano ap-

poggio, e sono sempre pronti a sottomettersi al potere civile, base

del protestantesimo.

La conferenza. che sede dal 28 al 31 d'agosto, risolvette altresi

di mettere insieme i fondi necessarii pel mantenimento d'un profes-

sore ortodosso alia facolta di Berlino, e i membri di essa si sotto-

scrissero immediatamente per 5.000 marchi. L'azione, per protestanti,

e lodevole, e Flmperatore e visibilmente dalla loro parte. Ma, frat-

tanto, quelli che governano sono il Bismark ed il Falk, e questi pro-

teggono a spada tratta i pastori meno ortodossi : prova ne sia che

mantengono in ufficio i signori Hossbach, Rhode e gli altri pastori

neganti la dfainita di Gesu Cristo.

Dal 10 aH3 di settembre fu tenuta in Wiirzburgo. sotto la pre-
sideoza del barone Felice di Loe, 1'assemblea generale delle asso-

ciation! cattoliche. Essa si cccupo soprattutto della questione scola-

stica, e prese le seguenti risoluzioni:

I. L'assemblea riconosce come suo primo dovere 1'espriraere la

fedelta senza restrizione, con che la Germania cattolica si tiene stretta
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alia Santa Sede apostolica. Argomento di grande soddisfazione e per

essa il vedere che ogni mezzo adoperato dall'astuzia e dalla forza

per iscuotere qaesta fedelta, e riuscito impotente. Essa nutre nel

tempo stesso la ferma speranza che 1' unione con che i cattolici di

tutte le diocesi han resistito alle recenti prove, non verra giammai
meno per forza di tempi o di circostanze.

II. Duole infinitamente all'assemblea che tante diocesi della Ger-

mania trovinsi separate dai loro pastori, che difficile sia resa la cura

delle anime, e che queste sian rimaste prive della benefica operosita

degli ordini religiosi. Ess t esprime la sua rispettosa ammirazione ai

Vescovi, al clero e alle parrocchie che, nelle dure prove di questi

ultimi anni, hanno attestato in modo si splendido la fedelta loro alia

Chiesa. Sono caldamente raccoraandate alia carita della Germania

cattolica le vittime della fedelta e del dovere.

III. La lotta per la scuola, soprattutto per la seuola popolare, e

per 1' assemblea la questione piu urgente del momento. Essa rivendica

alia Chiesa e ai cattolici il diritto di conservare le scuole confes-

sionali; essa protesta, in nome dei genitori, contro le pretese dello

Stato al monopolio dell'istruzione e all'msegnamento obbligatorio.

IV. L' assemblea invita i cattolici della Germania a persistere nella

lotta per la liberta della Chiesa e pel risp^tto all'autorita che qaesta

e chiamata ad esercitare sul genere umano in virtu degli ordini del

suo divin Fondatore.

V. L'assemblea riconosce nelle verita eterne della fede la legge

suprema per tutte le questioni della vita pubblica. Nel difendere ri-

gorosamente questo principle*, che e la giustizia e la verita, i cattolici

osserveranno pero a riguardo delle persone de'loro avversarii quella

carita che e la pietra di paragone de' veri sentimenti cristiani e la

guarentigia della benedizione divina.

Per ci6 che concerne l'insegnamento, 1' assemblea raccomando

sopra ogni altra cosa ai genitori di supplire con 1'istruzione fami-

liare ai difetti della scuola pubblica. Raccomando inoltre 1'Opera delle

Madri cristiane, e le collezioni Santa Monaco, e Schutzengel (Angelo

custode), pubblicate dalla Societa d'educazione cattolica della Baviera,

la quale si vorrebbe da lei estesa a tutta la Germania. A riguardo della

questione sociale, 1' assemblea prese le risoluzioni seguenti:

I. Egli e cosa di prim* necessita il combattere 1' usura con la

istituzione di casse di risparmio e di prestiti, fondate sui principii

cristiani; tutti gli onesti debbono unirsi per mettere un freno, in

vh legislativa, tanto all' usura esercitata in piccole proporzioni,

quanto a quella praticata con le grandi intraprese finanziarie, che

si dannose riescono al benessere popolare.
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II. L'assemblea va lieta Jella fondazione della Societa d'eco-

nomia cristiana nella provincia renana, ed esprime il desiderio che

opere analoghe sorgano in tutta la Germania.

III. L'assemblea raccomanda di secondare tutti gli sforzi fatti

per rimediare agli abusi del credito, per esempio le union! per

Tacquisto a contanti.

IV. Raccomanda la costrazione di case per le famiglie poco

agiate, facilitandone loro il riscatto.

V. Raccomanda 1'unione delle Societa di negozianti cattolici

fondate il 9 di settembre in Magonza.
VI. Raccomanda inflne si ai preti come a' laici lo studio delle

questioni sociali e 1'abbonamento ai giornali cattolici che si occu-

p;;no piu specialmerite di quelle.

Nel Congresso dei naturalist! tenuto a Monaco, le tre piu rino-

mate autorita scientifiche della Germania, signori Duboys-Reymond,

Naegeli e Virchow combatterono vigorosamente le dottrine materia-

listiche. II signor Virchow soprattutto. nel suo discorso del 21 di set-

tembre, prese ad oppugnare con forza le teorie del Darwin e del-

1'Haeckel, e, in nome della liberta del pensiero, respinse 1' esfgenza
di quest' ultimo d'imporre al pubblico insegnamento la propria teo-

ria sulla discendenza. Non tutte pero le sue proposizioni sono accet-

tabili. Nella testa degl'inesperti, egli disse, siffutte teorie prendono
tutf altra direzione che in quella degli scienziati: dove lo scienziato

dubita tuttora, colui che non ha approfondito la qaestione presume
tanto maggiormente di se. Fa d';uopo distinguere cio che si puo pro-

porre come problems, da cio che s'insegna;ne debbono insegnarsi
che verita obbiettive. La nazione puo prender parte nella discussione

dei problemi, ma non si vogliono questi trattare giammai dommati-

camente. Nessuna prova e venuta finqui ad appoggiare la teoria del

sig. Hacckel sull'anima, e il sig. Virchow dubitava che nell' associa-

zione degli atomi esistesse nel tempo stesso uri'anima. Nulla di piu
insensate che voler surrogare la Chiesa con la teoria della discen-

denza. La fede non e solo un affare della Chiesa, ma appartiene ezian-

dio alia scieriza, in quanto si corapone di fatti obbiettivi, di convinzioni

subbiettive e di sapere. Lo svirappo ascensionale degli esseri e, in-

vero, una conclusione della scienza pura ;
ma nessuno ha per anco

provato che 1'yscensione dallascimmia alFuomo attraverso parecchi
intermedii sia un fatto possibile. E vero che Fuomo fossiie, un tempo
negato, esiste

;
ma i cranii degli abitanti le caverne dell'epoca ter-

ziaria, stati rinvenuti nelle viscere della terra, non differiscono in

nulla da quolli degii uomini rnoderni. Finqui non si e trovato uu
cranio di scimmia da potsrsi per mi sol momento confondere coa
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quello d'un uomo; fra Fuomo anche d'infima classe e la scimmia, la

distanza e immensa. Ogni naturalista che prenda a insegnare ed a

scrivere, deve eso^rcitarsi nella rassegnazione e nella modestia; que-
sto solo e il mezzo di guarentire la liberta della scienza; altriinenti i

disingmni sono inevitabili.

Nel Coagresso del giornalisti, tenuto a Breraa, il deputato si-

gnor Fraeger, relatore, pose in sodo che il Rulturkampf e la perse-

cuzione del socialisrao han turbato la coscienza e il sentimerito del

diritto nel popolo, avvezzandolo ai procedimenti arbitrarii della

pol:zi i; ma si guardd bene dal soggiungere che la stampa liberale

e progressista ha contribuito. dal canto suo, a tale pervertimento,

facendo plauso alle disposizioni arbitrarie delle autorita.

Merita altresi d'esser citata la gran riunione popolare di Faerde,

aella quale preser parte meglio di 10
;
000 cattolici della Westfalia

per protestare contro gli atti arbitrarii del potere in materia scola-

stica. A Paderbona, fu sottoscritta una petizione diretta a ottenere

che la scuola cattoiica non sia vigilata che da cattolici, che nessuno

insegni o sostenga gli esarni suirinsegnamento religiose senz'averne

ricevuto missione dalla Chiesa, e che Fistruzione religiosa venga

Sappertuito dcferita ai preli fedeli.

1. Conforme F annunzio fatto F anno passato dalla SS. Vergine,
le sue apparizioni sono cessate fmo dal 3 di settembre, dopo aver

durato 14 mesi, cioe dai 3 giugno 1816. L' ultima parola della Vergine
alle giovani veggenti fu questa : Betel viel (pregate moltc). L'tiffliienza

dei pellegrini fu enorme negli ultirai giorni, che alia Madre di Dio

piacque inoltre di segnalare con molte guarigioni incontestabili.

Quella d' uaa povera vecchia zitella, Maria Pfeifer, ebbe luogo in

mezzo ai pellegrini, i quali intonarono subitamente il Te Deum. I

gendarmi intimarono alia Maria Pfeifer di ritirarsi, e furono per

conseguenza testimoni del miracolo: era quella, dopo 17 anui, la

prima volta ch'ella camminava da se. lo mi ritiro in nome di No-

stra Signora di Miirpirigen, disse la buona vecchia quando le fu, in

aome deila legge, imposto di andarsene. A Oberlahnstein, i prote-
stanti rimasero stupcfatti in veder tornare da Marpingen, perfetta-

mente guarita, la fanciulla Cdterina Breitebach, afFetta da paralisi

e inchiodata sul suo letto da cinque anni. Nel corso di questi ultimi

mesi, una ventina incirca tra fariciulli e giovinette di Marpingen e

dei dintorni, pretendevano eziandio aver veduto in diverse appari-
zioni la SS. Vergine: ma un esame de' piu superficial! bastava a

diiaostrare che tutti press' a poco sbagliavano o erano tratti in in-

ganno dallo spirito rnaligno. Non dee quindi recar sorpresa che le

autorita, cosi accaaite coritro le tre giovani veggenti e i quattro

uomini che erano stuti testimoni delle vere apparizioni, siansi guar-
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date benQ dal molestarli. L'inchiesta contro il parroco di Marpingen,

signor Neureuther, e pendente da piu d' un anno, e, a quanto pare,

al giddice d'istruzione non riesee di venirne a capo. II sig. Neureu-

ther gli ha intimito di condurre a termine Taffare o restituirgli le

carte confiscate ;
ma non ne ha avuto risposta.

Monsignor Rrementz, vescovo d'Erm^land, fu a Dietrichswalde in

compagnia di alcuni teologi e di tre medici, uno de'quali protestante,

afflne di procedere a un' inchiesta intorno ai fatti straordinarii che

vi accadevano. Dietrich swalde e ua grazioso villaggio, posto sul ver-

sante d'una bella costa che lo protegge contro i venti freddi di

tramontana e di levante. La chiesa parrocchiale, fianchdggiata da

alberi fruttiferi e d'altra natura, domina tutto quanto il villaggio,

II 21 di giugno, pertanto, verso sera, due fanciulline, Augusta Sza-

friuski d'anni 14, e Barbara Samulowski di anni 12, videro, durante

la salutazione angelica, apparire la SS. Vergine col Bambino sopra

un trono posto sul tronco d'un grosso frassino, e circondato d'angelu

Esse ne dieder parte al parroco, e d'allora in poi 1'apparizione si

manifestava tutti i giorni durante la preghiera fair Atgelus, quando
le bambine, sscondo la loro abitudine, s'inginocchiavano dinanzi a

una croce presso la chiesa. Verso il 23 di luglio, 1'apparizione si

mostr6 tre volte il giorno, sempre durante la preghiera dell'Am/ete,

e fu veduta da parecchie altre persone, fra le quali si citano la fan -

ciulla Maria Durand di anni 53, la vedova Elisabetta Bilitetvski di

45 anni, e la fanciulla Caterina Wiczorek di anni 23. Da quel giorno
in poi 1'apparizione ebbe luogo tutti i giorni fmo al di 8 settembre,
festa della Nativita, e promise di tornare anche in seguito per le feste

dell'Assunzione, della Porziuncula e della Nativita. L'apparizione si

mostrava nel momento che la moltitudine dei pellegrini recitava il

Kosario, e segnatamente mentre si dicevano la seconda e la terza posta.
Al cominciare dell'apparizione, che negli ultimi tempi si manifestava

sotto la figura d^H'immacolata Concezione, le fanciulline, in ginoc-
chioni e separate 1'una daU'altra, s' inchinavano fmo a terra, poi
erano rapite in estasi, e tenendo gli occhi rivolti in alto, apparivano
insensibili persino a'piu forti dolori. Djpo 4 o 5 minuti, esse face-

vansi il segno della croce, dicendo che in quel momento la SS. Ver-

gine benediceva la moltitudine, e poi, in capo a 3 o 4 minuti di con-

templazione impassibile, tornavano in se, e quantunque si sentissero

un po'stanche, continuavano a recitare il Rosario insieme con le altre.

Tutti i giorni, dopo il Rosario, il parroco le interrogava, e ne regi-

strava le risposte, che concordavano mirabilmente 1'una con Taltra,

nonostante che le fanciulle non potessero ne intendersi ne concer-

tarsi reciprocamente. Nel conversare con esse, la SS. Vergine rac-
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comandava loro piu speciaJmente la recita del Santo Rosario. Mon-

signor Rrementz, pertanto, fece porre in scdo dai medici 1'estasi delle

f aneiulline durante 1'apparizione, come pure i molti miracoli avvenuti

a intercessione della Vergine.

In obbedienza agli ordini della SS. Vergine, il 16 di settembre,

giorno di domenica, il simulacro di Lei fu solennemente benedetto

in chiesa; poi qutttro sacerdoti, circondati da tutto il clero e da

una moltitudine immensa di pellegrini, lo portarono alia cappella

prov\isoria eretta sul luogo delle apparizioni. Alle cinque di sera r

mentre la folia recitava il Rosario, la SS. Vergine apparve alle veg-

genti, e dopo aver benedetto la cappella, il simulacro, i pellegrini, il

clero, i Vescovi e il Papa, disparve raccomandando di recitare spesso

con divozione il S. Rosario, e dicendo che non si sarcbbe piu mo-

strata fino all' anno future (per le feste gia indicate). D'ordine della

Vergine, il clero benedisse eziandio solennemente il 1 di settembre

la sorgente vicina alia chiesa; si fa ascendere a 50.000 il numero

de'pellegrini che assistevano alia cerimonia. Mentre si cantavano le

litanie della Madonna, le veggenti tornarono a vedere I'apparizione

che benediceva parimente la sorgente.

A Dietrichswalde sofk) state poste in sodo, non pero sul luogo

sopraccitato, parecchie altre apparizioni o fenomeni che voglian dirsi,

il cui carattere e assai dubbio. Dovunque s'innalza una chiesa a Dio,

il diavolo cerca di erigere li vicino una cappella, dice il proverbio
tedesco. Quello che importa di stabilire si e che a Dietrichswalde

le autorita si sono poco o punto immischiate di cio che vi accadeva.

Che sia questo un effetto della confusione gettata nell'amministra-

zione e nei tribunal! dagli avvenimenti di Marpingen? Enorrne e

raffluenza dei pellegrini a Dietrichswalde; tanto e vero che la linea

di Thorn-Insterburg, che pure non partecipa agl'incassi se non in

piccola proporzione, incasso nel mese d'agosto ultimo 35.000 marchi

di piu che nell'agosto 1816, quantunque gli altri trasporti sifino piut-

tosto diminuiti che aumentati. Ad onta che i pellegrini si conten-

tassero di vagoni da bestiami e da mercanzie, non si poterono, in

certi giorni, spedir tutti, per mancanza di carri. I cattolici della

Polonia prussiana sono quelli che in maggior copia si recano a Die-

trichswalde, da essi considerata come un pellegrinaggio nazionale,

essendoche la SS. Vergine abbia fatto uso della lingua polacca. Die-

trichswalde e posto nella frazione polacca della diocesi d'Ermeland,
che e per la massima parte tedesca.

Ecco adurque che a noi non resta piu nulla da invidiare ai par si

piu favoriti dalla SS. Vergine, dscche abbismo Nostra Signora del-

Fin-macolata Concezione a Marpingen nella parte occidental della
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Germania, Nostra Signora del Rosario a Dietrichswalde nella parte

grecale, Nostra Signora Consolatrice degli alflitti a Retten nella parte

meridionale. Imperocche tutto ci autorizza a confidare piemimente
nel giudizio della Chiesa: Iddio non pennetterebbe giammai che mi-

lioni di buoni cattolici si trovassero, per lo spazio d" un anno intero,

tratti in inganno da falsi miracoli. Solo ci rimane ad esprimere un

voto ardentissimo, ed e di veder sorgere di nuovo il convento delle

Benedettine di Hclfta, presso Eisleben, nel cuore della Gerinania,

dove fu posteriormente trasferito. L-i vissero durante il tredicesimo

secolo la gran santa Gertrude, santa Matilde di Halkeborn, santa Ma-

tilde di Magdeburgo e tante altre sante vergini, in un commercio

intimo con Dio e il mondo divino, e nella pratica della divozione al

sacro Cuore di Gesu *. Sono parecchi anni dacche in Eisleben si e

ristabilita una chiesa cattolica; ma Helffca e il paese sono tuttora

protestanti.

1 Vedi : Revelationes Gertrudianae ac Mechtildianae etc. Opus ad codicum

fidem nunc primum t integre editum Solesmensium 0. S. B. Monadwrum cura

et opera. Apud IL Oudin. Fraires, Piclavii et Parisiis.



DELL'UNITA POLITICA
IN ITALIA

I.

La presente unita politica e il massimo del beni desiderabili

per T Italia: la quale ne godrebbe gia tranquillo il possesso, se

non fosse il Papato che glielo contrasta.

Sono questi i due dommi che, come avvertimmo in un precedente .

nostro quaderno *, la scuola liberalesca si adopera di far accettare,

sopra ogni altro, quali articoli di fede civile, al volgo degl' Italiani.

Nel quaderno suddetto noi prendemmo ad esame il secondo di

questi dommi; ene mostrammo la palpabile falsita, coll'illustrare

non altro che il fatto del regwnalismo, il quale strazia le intime

viscere di quella stessa Italia legale che, da diciott'anni in qua,

dice di volere essere moralmente e nazionalmente una, e da di-

ciott'anni in qua non riesce ad esser una, se non nelle gare e nelle

rivalita regionali. D'onde inferimmo che, non il Papato, ma la na-

tura violentata, le tradizioni contraddette, gl'interessi cozzanti e

1' opposto genio dei popoli d'ltalia impediscono la solida costitu-

zione di una unita, che nei soli artifizii del meccanismo fiscale non

pu6 stabilirsi. E fu la immediata conseguenza che ne deducemmo,

per isventare 1'empio sofisma di chi, sotto il pretesto della felicita

patria, mira ad accendere 1'odio popolare contro la Santa Sede e

la Chiesa di Gristo in Italia.

Ma non conviene che trascuriamo affatto il primo dei due dommi

allegati, il quale in certo modo s'immedesima col secondo, come il

ramo col frutto, e di cui la scuola liberalesca si serve, quasi d'arma

1 V. questo volume, pag. 129, segg.

S.rie I, vol. IV, fasc. G58 25 G novemlre
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irresistibile, per combattere ed avvilire la scuola cattolica, o cle-

ricale, conforme le place intitolarla. Osserviamo adunque, nella sua

realta di fatto, quanto sia vero, che 1'unita politica e per 1'Italia

il massimo del beni desiderabili.

II.

Chi ha voluta 1'unita politica d'ltalia e percM 1'ha voluta? I

poeti liberal! hanno cantato in ogni metro, che quest'unita era il

voto dei secoli, il sospiro di quaranta generazioni: ed hanno favo-

leggiato da poeti. La storia invece mostra con evidenza, che il

concetto suo e cosa tutta moderna, almanaccato da pochi cervelli

nel principio del corrente secolo, e tenuto in conto di sogno e chi-

mera dagli uomini piu intelligent! dell' eta nostra. Giuseppe Maz-

zini, cogli affiliati suoi, pose questa unita a scopo della sua setta:

e la storia veritiera a lui dovra un giorno ascriverne principalmente

i meriti o i demeriti, 1'onore o il disonore, secondo il buon criterio

di chi sia per narrarla.

Sappiamo assai bene che, dopo fattasi Y unita presente, i varii

partiti liberaleschi se ne litigarono la gloria: anzi quel partito che

meno Favea creduta possibile e piu la sfrutto, usurpossene quasi

esclusivamente la proprieta, coronando Gammillo di Gavour, suo

condottiere, col titolo di creators dell' unita d'ltalia. Ma il tempo

rendera a tutti giustizia. Colla regola dell' unicuique mum, i po-

sted collocheranno questa corona sul capo di Giuseppe Mazzini; e

su quel la del Gavour metteranno 1'altra, piu modesta, di semplice

esecutore del concetto mazziniano.

Gomunque sieno le cose, certo e che 1'Italia una, ideata da una

setta, fu voluta ed apparecchiata da un partito, con questa setta

piu o meno strettamente alleatosi, il quale mai non 1'avrebbe re-

cata in atto e compiuta, senza il potentissimo soccorso di stranieri,

che anche ora superbamente a questa sua Italia gittano in viso :

Noi ti abbiamo fatta e per noi tu sussisti.

Non e per6 meno certo che, il farla qual e, costo grandi fatiche,

poiche grandi ostacoli s' incontravano. Se non che tutte le difficolta

parvero cedere ad un argomento, che fu come la colonna maestra
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dell'edifizio. L' unita politica e necessaria all'Italia, per essere

la sola guarentigia efficace della* sua liberta di fuori e di dentro.

Fu questa la ragione potissima, che gli statist!, i filosofi e i dottri-

narii della nostra rivoluzione fecer valere fuori e dentro la Peni-

sola. E contr'essa parvero sciogliersi in fumo tutte quante le ragioni

che all' unita si opponevano.

Ma sotto questa se ne celo verun' altra, che mettesse conto di

occultare al volgo profano, e fosse la piu recondita, perche la piu

vera? Noi siamo convinti che si. Le sette massoniche nostrali ed

esterne, che tanta parte ebbero alia formazione dell' unita, intesero

senza fallo altro, che non era la liberta dell' Italia: vogliam dire

la distruzione, o almeno 1'abbassamento del cattolicismo, che col-

T unita miravano a ferire nella liberta del suo Capo. Ne abbiamo

prove si lampanti, non pure nei fatti che si sono poi svolti a vista

d'ognuno, ma nelle innumerevoli dichiarazioni, confession! e pro-

testazioni dei fautori dell' unita, che, avvegnache non lo volessimo,

saremmo, mal nostro grado, costretti a ritenere la cosa per in-

dubitata. Prima ancora che, colla presa di Roma, si compiesse I'o-

pera, un oculato scrittore italiano pote raccogliere autorevoli testi-

monianze, dimostrative di questa verita, in tale abbondanza, che ne

compose un volumetto luminosissirao per la storia *.

Non affermeremo sicuramente, che tutti coloro i quali sono con-

corsi alFimpresa dell'unita d'ltalia, avessero il diretto intento di

erigere con essa una macchina di guerra al Papato ed alia Ghiesa

cattolica: ma francamente lo asseriamo, senza timor di mentite, di

quella grossa parte che, nell'impresa, la faceva da strumento delle

sette. Del resto le intenzioni non alterano gli elfetti. Ci fosse o non

ci fosse questa rea intenzione, o la intenzione fosse anzi in parec-

chi tutt' altro che ostile al cattolicismo, tali sono stati gli effetti

dell' unita, che n'e uscita quella macchina di guerra al Pontificato

romano, la quale manifestaniente non poteva non uscirne, con

tutte le durissime conseguenze che ora, tanto dall' Italia legale,

come dalla reale, si sperimentano.

5
RANDAZZINI'SALVATORE, Perche i rivoluzionari vogliono andare a Roma,

autorita e testimonialize. Milano, lip. Agnelli, 1869.



388 DEII/IWITA. POLITICO

Noi per altro amiamo <T esser cortesi verso la scuola liberalesca.

Ammetteremo quindi per sola buona e sola vera la ragione della

doppia liberta, che i suoi corifei asseriscono avere per necessario

fulcro 1'unita. Dal che poi deve seguirne, che questa unitk 6 il

massimo del beni, per 1' Italia, desiderabili.

III.

La liberta di fuori, od esterna, tanto vale, quanto Y indipendenza.

Vediamo adunque se e come sia vero che, nel fatto, 1'unita politica

dell'Italia e di questa indipendenza guarentigia efficace.

I meglio informati delle secrete cose dei nostri rivolgimenti

dicono, che 1'unita, con furiosa precipitazione, si affretto nel 1860,

per isfuggire ad un sommo pericolo che 1' indipendenza correva.

Napoleone III, che, nel 1859, 1'aveva conquistata in Lombardia,

prima di calare dalle Alpi condugentomilaFrancesi, aveva stipulato

certi patti in Plombieres col conte di Gavour. La sostanza di questi

patti, dal Gavour accettati, era che, dopo cacciati gli Austriaci dal

Lombardoveneto ed i Principi dagli altri Stati, 1' Italia si sarebbe

composta a confederazione. Al Piemonte sarebbe toccata la porzione

resa libera dal dominio d'Austria: al Papa si sarebbe lasciata Roma,

con tre o quattro province intorno : il rimanente si sarebbe diviso

in famiglia, tra 1'imperiale cugino Girolamo, costituito re d'Etruria,

e 1' altro cugino Murat, coronato re di Napoli.

Ora quantunque per esser fallito, cogli accordi di Villafranca,

1' acquisto della Venezia, i patti soggiacessero a modificazioni
; pure

nell' animo del Bonaparte stava sempre fitto il pensiero di for-

mare con meta dell'Italia, da s6 liberata, un bel paio di feudi

alia sua casa. Per lo che, a rimovere dalla Penisola un tanto

rischio di servitu, il Gavour, federalista innanzi la dubbia guerra,

divenne tosto unitario dopo il sicuro trionfo; e quindi fece affret-

tare quelle annessioni per plebisciti, che ruppero in tempo tutte

le uova nel paniere di Napoleone.
II fatto storico. Noi anzi possiamo aggiungere, che una delle

poche e secretissime copie della nuova carta geografica d' Italia

concordata in Plombieres, passo, ignoriamo come, nel Vaticano, ove
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si seppe die il cerchiolino di rosso colore, segnato intorno a Roma,

per denotare i novelli confini dello Stato pontificio, si era tracciato

di mano propria dal Bonaparte : da quel Bonaparte che, con lealta

pan alia sua magnanimita, non esitava, cominciando la guerra, ad

assicurare 1'Episcopato francese, che il Santo Padre a sarebbe stato

rispettato in tutti i suoi diritti di Sovrano.

Maforseche 1'unita, affastellatasi con tanta fretta, salvo poi la

indipendenza dallo straniero, che si era chiamato a liberare 1'Italia

da altro straniero ? Non si ebbero tre Stati, soggetti variamente

all' imperiale corona di Francia: ma se ne ebbeuno solo, che tutti

li comprendeva, il quale le fu docilissimamente soggetto, finche

quella corona non roto!6 nel fango di Sedan. E noi sfidiamo qua-

lunque siasi piu ingegnoso patrono dall'unita d' Italia a provare,

che essa, nel decennio corso fra il 1860 e il 1870, e stata nazione

autonoma, con una sua personalita politica propria e indipendente

da altro Stato, donna in somma e regina di se medesima. Oh, non

era, nel campo pure dei liberali, comune il lamento, che, col-

1'unita, si era mutato padrone; ed ii Sire di Francia dominava

sopra 1'Italia con ben altro despotismo, che non si buccinasse esser

quello, con cui dominava gia 1'Austria sopra il granducato di To-

scana e il reame delle due Sicilie?

Nulla d'importante vi si operava, che non fosse per ordine,

o per beneplacito dell'Imperatore. Quanto comandava egli, tanto

si eseguiva. Egli voile la restituzione di Viterbo al Papa, nel 1860,

dopo la battaglia di Gastelfidardo e 1'invasione dell'Umbria e delle

Marche
;
e la restituzione si fece. Egli voile la famosa convenzione

italo-franca del settembre 1864; e la convenzione si fece. Egli

voile il trasferimento della capitale da Torino in Firenze; ed il

trasferimento si fece. Egli voile 1'alleanza colla Prussia e la

guerra contro 1'Austria, nel 1866
;
e 1'alleanza e la guerra si fecero.

Egli voile che, dopo le disfatte di Custozza e di Lissa, la Venezia si

ricevesse umilmente dalle sue mani; ed umilmente dalle suemani

si ricevette. Egli voile che, dopo i casi di Mentana, si sciogliessero

le bande irregolari e le soldatesche italiane si ritirassero dalle

province del Papa; e le bande si sciolsero e le soldatesche si ritira-

rono. Egli voile, nel 1870, che formalmente si rinnovasse la con-
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venzionedel 1864; e formalmente si rinnov6. Che piu? Egli voile

che seco si concludesse un trattato di alleanza offensiva e difensiva,

nella sua guerra contro la Prussia; ed il trattato si concluse; e

si sarebbe ancora firmato, se le sue rapide sconfitte nell'Alsazia

e nella Lorena, non avessero trattenuta la penna di cbi stava per

firmarlo.

Godesti sono fatti, non occulti, ma notorii. E, data la loro incon-

trastabile verita, in che si risolve, durante il prirao decennio del-

1'unita, la indipendenza politica dell' Italia
; quella indipendenza che

nell'unita dovea trovare 1'appoggio suo piu valido, il suo palladio ?

Su, lo dicano gli scribi e i dottori della scuola liberalesca. Noi ne

aspettiamo la risposta, cosi chiara e limpida, com'e la nostra dimanda.

Al decennio, che storicamente si ha da chiaraare di dipendenza

dalla Francia napoleonica, e succeduto un settennio, il quale si

sta svolgendo tuttora
;
ed e gia, nella lingua comune del paese e

dell'Europa, denominato settennio di dipendenza dalla Germania

bismarkiana. La caduta del patrono francese gitto incontanente

1'Italia nelle braccia del suo vincitore: e, come pegno del patroci-

nio che costui prendeva di essa, fu il consenso di occupare Roma

e di esautorarvi il Papa ;
cosi prezzo del ghiotto guadagno fu, per

T Italia quasi compiutamente unita, una soggezione al novello

protetlore, che ha uguagliata, se non superata, quella che gia

professo all'infelice Bonaparte.

Riputiamo proprio soverchio e del tutto ozioso il dilungarci a

provare questa dipendenza dal Tedesco. fi un fatto contemporaneo

e cotidiano, evidente come il giornaliero splender del sole. Da

per tutto, dentro e fuori la Penisola, e da tutti si dice e si

stampa, che 1' Italia e ora politicamente un feudo della Prussia,

un'appendice dell'Impero germanico, un satellite della potenza

del Bismark. E noi invitiamo gli scribi e i dottori della scuola

liberalesca a mostrarci, che da tutti e da per tutto si dice e si

stampa una menzogna.

Posto cio, sembra a noi di poter conchiudere, a stretto rigor di

logica, che dunque 1'unita, nel fatto, non ha guarentita, ne guaren-

tisce nessuna vera indipendenza ; poiche, nel fatto, da che si ha

T unita in Italia, non vi si e mai avuta una indipendenza vera.
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IV.

Ma il pensatore sludioso nondeve solamente contentarsi di ac-

certare i fatti. Officio suo e di salire piu alto e indagarne, per

quanto puo, le ragioni. Or, in questo caso, alia debole nostra

mente se ne parano innanzi alcune, che ci sembrano di qualche

valore; si che ci facciamo arditi di rappresentarle al mature

senno della scuola liberalesca.

Pare a noi, prima di tutto, che lo scapito dell'indipendenza

sia stato e sia corollario inevitabile dell'unita, supposto il modo e

supposti gli aggiunti, nei quali 1'unita si voile fatta e compiuta.

II modo, come si 6 detto piu volte nello stesso Parlamento ita-

liano, fu rivoluzionario. Si abolirono di un colpo tutti i diritti

storici che il giuspubblico riconosceva; e per conseguenza si

scosse di rimbalzo 1'ordine politico dell'Europa intera, nel suo

fondamento. Era faccenda piena di minacce e di pericoli. Ad uno

Stato che nasceva allora, e con auspicii si provocanti, fu dunque

subito necessario un balio di tal possanza, che, sotto lo scudo suo,

ne rassicurasse in ogni congiuntura la vita. Ma questo balio non

poteva necessariamente essere che il Bonaparte, il quale, colle

armi e colle vittorie francesi, lo aveva create dal nulla. Quindi la

Stato venuto alia luce coll'unita, per indeclinabile condizion delle

cose, fu soggetto al potente straniero, autore dell'esser suo e

naturale difensore della sua infanzia. Senonchd certe soggezioni

politiche, e massimamente quelle che hanno la causa nella ne-

cessita del vivere, sono di tal natura, che, o durano a lungo, o, se

presto cessano colla violenza, vanno incontroa diversissime fortune.

Quando in Italia non si fosse pensato a compiere 1'unita col-

T acquisto di Roma, e quando gli aggiunti fossero stati propizii,

dopo la ruina dell'Impero bonapartesco e 1'abbattimento di Francia

che ne segui, si sarebbe forse potuto tentare di rendere alia Pe

nisola 1'autonomia. Ma 1'acquisto, ancorche temporaneo, di Roma

non era possibile, fuorche coll'assentimento della Prussia, distrug-

gi trice della superbia napoleonica: e quest' assentimento, o si pa-

gava colla stessa moneta con cui si era pagato 1' assentimento del
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Bonaparte all' unit&, o non si otteneva. Di qui il dilemma: o aste-

nersi da Roma, o rinunziare all'indipendenza : o rispettare gli

ultimi avanzi della Sovranita del Papa, o rimutare padrone, pas-

sando da un vassallaggio politico ad un altro. Si voile ad ogni costo

prendere al Papa Roma, e si ebbe quel cbe ora si ba.

Ma senza questo, ed ammesso ancora cbe Roma non si fosse

toccata, dopo il crollo dell'Impero in Francia, 1'autonomia, per

T Italia unita, era, moralmente parlando, un impossible. L'auto-

nomia 1'avrebbe lasciata sola in Europa, senz'amici e senza so-

stegni. Or gli aggiunti naturali ed artificiali cbe accompagnano la

esistenza sua, sono cosi fatti, che per lei tanto sarebbe vivere ab-

bandonata a se, quanto esporsi al rischio di uno sfacelo.

V.

Fermandoci nel giro degr interessi prettamente politici, noi ve-

diamo cbe 1'unita d' Italia si e fatta con danno gravissirao dell'Im-

pero austriaco e con detrimento ancora della nazione francese, la

quale in ci6 fu dal Ronaparte pregiudicata. Messo da un canto ogni

altro riguardo, ben e certo cbe a niuno dei due Stati di prima gran-

dezza, che sono 1'Austria e la Francia, conviene cbe sia sorto ai

loro fianchi un terzo Stato, nuovo di pianta e capace di crescere

in forza non mediocre, ne innocua. Percio, dandosene 1'opportunita,

cbe non si faticberebbe molto a trovare, 1'uno dei due, o ambedue

insieme facilmente verrebbero a capo di disfare il molesto viciao,

quando fosse alia sola sua fiaccbezza lasciato. Maggiormente cb'egli

e un vicino, il quale pretende di aver conti da regolare con tutti

e due; e non dissimula cbe li regolera, tosto cbe al volere corri-

ponda il potere.

Ma la formazione di questo novello Stato non adombra per se

unicamente i due suoi confinanti. Aiterando 1'equilibrio dell' Eu-

ropa, li adombra tutti : giacche ciascuno pu6 sospettare che, al-

leandosi con uno o piu altri Stati, divenga minaccioso per la sicu-

rezza dei rimanenti. Quindi 1' Italia, qual e ora costituita, o e, o

pu6 diventare cogli anni oggetto di gelosia anche alia Russia ed

all'Inghilterra : e lo sarebbe in grado sommo alia Germania, se
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della Germania non si fosse fatta pedissequa ed ancella. Que-

st'Italia, quando fosse isolata, cioe priva di un solido patrocinio,

sarebbe dunque perduta. E cio tanto piu che, per farsi valere, essa

6 venuta ostentando la pretensione di levarsi a Potenza militare di

prim a sfera : ed a quest' effetto ha scialacquato tesori e rifinita

se stessa. Per varie cagioni, e ancor lontana da tale altezza. Le

piaghe sue interior! e le economiche sue miserie la impediranno

lungo tempo dal raggiungerla, se pur mai la raggiungera. Ma le

secrete gelosie degli altri Stati non sono spente per questo. Anzi

appunto per questo, se non fosse e non sara da un poderoso pa-

trocinio tutelata, piu presto pericolerebbe e pericolera, finche e

debole, d'essere sopraffatta dai forti.

Godeste ragioni, d'ordine meramente politico, mostrano ad evi-

denza che la presente Italia, se fosse isolata, rischierebbe di perire

ogni giorno.

Ma all'interesse politico si congiunge ilreligioso. L'unita coro-

natasi in Roma, col diritto della forza ed a spese del Papato, avendo

tolta al Capo della Ghiesa cattolica la sola veramente sicura gua-

rentigia d' indipendenza, che e la Sovranita, ha turbato profonda-

mente il cristianesimo, ha tirata addosso all' Italia la malevolenza

di quanti sono nel mondo credenti, onesti, conservatori dei retti

principii sociali; ed ha pur messo nelle mani di quello Stato, che

lopossa e lo voglia, un titolo giustificabilissimo di romperle guerra,

per ridare al Pontefice la legittima, la sacra, la necessaria liberta.

Ed & egli a presumere che questo non sarebbe gik accaduto, se

1'aquila tedesca, per ora trapotente, non avesse tenuta 1'Italia tra

i suoi artigli rapaci? Ed e forse temerario il prevedere che questo

accadra, non appena le incertissime condizioni d'Europa sieno va-

riate? fi ci6 anzi tanto verisimile, che tutto il liberalismo si sgo-

menta a pensarvi.

Veggasi per6 come sia chiaro, che 1'isolamento dell' Italia cau-

serebbe la distruzione dell'unita sua. Ma se non vuol essere isolata,

le bisogna cedere dell' autonomia propria, in quella misura che

riceve protezione e difesa. E fe'ridere il Visconti-Venosta, quando

trov6 il motto: indipendente, sempre, isolata mai, per esprimere

1'essere politico dell' Italia nel conserto degli Stati europei. Si
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pu6 ben ricoprire la soggezione al potente coll'aureo nome di al-

leanza, o di amicizia : ma il nome non isnatura la cosa. La prudenza

e 1' esperienza ci ammaestrano di quel che in verita sono le alleanze

dei deboli coi forti. Gi sta in esempio il cavallo d'Orazio il quale,

fatta alleanza colFuomo ed abboccato il morso, mai piu

Non equilem dorso, non fraenum depulit ore.

Quale giudizio fa la scuola liberalesca di queste ragioni, che

secondo noi, non oscuramente spiegano ii perche 1'unitk nuoce

all'mdipendenza dell' Italia, e piu tosto, nel fatto, rende impossi-

bile il conseguirla? E qualunque questo giudizio sia, puo dirsi

avventata od appassionata la scuola cattolica, quando, discorrendo

come s'e finora discorso, nega essere 1'unita, per 1' Italia, fulcrb

e guarentigia di una liberta esterna, che 1'Italia non ha posseduta

mai, da che e una?

VI.

Ma lo e almeno della liberta interna? Osserviamolo alia sfuggita.

Lasciamo andare che nea si vede come la liberta, per ben sus-

sistere e bene svilupparsi in un paese, abbisogni proprio di una

unita, che le dia una matematica uguaglianza ed uoa forma mec-

canicamente identica, in ogni porzione del suo territorio. L'esempio

anzi degli Stati uniti d' America e della Svizzera, che una volta dai

liberali stessi proponevansi a modelli di liberta perfetta, mostre-

rebbe il contrario. Ma checche sia di cio, passiamo a considerare

la libertk in quello che si stima avere, od ha di piu importante.

Ai di nostri si vuol persuadere il mondo, che il piu ricco pa-

trimonio di una nazione sia la libertk politica, comprendente 1' e-

sercizio popolare della sovranita e la partecipazione di tutti al

governo del paese: liberta che, nella sostanza, si riduce al diritto

costituzionale, attivo e passivo, delle urne.

Se non che, per questo rispetto, che cosa scorgiamo noi in Italia?

Scorgiamo che al godimento di tale diritto la legge non ha am-

messa finora che una minima particella di cittadini, i quali non da
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per tutto giungono al quattro per cento. Scorgiamo che i cittadini,

cosi privilegiati, i quali usano del loro diritto sono sempre meno,

o poco piu della meta; ond'e gia molto che il sessanta per cento

degFinscritti nelle liste si approssimi, colla scheda in mano, alle

urne. Scorgiamo poi che gli eletti a rappresentare sovranamente la

nazione, di fatto non rappresentano che 1'uno, od il due per ogni

cento Italiani. Scorgiamo da ultimo che questi deputati a rappre-

sentare la nazione, nel grado di rappresentanza ora detto, pel

maggior numero si astengono dairintervenire al Parlamento ed

esercitarvi 1'uffizio loro: di modo che la Camera legislative di fatto

6 sempre composta abitualmente di poco piu di un terzo degli eletti.

fi o non e questo il fatto, che si scorge da chiunque ha occhi per

vederlo? E questo fatto, palpabile in quel che concerne la cosa

politica, non si ripete sottosopra costantemente anche in ci6 che

spetta alle cose provinciali e municipali? \

Adunque nel fatto (che noi parliamo sempre di fatti, e nei diritti,

finti o veri, non entriamo) nel fatto, la piu preziosa delle liberta

moderne, quella liberta senza cui, come i liberali dicono, un popolo

non e popolo e schiava e una nazione, non 6 goduta, o non e curata,

in Italia, fuorche da poche centinaia di cittadini, formanti una

specie di oligarchia che detta legge, comanda a bacchetta ed in

nome della liberta tutto fa e tutto disfa, a senno proprio. Essa am-

ministra, essa governa, essa decreta, essa impone, essa riscuote,

essa da, essa toglie ed infine essa legalmente sindaca se medesima.

noi non intendiamo nulla, o, se dobbiamo credere agli occhi

ed air aritmetica, questa liberta, che si vuole ad ognipatto rassi-

curata all' Italia dall'unita, e una liberta di che 1
?

Italia mostra di

non sapere che farsi. Sara un errore, sara un male, sara una la-

mentabile sventura, noi non ce ne impacciamo: ma il fatto e li; e

noi lo asseriamo.

VII.

Dopo la liberta politica viene la civile, ordinata a guarentire i

diritti personali e domestici dei cittadini. Per circoscriverci, diamo

un'occhiata alia tutela che la liberta, quale vige ora in Italia,

prende dei naturali diritti della proprieta e della famiglia.
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Quanto alia proprieta, puo farsi il quesito, se il diritto pubblico

d'ltalia la riconosca nei privati; tanto se ne ingoiano legalmente i

reddili e, con importabili gravezze, se ne isteriliscono i cespiti piu

vitali. II cerbero dalle tre bramose canne, Stato, raunicipio e pro-

vincia, cbe si mangia viva la nazione, a conti fatti, annualmentc

sucdria piu di due miliardi di lire al suo corpo. E la nazione, per

appagare il gran mostro che non si sazia mai,

E dopo il pasto ha piu fame che pria,

deve strugger se stessa e trarsi dalle vene quel fior di sangue, onde

abbisognerebbe per afforzarsi e prosperare. Di che tutto in Italia

languisce, arti, agricoltura, industria e coramerci; le imposizioni

divorando il necessario, non che il superfluo alia vita. E per giunta

vi si ha la piaga schifosa di una carta che tien luogo di moneta,

cosi discreditata fuod, che per cagione degli scambii delle merci

e dell'aggio, ognianno la massa del paese viene a scapitare di circa

sessanta milioni.

Ne basta che il peso degli aggravii soverchi si oltre misura le

forze produttive dell' Italia. II modo del tassare e dell'esigere e

senz'uguale esoso, poiche si rilascia aH'arbitrio d'ingordi pub-

blicani, i quali, dalla cupidigia spronati, facendosi forti della dra-

coniana regola solve et repete, si avventano ai ricchi ed ai poveri,

e li taglieggiano e li scorticano e li spremono di lor capriccio; e,

dato che non paghino, confiscano mobili, sequestrano beni e spie-

tatamente gittano nel lastrico le intere casate. Oltre do poi il

sistema tributario e preceduto, accoinpagnato e seguito da fiscalita,

tante di nuraero e cosi noiose, che il cittadino italiano & 1'uomo

piu tribolato dal fisco che viva sotto le stelle.

Anche questi sono fatti troppo noti, per F araara scienza speri-

mentale che n'hanno tutti: e fatti che, dall'un capo dell' Italia

all'altro, generano una scontentezza pari solo alia miseria che

affanna e rode questa bella Penisola, la piu opulenta che natura

abbia formata. Ed i signori della scuola liberalesca, per lo piu

ben pasciuti alia greppia del pubblico bilancio, si provino un poco
a convincere il popolo italiano, che 1'unita salva nel paese la

liberta del possedere. Sanno eglino che cosa udiranno rispondersi?
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Quello che il popolo ripete sempre, battendosi in fronte: -- Non

si conosce piu altra liberta che di morir di fame.

II medesimo si dica della liberta domestica. Le ragioni piu sacre

della famiglia, o sono turbate, o sono manomesse. Non parliamo

della militare coscrizione, che si e dovuta stendere sino agli estremi

eonfini, per dare all' Italia forma di grande Potenza, ma che pure

diserta le case e danneggia o scompiglia tanti interessi cari e

gelosi. La legge, benche dura, e legge: dura lex, sed lex. Quando
non e iniqua, va rispettata: e noi la rispetteremo. Ma come giudicar

libera la famiglia, cui si nega il diritto di educare i figliuoli secondo

che crede? La famiglia, cui si pone per obbligo d'introdurre i fi-

gliuoli in ginnasii, in licei, in universita, dove apertamente s'in-

segna la irreligione, 1'empieta, 1'ateismo e la professione di dot-

trine che guidano Fuomo ad imbestiare? La famiglia, cui, colla

licenza legale del malcostume negli usi pubblici della vita, si

tolgono i mezzi piu vigorosi di preservamento dei figliuoli dalla

corruzione ?

Dopo le querimonie acerbe, assordanti, infinite dei cittadini, per

le spogliazioni a cui gli esattori li sottomettono, non se ne odono

in Italia altre piu compassionevoli e piu generali, di quelle dei

padri e delle madri di famiglia, per lo strazio che vedono farsi

della fede, della virtu, delle anime dei lor figliuoli. Strazio irrepa-,

rabile, giacche il massimo numero dei parenti non e libero di ri-

moverlo e frastornarlo. Tal e il fatto, comprovato piu dalle lacrime

che dalle parole d'innumerabili genitori.

Or, ce lo dica in grazia la scuola liberalesca: 6 forse questa la

liberta domestica che Funita deve serbare fra noi?

Che poi la libertk religiosa, a detrimento della coscienza e della

fede nazionale, per mille modi sia violata in Italia, non occorre

nemmeno accennarlo. fi un altro fatto che si tocca con le mani :

ed e cosi ovvio e patente, che il volerlo dimostrare sarebbe d'in-

giuria al comune buon senso. Per fermo non si trovera un liberale,

sia pur 1'uomo piu soro del mondo, che osi dire necessaria 1'unita

politica della Penisola, per conservarvi la liberta di quella reli-

gione cattolica, apostolica e romana, che lo Statute dichiara solen-

nemente religione dello Stato.
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Ed ecco come la placida e ragionata osservazione del fatti ci

conduce a dialetticamente inferire, che 1'unita non guarentisce in

effetto nessuna particolare liberta, che gl' Italian! curino, o dieno

segni di riconoscere per tale. Col che ci sembra di avere piu che a

sufficienza provato ai dottrinarii del liberalismo, che noi cattolici

non siamo poi rei di lesa logica, ne di leso amor patrio, quando

rifiutiamo di ammettere, che la presente unita politica sia il mas-

simo dei beni per 1' Italia desiderabili.

VIII.

Ottimamente ! soggiungera forse alcuno dei nostri lettori : ma

qual e il costrutto pratico, che avete inteso cavare da questo e

dall'altro articolo intorno al regionalismo, che con questo si col-

lega?

Quale n'& il costrutto ? Pare a noi di averlo esposto con chia-

rezza. Abbiamo inteso confutare la scuola liberalesca, la quale non

cessa mai di accusare i cattolici di nemici della patria, perche non

aderiscono ai due dommi della sua fede civile, in cui tutta si epiloga

la nuova religione dell' Italia una. Abbiam voluto razionalmente

giustificare la incredulita o infedelta dei cattolici a tale religio-

ne, prendendo ad esame questi due dommi sovrani ed illustran-

done, a punta di storia e di buon discorso, la fallacia. Questo

e tutto. E se 1' amor proprio non ci fa velo al giudizio, stimiamo

di aver messo in luce sfolgorante, che tra i dommi della fede civile

liberalesca e la ragione, corre appunto quella sformata contraddi-

zione, che invano il liberalismo cerca mostrare fra essa e i dommi

della cattolica fede.

La scuola liberalesca si arroga di far credere cecamente al

volgo italiano, che 1'unitk politica e il massimo dei beni desidera-

bili per F Italia; e in conseguenza massimo dei nemici d' Italia e

il Papato, che gliene contrasta il sicuro possesso. Or noi, in questi

due articoli, abbiamo provato, come due e due fan quattro, che

1'unita non esiste moralmente e nazionalmente nell' Italia, ne le-

gale, n& reale; ed abbiamo provato di piu che 1'unita, fuorcM

materialmente, non vi esiste, perche il regionalismo, radicato nelle
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viscere ed imraedesimato col sangue dell' Italia, all'esistenza sua

naturalmente si oppone. Di che si scioglie in nebbia Fodiosa, ipo~

crita ed atroce calimnia contro il Papato. Inoltre, affinch^ si chia-

risse che Funita, per quanto si voglia dire un bene, non appar
tuttavia il massimo dei beni desiderabili, con severissimo razioci-

nio, appoggiato a fatti luculenti, abbiamo provato cbe F unita non

guarentisce per niente all' Italia il bene dell'indipendenza vera,

ma piuttosto glielo toglie; e non guarentisce nessuna vera liberta,

che gFItaliani dieno a scorgere di apprezzare, o di amare. Questo

era il nostro assunto : e questo abbiamo dimostrato. Quale altro

costrutto potevamo noi pretendere di cavare?

IX.

Quello di concluderne, replichera Finterrogante, che adunque

un diverso e novello ordinamento, come, per esempio, la confede-

razione, sarebbe migliore per F Italia.

Adagio, signor caro. Questo corollario, cosi determinate, non

istanellepremesse: e la dimanda vostra, senza che forse ve n'ad-

diate, & un'insidia che ci tendete. Vi sarete accorto che, in tutta la

serie di queste nostre argomentazioni, ci siamo studiati sempre di

ragionare colla testa e non col cuore. Volevamo guardarci bene

dalF esprimer cose, che potessero aver aria di voti illeciti, od im-

prudenti: ed a questo effetto, abbiam procurato di tener il cuore,

sededei voti, al posto suo, cio6 fuori d'ogni controversia. Ora voi

provocate da noi una risposta, la quale potrebbe ad alcuno parere

che implichi un voto di distruzione; uno di quei voti, co'quali (do-

vreste saperlo da un pezzo) non siamo familiari.

Non risponderemo quindi altro che questo. Dato che, per la

naturale caducita delle umane opere, la fragile mole di quest' Italia

si sfasciasse, in guisa che, per altra forza che di meri voti, crol-

lasse distrutta, noi allora faremmo subito un voto di edificazione. E

sarebbe, che la Penisola si ordinasse di maniera, che, salvi essendo

i diritti tutti della giustizia, fossero pur salvi, colla indipendenza

sua, tutti i vantaggi di una unione, che si pu6 avere bellissima,

senza Funita. Avverandosi questa ipotesi, Iddio solo sa quello che
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sarebbe o sara possibile, e quello che no. Ma, in ogni caso, Fltalia

reale dev'essere sicura, che non istara mai pel Papato, che ella non

abbia tutta quella felicita, eziandio politica, civile e materiale,

che ognuno di noi le augura, con ben altra sincerita d'affetto, che

il liberalismo non faccia. Gi6 che il Papa Pio IX operasse gia, per

I'avviamento nella Penisola di una utilissima lega, la quale poi,

impedita dagli ambiziosi, non ebbe atto, lo dice la storia
;

e noi

altresi lo abbiam narrato, in altri tempi, con opportuni commen-

tarii
J

.

Niun dubbio pertanto che il romano Pontificate non nutra pen-

sieri di nobilissima sollecitudine per questa Italia, ov'e il seggio

dalla Provvidenza immutabilmente assegnatogli, sino alia consu-

mazione dei secoli. Quello che importa si e, che gl'Italiani a lui

si tengano irremovibilraente stretti e fedeli, persuasissimi che la

salvezza ancor temporale della patria non verra, se non da quella

divina Tiara, che e il sole benefico, il simbolo immortale delle

speranze d'ltalia.

> V. Civ. Gait. Serie quarta, vol. X, pagg. 529 segg.



LE ELEZIONI DEI DEPUTATI

IN FRANCIA

I.

La disfatta, benche non plena e totale, toccata dal Governo

francese nella elezione del Deputati al Parlamento, e strombazzata

da tutti i liberal! d'Europa come una sconfitta della parte cattolica,

designata da loro col nome di clericali. I risultati delle elezioni

francesi (citiamo per tutti un foglio italiano) sono stati una scon-

fitta principalmente pel partito clericale
1

. Ma questa non e che

una delle solite buffonate del liberalismo, messa innanzi a scopo

d'insultare i cattolici, per odio diabolico contro la Chiesa di Dio.

Ogni persona cordata intende benissimo che una tal diceria non

ha fondamento nella realta de'fatti. II cattolicismo, come tale, non

avea nulla a sperare, ov' anche la maggioranza parlamentare fosse

riuscita secondo la lista governativa. Quella lista era in gran parte

composta di Napoleonic! ed Orleanisti; gli uni e gli altri quanto

benemeriti della Chiesa, si sa dalla storia. II resto, tranne una

piccola frazione, conteneva nomi di cattolici liberal!, vale a dire di

una classe di persone, la quale torna piu infesta alia Ghiesa che

non i suoi dichiarati nemici. Oltre di che il Governo ebbe cura di

sconfessare ripetutamente, fino a stomacarne piu che un poco gli

onesti, ogni tendenza o partecipazione coi clericali nella proposta

dei suoi candidati. II Ministro Fourtou giunse fino a dichiarare

solennemente che sulla sua bandiera erano scritti i principii del-

1*89, e gli arrolati sotto una tale bandiera non sono certamente

de semine mrorum illorum, da cui pu6 sperarsi la salute in Israele.

Lo spauracchio del clericalismo fu inventato dal Bismark, per

impaurire i Francesi col pericolo di prossima guerra; e il fatto ha

chiarito che Fastuzia fu ben pensata, Se il Pontefice e i Vescovi

diressero parole di esortazione sopra questo punto ai cattolici

1 L' Opinione, nel suo numero del 31 ottobre.

Serie X, vol. IV, fasc. 658 26 6 novembre 1877
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francesi, lo fecero con frasi general!, inculcando di eleggere per-

sone oneste e cristiane. La parole del Pontefice, nel discorso che

tenne a'pellegrini francesi il di 8 settembre, furono le seguenti:

Faccia Iddio, egli disse, che i votanti delle nuove elezioni, liberi

e sciolti dai vincoli d'ogni partito, scelgano col consiglio di Dio

persone, le quali, dotate anch'esse di consiglio e di fortezza, possano

resistere ai mali che minacciano la Francia e 1' intera societa
;
che

abbiano in mira, prima di tutto, Dio e la sua Ghiesa, e la volonta

di difenderne i diritti, disposti quindiatener conto deli'onore, di-

gnita e grandezza della Francia. Gonformissime a queste del

Capo della Ghiesa furono le parole dei Vescovi. II cardinale Re-

gnier arcivescovo di Gambray si espresse cosi: Nelle lotte elet-

torali staremo lungi dai partiti e dalle loro pretensioni. Ma cogli

affari politici, come con tutti gli altri della vita, si annodano doveri

morali, che fan parte del nostro insegnamento cattolico, e dobbiamo

raccomandarne 1'adempimento. Quanto alia scelta dei candidati,

corre obbligo alia coscienza di scegliere coloro, che son creduti

dinanzi a Dio i piu degni e capaci. E Monsignor Dupanloup ve-

scovo di Orleans, nella sua eloquente lettera sulle elezioni, scri*

veva : a Tutto e oggi compromesso in Francia, famiglia, patria,

religione, autorita, onore, proprieta, la vita medesima. Devono

dunque tutti concorrere a respingere il pericolo. Non parlare, non

operare di fronte al nemico invasore, e un tradir la patria ; abban-

donar la Ghiesa ai suoi nemici, e un'empieta. Ghe se qualche

Vescovo racccomando espressamente di assodare 1'autorita del ma-

resciallo Presidente
;

cio fu perche, a fronte delle mene rivolu-

zionarie, non altrove che in lui risiede presentemente il principio

di ordine e di stabilita per la Francia.

II solo vantaggio che avrebbero ricavato i cattolici dall'avve-

nimento di una maggioranza conservatrice, sarebbe stato quello,

comune ad ogni cittadino francese, d' esser sicuri della pubblica

tranquillita e del rispetto ai diritti di ciascheduno.

A mirar bene, la maggioranza antigovernativa, uscita dai voti

elettorali, neppure puo dirsi una vittoria del partito gambettista o

radicale. Guardando non la superficie ma il fondo dei fatti, un tal

risultato non e propriamente che una vittoria del Bismark sopra la
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Francia. Apersuadersene, basterebbe ricordare come egli per mezzo

de'suoi satelliti vi si adopero con uno zelo, da disgradarne il Gam-

betta. Ma giova ragionar la bisogna movendo da piu alti principii.

II.

I piu accorti politici, colle loro meditazioni sul contegno del

cancelliere alemanno, ne hanno diradato il velo per guisa, che il

trapassarvi dentro e oggimai agevole a chicchessia. II Bismark

argoment6 da prima che il totale disfacimento dell' esercito fran-

cese, per le patite sconfitte, la perdita dell'Alsazia e della Lo-

rena, colle due loro formidabili fortezze, e 1'enorme imposizione

di guerra di cinque miliardi, avrebbero estenuata siffattamente la

Francia, da renderla per lunghissimo tempo non piu temibile. Se

non che, con suo alto stupore, egli s' avvide d' aver errato ne' cal-

coli. Quella nobile nazione mostr6 d'aver tuttavia bastante rigo-

glio di vita nelle sue vene. Essa comincio bentosto a rammarginar

le sue piaghe, a pigliar nuovo vigore, e trovossi quasi sul puntp

di ricostituirsi, secondo 1'esigenza dell'indole sua, novellamente

a Regno, che le avrebbe in breve ridonata 1'antica forza e 1'antica

grandezza. Fu allora che il Bismark delibero di dover assoluta-

mente schiacciarla una seconda volta, e per guisa, che le fosse

impossibile di mai piu risorgere. Nell'aspettativa di un'occasione,

che lo licenziasse all'iniqua impresa, senza commuovere contro di

s& il rimanente di Europa, avvisossi che convenisse attraversare

il riordinamento politico della Francia a Stato monarchico. Rima-

nendo Repubblica, ella non sarebbe mai giunta a ralForzarsi inter-

namente, per la divisione dei sempre piu crescenti partiti; e per

timor del contagio de'suoi principii, avrebbe allontanati dalla sua

amicizia gli altri Stati d' Europa. Oltreche le perturbazioni inevi-

tabili in tal foggia di reggimento e le intemperanze politiche

de' governanti repubblicani, terrebbero sempre aperto 1'adito a

trovare in tempo opportune un pretesto di nuova guerra.

Queste cose, dopo le rivelazioni del conte d'Arnim, che tanto

dispetto eccitarono nel tenebroso cancelliere, non sono semplici

congetture, ma verita manifesto. Rimettiamo qui sotto gli occhi dei
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lettori alcuni de' document!, da quel diplomatico pubblicati. In

uno dell'anno 1872, il Bismark scriveva cosi al detto conte, allora

ambasciatore in Parigi: La Germania ha bisogno d'una Francia

debole ;
e la Francia non potrebbe esser piu debole, che sotto un

Governo repubblicano. Dall'altra parte, la Francia repubblicana

e una lezione salutare per la Gerraania
;

il suo esempio la tiene

piu strettamente unita all'Impero. In un altro di quel medesimo

anno, gli diceva: I nostri interessi esigono che la Francia non

possa trovare alleanze. Finche essa non avra alleati, noi non avre-

mo nulla a temere da lei; e, finche la Francia sara repubblicana,

trovera difficilmente un alleato tra gli Stati monarchici. E dal

signor Balan faceva scrivere al medesimo, il 23 di novembre 1872,

La Francia, monarchicamente costituita, sarebbe per noi un pe-

ricolo ben piu grande, che quello che potrebbe nascere dal contatto

delle istituzioni repubblicane. Lo spettacolo che queste istituzioni

ci presentano e fatto piuttosto per servire di spauracchio. Queste

manifestazioni dimostrano quanto furono patriotti quei Francesi,

che impedirono il ristabilimento della Monarchia ! Ma di ci6 di-

remo piu sotto.

Ottenuto da questo lato lo scopo, il Bismark rivolse i pensieri

ad alfrettare ii tempo, in cui potesse por mano all' opera, senza

incontrare opposizione da parte di altre Potenze. A tale intento,

architetto prima la lega dei tre Imperatori, per tener cosi FAustria

in rispetto e colle mani legate, e in perpetuo timore di aizzare

contro di se due molossi ad un tempo. Poscia istigo la Russia a

suscitar di bel nuovo la quistione d'Oriente, e con accorti maneggi

la inaspri, fino a renderne impossible ogni composizione. Errerebbe

a partito chi credesse, che principal movente di tal quistione fosse

T ambizione del Moscovita. Per quanto lo Czar agognasse di assi-

dersi finalmente sul trono dell'antica Bizanzio, egli ben poteva

temporeggiar tuttavia, atteso segnatamente il non ancora compiuto

assetto delle sue milizie, e le infelici condizioni delle sue finanze.

Ma la Prussia lo sospinse a romper gl'indugi, e voile efficacemente

che la lotta scoppiasse. Tutti confessano che nelle trattative di

conciliazione, intavolate dalle Potenze, arbitra delle decisioni era

3a Germania; non osando 1' Austria e la Francia, e molto meno
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1'Italia, di contraddirle. Dalla Germania dipendeva la pace o la

guerra; e a lei si deve che risultasse la seconda.

Le previsioni del Bismark erano le seguenti. II trionfo delle

armi russe sarebbe stato facile e pronto, atteso lo sfacelo in cui

trovavasi 1'Impero ottomano. Avveratasi una tale ipotesi, ogni altra

cosa sarebbe andata naturalmente. I/Austria, si pel vincolo della

triplice lega, e molto piu per la necessita di accorrere colle armi

in Oriente a tutelare i suoi interessi, non avrebbe avuta voglia n6

potere di aiutare la Francia assalita. L'Inghilterra, costretta di

mandar le sue flotte nel Bosforo, per impedire ai Russi il conquisto

di Gostantinopoli, sarebbe stata impossibilitata d'intervenire nelle

cose di Occidente. Gosi la Francia, rimasta isolata, e di piu svigorita

da interne dissensioni, sarebbe stata facile preda dell'aquila prus-

siana.

II Bismark si trovava avere, fin dal 1875, scritto ai Gabinetti

delle grandi Potenze: La Francia non riesce a costituire un

Governo, che offra all'Europa guarentige sufficienti. La vera Re-

pubblica pare a noi che debba ben presto trionfare e del buon vo-

lere del maresciallo Mac-Mahon e della resistenza dei partiti con-

servatori. La vera Repubblica, cedendo ai suoi istinti e spinta dalle

passioni rivoluzionarie, sara tratta a provocare la Germania. Frat-

tanto la Francia riordina il suo esercito. Vale a dire assume

un atteggiamento minaccioso verso di noi. Non andra guari, che

noi saremo costretti a difenderci. Ecco in breve la tela degl'inten-

dimenti dell'astuto politico; e non pu6 negarsi che ella era sapien-

temente ordita. Non restava, che mettervi la trama.

III.

Se non che le vittorie turche, tanto fuori d'ogni previsione,

mfusero del tutto i disegni dell'abile cancelliere; lo posero

izi in prossimo pericolo di vederli rovesciati in elFetto contrario.

/umiliazione della Russia e la prova della sua impotenza contro

avversario, tanto a se inferiore, qua! era il Turco, ponevano
I'Austria in condizione di poter, senza suo rischio, scuotere da se

giogo della tripiice lega ;
e la potente Albione restava tuttavia
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libera a far sentire il peso delle sue forze in Occidente. Ove una

maggioranza di deputati governativi avesse assicurato per buona

pezza di tempo 1'ordine interno della Francia; niente di piu natu-

rale che una triplice alleanza fosse sorta tra lei, TAustria e 1'In-

ghilterra, nel comune intento di opporsi alle ingorde Lrame del-

I'ambizione prussiana e moscovita. In tal caso le sorti si sareb-

bero del tutto invertite; e 1'isolamento dalla Francia sarebbe

passato alia Prussia, non meritando d'essere calcolato 1'effimero

appoggio che essa avrebbe potuto pretendere, come da suo vas-

sallo, dal regao d'ltalia. In tal modo le tre Potenze sopraccennate,

i cui interessi, per una felice coincidenza, si trovano riuniti contro

Favidita dei due Imperi settentrionali, avrebbero dettata la legge

ed assicurata stabilmente la pace del mondo. Ma condizione sot-

tintesa di tale ipotesi era I'assodamento d'un Governo conservatore

in Francia; il quale, bench& repubblicano, potesse almenpel mo-

mento dar guarentigia di ordine e tranquillita interna, indispensa-

bili a una potente azione esterna.

Era dunque di suprema importanza per la politica del cancel-

Here alemanno d'impedire un tale avvenimento, tanto disastroso

per la Prussia, quanto salutare per la Francia. Quindi egli riputo

di dover muovere ogni pietra e arrabattarsi per tutti i modi, a fine

di allontanarne il pericolo. Gome mezzo principale si avviso di av-

valersi della paura, che invadeva gran parte de'Francesi, intorno

a una seconda guerra, che rinnovasse i disastri della prima, non

ancora riparati del tutto. Quindi fe'bandire che 1'elezione di una

Camera conserva trice in Francia avrebbe il significato d'una Camera

clericale, e una Camera clericale sarebbe stata una perpetua mi-

naccia pel regno d'ltalia, suo protetto. A rincalzo della minaccia, si

architettd il viaggio del Crispi, con la sua andata a Berlino
;
e contro

gli usi diplomatici si divulgo che cotesta andata avea per iscopo

d'intendersi con la Germania, per una comune azione contro la

Francia, in vista di alcuni eventi. Gli eventi erano le elezioni dei

deputati francesi, che riuscissero favorevoli al Governo del Mac-

Mahon. Gran parte degli elettori, massimamente rurali, si lascio

cogliere al laccio
;
e secondarono i desiderii del Bismark, credendo

cosi di scongiurare un'imminente sventura. Essi si unirono ai
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radical!, e concorsero col loro suffragio a mandare alia Camera

una maggioranza di deputati sinistri, che colla loro opposizione

al Governo del Maresciallo procureranno alia Francia una serie

di guai, di cui non si puo calcolar la portata e forse ne addurranno

la totale rovina.

IV.

Da questo breve cenno dei fatti molte considerazioni possono

cavarsi. E primieramente si affaceia al pensiero 1'inesplicabile ac-

ciecamento di quei cattolici liberal!
;

i quali al tempo della prima

assemblea fecero abortire la restaurazione della legittima Mo-

narchia in Francia. Essi certamente non ignoravano i voti del

Bismark. Intendevano senza dubbio che la nazione francese, per la

sua indole, per le sue tradiziooi, pel bisogno di simpatiche rela-

zioni con le grandi Potenze d' Europa, non pu6 a lungo durare re-

pubblicana. Piuttosto ella cadrk di bel nuovo sotto Timperialismo.

A rilevare il suo prestigio, e ridonarle 1'antica forza, era neces-

sario ricostituire in lei il vero principio di unita e di fermezza

neH'ordine; ed un tal principio, checche si dica, non puo essere

altro per la Francia, che il principio monarchico. Gio conferiva

altresi a porla in condizione da ispirar confideuza agli altri Stati

di Europa, e conseguirne 1'alleanza. Rimanendo Repubblica, e Re-

pubblica tumultuosa, (qual senza dubbio riuscira, e 1'esperienza

lo sta dimostrando), la Francia, stara in continue pericolo di essere

di bel nuovo assalita dalla Prussia che si sforzerebbe questa volta

di renderla inabile a mai piu risorgere. Tutte queste cose non po-

tevano certamente sfuggire al senno politico di quei cattolici. Non-

dimeno a questo supremo interesse della loro patria essi antiposero

i loro amori liberaleschi. Gio sembra inesplicabile in animi onesti

e della patria amanti, quali erano certamente quelli di cui parliamo.

Ghe i radicali, i gambettisti, i rivoluzionarii di puro sangue sa-

crifichino la salute della patria al loro egoismo; questo s'intende:

giacche per costoro il patriottismo non e che un zimbello, di cui

si valgono per uccellare i semplici. Siffatti uomini in sostanza non

amano che se medesimi; ed odiando Dio e la sua Ghiesa, non possono

amar la patria. L'amor della patria non e che parte precipua del-
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1'amor verso il prossimo; e Famor verso il prossimo ha per con-

dizione 1'amor verso Dio. Diligit unusquisque proximum suum,

si diligit Deum
1

. Negli increduli, negli atei, nei materialist*, puo
solo avverarsi la sofistica dell' amor verso il prossimo; la quale

consiste nell'amare il prossimo, come strumento e mezzo del pro-

prio benessere e delle proprie sfrenate cupidigie. Sotto questo solo

rispetto costoro aman la patria. Ama te stesso sopra ogni cosa, e la

patria per amor di te stesso. Ecco la formola del loro patriottismo.

Ove 1' amor di se stessi comandi altro, essi non si curano piu della

patria, e sarebber contenti di vederla preda eziandio del diavolo.

Ma uomini cattolici, che abborriscono si turpe dottrina ed inu-

mana, come poterono posporre la salute della patria alle loro

vedute politiche? Poniamo pure che esse fossero ragionevoli (del

che e molto da dubitare), non esigeva la prudenza, che si differisse

ad altro tempo il discuterne, e pel momento si pensasse solo ad

assicurare la patria dalle avide unghie delFimplacabile avversario?

Salus populi swprema lex: la salute della patria avria dovuto pre-

ponderare ad ogni altro interesse nella bilancia.

Se non che convien riflettere che gli uomini, di cui parliamo,

non solameate erano cattolici, ma eziandio liberali: e il liberalismo

e tal veleno, che infetta e corrompe ogni piu sana e robusta com-

plessione di spiriti. II liberalismo di una gran parte di cattolici

francesi ha impedito che la Prancia si trovasse ora ordinata e

potente, e cinta di tali alleanze, che potesse scompigliare tutti i

calcoli de'suoi nemici.

V.

Un altro acciecamento, non meno deplorabile, e stato quello di

molti conservatori, i quali han negato il suffragio ai candidati del

Governo, sotto speranza di scongiurare cosi il pericolo di guerra

che minacciavasi. II solo venire il consiglio da nemici, avrebbe

dovuto far comprendere che non poteva essere se non pernicioso.

Timeo Danaos et dona ferentes. Oltre che la stessa pubblicita, che

si faceva della minaccia, ben dimostrava che essa era solamente a

fine d'intimorire. Can che abbaia, non morde. Chi veramente strioge
1

S. AGOSTINO, Tractalus 87 in IOANNEM.
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alleanze per fine bellicose, le tien nascoste, finche non giunga il

tempo di prorompere in atti ostili. Cosi fece la Prussia, dodici

anni addietro, quanto al suo trattato federative coll' Italia contro

dell'Austria. Qui per contrario la pretesa alleanza si strombazzava

dai fogli officiosi di Berlino, con ostentazione affettata. Anche i

bimbi avrebbero capito, che non si trattava, se non di un semplice

spauraccbio.

Ma, lasciando ogni altra considerazione, la sola condizione delle

cose present! in Europa dava ad intendere, cbe la partecipazione

effettiva dell' Italia ad un muover d'armi della Prussia contro la

Francia, era per lo men prematura. A non dire del cattivo stato

dell'esercito e dell'erario italiano, il liberalismo appo noi 6 abba-

stanza furbo per capire che una guerra colla Francia, senza 1'ap-

poggio dell'Ingbilterra, importerebbe lo sfasciamento immediate

dell'unita italiana. Basterebbe che pochi legni di guerra francesi si

presentassero dinanzi a Palermo, perchel'insurrezione avvampasse

in tutta T Isola. E poche truppe sbarcate sul continente napolitano,

vi produrrebbero immantinente lo stesso effetto. Chi conosce il

malcontento delle province meridionali, e la loro antipatia verso

le settentrionali, intende benissimo che ci vuol ben poco a rompere

il tenue filo che ve le tiene congiunte. Un solfanello basterebbe ad

eccitarvi un incendio. Perduta poi la Sicilia e Napoli, il regno

d' Italia resterebbe dimezzato, e si vedrebbe nella necessita di ri-

chiamare 1'esercito da'confini, per provvedere alia propria salvezza.

La Prussia poi, la quale sa per esperienza il poco assegnamento

che puo fare sull'effimero aiuto d' Italia, non si sarebbeper fermo

avventurata, col solo appoggio di lei, a una guerra colla Francia,

sotto gli occhi deirAustria e dell'Inghilterra, non occupate in altre

fazioni militari e niente disposte a permettere nuovi ingrandimenti

suoi e nuovi trionfi. Per nulla dire dell' attitudine de'cattolici; i

quali, dopo 1'infame persecuzione esercitata contro di loro col

Kulturcampf, non si sentirebbero certamente disposti, a darle

quelFappoggio, che le diedero nell'altra guerra.

Una nuova guerra della Prussia contro la Francia e solo possibile,

quando ella sara sicura che ne I'Austria, ne 1* Inghilterra possono

attraversarla. Percio ella attende che Tuna e 1'altra sieno impi-
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gliate nella guerra d' Oriente. Ma finche ci6 non si avveri, si puo

esser certi che 1'impazienza del Bismark dovra frenarsi. E questa,

come diceramo,e stata la ragione deltanto suo adoperarsi,acciocche,

col trionfo del partito rivoluzionario, la Francia restasse debole e

in istato di continua convulsione, e in sospetto alle altre Potenze.

Cosi ella si manterra sempre tale, che le sia possibile in ogni

tempo stendervi sopra, con sicurezza, le mani.

VI.

Se i Francesi avessero senno e vero patriottismo, in cambio di

lacerarsi a vicenda e combattersi con interne dissensioni, volge-

rebbero i loro sforzi ad assodare un Governo conservatore, che assi-

curasse I'lnghilterra e FAustria sul conto proprio. Ove proseguano

nell' inconsulta via, tengan per fermo che la rovina della Francia

e inevitabile. II Bismark 1'ha giurata; e non attende che Foccasione

propizia di elFettuarla impunemente. Quesfoccasione non tardera

a presentarsi, col progredire della guerra d' Oriente.

L'Impero alemanno e divenuto oggidi per 1' Europa cio, che fu

in antico 1'Impero turco: una permanente minaccia. Minaccia per

la civilta cristiana; minaccia per la pace universale e per Findi-

pendenza degli altri Stati. Strumento del massonismo, esso ha per

iscopo 1' annientamento del cristianesimo. Ebbro d'ambizione, esso

aspira alia dominazione universale, come gia alcimi Cesari teutonici

del medio Evo. Le prede, che piu prossimamente agogna, sono le

province tedesche dell'Austria, 1'Olanda e il Belgio. Ma prima in-

tende togliersi un pruno daJFocchio, cioe la Francia; la quale, tor-

nata che fosse nel prisco vigore, gli darebbe non poca noia. Tutte

queste mire sarebbero tronche in un colpo, coU'alleanza delle tre

grandi Potenze che dicevamo. Le flotte inglesi e francesi costitui-

rebbero una forza insuperabile in mare; e i due eserciti dell'Austria

e della Francia, riuniti all'uopo, porgerebbero al Bismark un osso

da rodere, troppo duro.

La Prussia avrebbe a gran merce 1'esser lasciata qual e, smet-

tendo ogni ambizioso disegno. Ella non potrebbe fare piu assegna-
mento sulla Russia, la quale, qualunque sia 1'esito della guerra
col Turco, ne uscira si spossata, che avra bisogno di molti anni

per riaversi. Dell' Italia non parliamo ; perche con quanta facilita
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potrebbe venire sfasciata al primo muoversi in aiuto della Prussia

contro la Francia, fu accennato piu sopra. II che sarebbe anche

piu agevole, quando avesse contro di se ancor 1' fnghilterra.

Questa triplice alleanza costituirebbe una vera bilancia politica

in Europa, da pesare con giustizia i valori di tutte le quistioni

pendenti, ed assicurare per lungo tempo la pace del mondo. Essa

sarebbe un' alleanza verace, non simulata, come quella dei tre Im-

peratori, in cui 1' austriaco era tirato pei capelli a stringer la

mano a due, suoi futuri aggressori; dei quali egli sa che 1'uno

aspetta 1'opportunita di rapirgli le province tedesche, e 1'altro

col panslavismo gl'insidia gran parte del suo dominio. Ne molto

sincera poteva essere 1' amista tra gli altri due membri dello

strano ternario
; giacche entrambi intendeano benissimo cbe, in un

tempo piu o meno prossimo, dovran venire a cozzo tra loro. Ma del-

T alleanza sopraccennata non e cosi. L'Austria non puo sognare

conquisti a danno dell'Inghilterra o della Francia, e viceversa; n&

la Francia e 1' Inghilterra ban soggetto di querele scambievoli, ma

piuttosto comune interesse di francheggiarsi dall'ingordigia dei

due Imperi settentrionali.

Ma questo combinamento di cose, si propizio agl' interest della

Francia e alia pace di tutti, riesce ora impossible per la dissennata

imprevidenza di molti cittadini francesi, e pel cieco furore di altri,

meritevoli del nome di parricidi; i quali amano meglio il trionfo

delle loro utopie e lo sfogo dei loro rancori, che la salute e 1'inte-

grita della patria. Quali sieno i sentimenti di costoro apparisce,

non fosse altro, dai loro giornali. Ecco come la Republique fran-

caise, organo del Gambetta
,
si esprime in tale proposito : Non vi

ha conciliazione possibile. La Francia esige la deposizione di tutti

gli agenti del 16 maggio, il maresciallo dall'altra parte non pu6
mancare alia promessa ch' egli ha fatta nel suo manifesto, fi neces-

sario che egli .soggiaccia al destino di quelli che lo hanno servito.

Iddio liberi quest' inclita nazione dagli orrori d'una guerra civile.

Ma le cose sono a talpunto, che tutto e da temere. II Fourtou, pro-

clamando di volere i principii dell'89, soggiungeva che solo abbor-

riva il 93. II 93 non e che la sequela necessaria dell'89; e Dio

faccia che il dabben ministro non abbia a convincersene per nuovo

sperimento !
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XLVI.

ISorgano del tatto

II senso del tatto e, come vedemmo, il fondamento degli altri

sensi e la manifestazione piu seraplice e primitiva della vitalita

aniraale. Per esso I'infimo del radiati si diversifica con essenziale

vantaggio soprale alghe lussureggiantigli intorno, e nelF apparente

sua immobilita confuta il nome di zoofito, onde i naturalist! accen-

nano ad accomunarlo ingiustamente con quelle; mentre per lo

contrario ne alia Mimosa pudica ne alia Dionaea muscipuldj ne a

verun'altra delle piante dette sensitive o delle voraci, la varieta

misteriosa dei loro moti non valse mai di titolo sufficiente per uscire

dai limiti del Lasso regno vegetale, solo perche sono prive di tatto.

Inoltre, se si confront! eziandio ciascun aniraale con soltanto se me-

desimo, due specie di vita si distinguono in esso: quella di vege-

tazione, per cui gli spettano attributi e funzioni da nulla piu che

vegetale, come e il nutrirsi, il crescere, il riprodursi: 1'altra e

vita di sensitivity nella qual consiste il piu alto grado di vitalita,

di che sia capace un organismo; e prima ed essenzial forma ne e,

come si disse, il senso del tatto. Percio dove questi comincia ad

esercitare le sue funzioni, quivi comincia altresi F organismo ve-

ramente animale: e se ragioniam delFuomo, quivi e la sede primaria

di quella vita sensitiva, da cui 1'intelletto per condizione dello stato

suo presente attinge 1'oggetto delle sue conoscenze.

Da queste semplici osservazioni si raccoglie quanto conduca alia

piu esatta cognizione del composto umano, Finvestigare qual sia

per esso Forgano del tatto: poiche cio val quanto ricercare quale

delle sue parti organiche, la merce della virtu sensitiva che le

informa, comincino sollevarsi sopra la condizione di semplice

vita vegetale; costituendo nel loro complesso uno speciale orga-

1 Vedi quaderno 655, pagg. 18-30 del presenle volume.
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nismo, che per le funzioni immaterial! di cui e capace, sebbene

eorporeo in una sua parte, tuttavolta gia s'innalza all'ordine co-

nosoitivo. Non e quindi maraviglia che non pure un Aristotele ed

un Galeno, ma un Alberto Magno, un san Tommaso, e poi un Suarez,

e in genere gli altri scolastici, non isdegnassero entrare percio in

question! fisiologiche ed anatomiche secondo le notizie che s'aveano

ai tempi loro, accresciutesi poi quanto alle particolarita piu minute

coll'aumentare del mezzi di osservazione, e massime degF istru-

menti ottici di cui disponiamo ai nostri giorni. Le quali ultime

raccogliendo, non si puo mirare senza compiacenza come 1'esame

della natura piu assiduo ed artificioso riesca infine a confermare

variamente le conclusion! de'filosofi scolastici, ma di niuno piu pie-

namente e senza restrizione, che quelle dell'Angelo della Scuola.

Nello scrutare gli organi general! della sensibilita, la fisiologia

moderna ha volte le maggiori sue cure a ricercar le origini, il corso

e le estremita dei tronchi e delle diramazioni nervose: e attesa la

parte precipua che hanno senza duhbio i nervi nelle operazioni del

senso, da questi si vuol prendere le mosse quando ragionasi del-

1'organo di quella potenza. Gentri di tutto il sistema sono da prima

il cemllo, e scendendo da lui, il midollo della spina dorsale, e se

cosi piace, le due corde nervee che con gran numero di nodi scor-

rono dal cranio al coccige costeggiando 1'uno per parte, la spina.

Quinci nascono tre sistemi di nervi sensitivi: i cerebrali, gli spi-

nali, e il simpatico: i primi si diffondono segnatamente alia cute

della regione anteriore e mediana del capo e al collo e agli organi

quivi situati; donde il cosi detto vago discorre eziandio giu nel

tronco fino al fegato ed al cuore. Piu numerosi di gran lunga e piu

diffusi sono i nervi spinali e si spandono nelle superficie fornite di

senso tattile, ne'muscoli e nella maggior parte degli altri organi

interni. Appena e d'uopo qui di avvertire che lo spandersi di co-

desti nervi non 6 un semplice dividers! e suddividersi come di

corde in funicelle e quindi in fili ognora piu tenui: che" a conver-

tire le semplici diramazioni in una matassa complicatissima, oltre

al passare frequentissimo di una fibra dall'un nervo nell'altro, e

fra due nervi scambiarsene a vicenda, e spesso i due tronchi in-

trecciarsi e gittar rami compost! di fibre miste; ai quali diversi
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accident! i notomisti danno loro proprii nomi di anastomosi, di

decussazione e di plesso: oltre a ci6, a compiere vie meglio e ser-

rare le fila di questa rete, sottentra per ultimo il simpatico, no-

tevole, come osservano i fisiologi, per 1'estrema sottigliezza delle

sue fibre, e per la formazione di numerosi plessi e ganglii, e infine

per le sue molteplici connessioni coi nervi degli altri sistemi. Gosi

di tre sistemi allacciati e intrecciati fra loro, in mille punti, si

compone un solo quasi tessuto, che pervade o abbraccia colle sue

fila ora libere ora collegate, gli organ! intern!; e colle ultime

estremita loro, mette capo alia superficie del corpo ;
recando da per

tutto la sensibilita. E die egli veramente ve la rechi, ne e prova
il morire ella incontanente in un membro, col solo troncare lontano

da lui la radice de' nervi sensitivi che lo pervadono: come e prova

diretta delFessere que'nervi stessi organo del tatto, il loro risen -

tirsi stuzzicati che siano per impressione estranea o per insulto

morboso.

Vero e che nelF esercizio delle funzioni tattili notasi una diffe-

renza fra le varie parti dell' organismo nerveo. CM i tronchi e le

estremita terminate negli organi interni, per le ragioni gia accen-

nate si palesano meno acconci alle operazioni apprensive che alle

passioni di dolore e di piacere, mentreche alle percezioni si pre-

stano soprattutto le estremita periferiche dei nervi. E di qui e venuto

che i fisiologi, preso una volta 1'abbaglio di separare la sensibilita

generale, come la dicono, dal senso del tatto; quando si propon-

gono di enumerare gli organi di quest' ultimo, non accolgano nel

novero se non quelli della periferia. Di questi pertanto sogliono

divisarne tre specie, secondo tre diverse forme, sotto cui si pre-

sentano si le estremita delle fibre nervose nel terminarsi alia su-

perficie esterna e si 1' involucre che quivi le circonda. V'hanno in

primo luogo i corpuscoli claviformi osservati dal Rrause in molte

parti della pelle. In essi la pellicella che riveste la fibra nervea

si rigonfia in un globetto, entro cui sporge libera F estremita della

fibra terminata in un piccolo bulbo. Vi sono in secondo luogo quei

che chiamano corpuscoli del tatto, scoperti dal Meissner e dal

Wagner, e studiati piu accuratamente dal Rolliker: sono alquanto

maggiori dei primi e diconsi occorrere nelle parti piu sensibili della
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pelle: in essi la fibra nervea va a perdersi nella massa di un cor-

picciuolo solido di struttura lamellare. Si allegano per ultimo i

corpuscoli del Pacini, visibili anche ad occhio nudo nella palma

della mano e nella pianta de'piedi ed altrove. Giascuno di questi

corpicciuoli e formato di un mallo, con una cavita interna ripiena

d'umore trasparente, entro il quale nuota 1'estremita del nervo

sensitivo.

Tal F enumerazione degli organi del tatto, ammessa per buona,

ma non abbastanza consideratamente, da non pocbi fisiologi anche

di vaglia. Infatti ognun vede di primo colpo, come ella, comeche*

ristretta ai soli organi superficial], debba essere incompiuta e man-

chevole,poiche tutta quasi la superficie del corpo essendo nell'uomo

fornita di senso, anche la dove quegli organi mancano, forza e che

ve n' abbia di altre fogge non comprese in quel novero. Se n'avvede

il Vierordt e correggendo F equivoco insinuate dagli altri mette in

sull'avviso che le funzioni speciali dei corpuscoli del tatto, tranne

1' essere organi comunque di quel senso, non sono per nulla chia-

rite. DalFaltro canto le piu accurate osservazioni ci mostrano che

la pelle, negli strati piu vicini all'epidermide, 6 fra tutti i tessuti

uno de'piu ricchi in fibre nervose, che si suddividono e si rianno-

dano in maglie tanto piu strette e in apici tanto piu numerosi,

quanto piu si avvicinano alia superficie: ne 1'avere osservati alcuni

organi tattili dotati di struttura singolare e ragion sufficiente per

trascurare gli altri senza paragone piu numerosi contenuti in co-

desta rete succutanea.

Tengasi conto adunque ancor di questi; e aggiuntili ai primi,

avremo tratto dai mezzi recenti tutto il pro' che dovevamo promet-

tercene e che essi ci oiFrono di fatto
;
svelandoci dinanzi agli occhi

il disegno e la struttura di quel finissimo organismo nervoso, in

cui i migliori fra gli antichi, pur confusamente conoscendolo, rav-

visavano la propria e primitiva sede della sensibilita. E di vero fin

dall' antichita pochi seguirono Fopinione di Galeno, che trattando

degli organi esterni, ne credeva idonea alle percezioni tattili solo

la cute: o quella espressa da Aristotele nei suoi scritti anteriori,

secondo la quale Forgano proprio del tatto era da ricercare nel

cuore, restando alle parti superficiali F ufficio di trasmettere a lui
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le irapressioni esterne : onde a quel modo che la vista e 1' udito

apprendono i loro oggetti per un mezzo estraneo, cosi il tatto, in

questa sentenza, percepisce a traverso ad un mezzo intrinseco al

senziente'. Meglio s'apposero i suoi commentatori collocando la

sede del senso nel sistema nervoso diffuse per tutto il corpo sotto

alia cute: e a questa opinione sostenuta da Alberto Magno s'at-

tenne san Tommaso svolgendola, come poco stante si vedra, e con-

ducendola a perfezione. Le investigazioni poi de'fisiologi moderni

lungi dall' infermarla, tendono anzi tutte ad illustrarla, mettendo

in chiaro le origini, il corso e i termini di quel sistema, e ritraendo

cosi se non adeguatamente, a tratti pero flnissimi, come solo visi

bili coll'aiuto de'piu delicati istrumenti, Torganismo sensitivo del-

1'uomo. V'e di piu: la conoscenza piu esatta delle diramazioni

nervose ci somministra un primo spediente per giustificare e con-

ciliare con la suddetta la dottrina di altri, fra i quali il Suarez,

che stabilivano non i nervi ma la carne, sotto il qual nome com-

prendevano la pelle, essere il vero organo del tatto
2

: e ne recavano

in prova 1'esperienza irrecusabile della sensibilita vigente in parti,

a cui non istendevasi nessun nervo. Ne v'era che replicaro all'ar-

gomento in quell' eta, in cui la denominazione di nervo non com-

prendeva se non se le diramazioni nervose piu visibili, che erano

le sole conosciute: onde le fibre piu tenui sparse nella carne, ca-

devano con lei sotto un solo concetto e un solo nome. II qual modo

di concepire e si naturale, che anche oggidi la carne vien riguar-

data come parte sensitiva da chi conosce le funzioni de' nervi nulla

meno che dal volgo.

Vero e che quegli antiohi filosofi contrapponendo i nervi alle

altre parti organiche, intendeano di discutere una questione gene-

rica, la qual non si risolve col dimostrare come in tutti gli organi

s'insinuino le fibre nervose: sempre potendosi chiedere se queste

sole sieno sensitive od anche le parti circostanti di natura diversa.

La fisiologia moderna non sembra essersi occupata gran fatto di

1 Primum sensorium tactus non est caro vel aliqua pars eiusmodi, sed

aliquid intus lalens. ARISTOT. De partib. an. 1. II, c. 10.
2

Organum tactus est ipsa caro, sub qua cutem complectimur. SUAR. An.

1. Ill, c. 27.
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chiarire questo punto rispetto agli organ! esterni: pare anzi che

ella assuma quasi corollario de'suoi studii sulle estremita perife-

riche ner.vose, che queste siano la sola parte informata dalla po-

tenza tattile apprensiva. Ma in verita niuno dei fatti finora scoperti

mena a tal conclusions. Si dira che reciso un nervo sensitive, si

spegne ogni senso nella parte della superficie, in cui si diramavano

le sue fibre: ma do deve avvenire niente meno se si supponga che

la potenza, di cui e organo e canale proprio il nervo, ridondi al-

quanto fuor di lui in alcune delle parti che lo circondano, benche

sieno di struttura diversa. Rotta la comunicazione raateriale col

centro, e quindi la virtuale colla facolta, cessera in quelle il senso

al tempo medesimo e per la medesima ragione per cui cessa nel-

r estremita della fihra. S'aggiunga che se ne'soli nervi e rilegata

la sensibilita, essi dovranno coHcedersi estesi a tutti i punti della

periferia dotati di senso: mentre nella supposizione contraria, basta

che non ne sieno troppo distanti. Or qui puo ripetersi 1'obbiezione

degli scolastici pur ora mentovatL In qualunque punto della pe-

riferia (o delle piu fra le parti interne) avvenga un'impressione,

noi troviam quel punto dotato di sensibilita. Non v' e ago si sottile

che possa premere sulla pelle e ferire i muscoli sottoposti, senza

eccitare una sensazione e cagionare sempre nuovo dolore dal primo

ferirci che egli fa, e per tutto il suo tragitto. Dovunque si posino

i pie o s' infiggano le sanne di un parasito appena visibile, sempre

s'incontrano con una parte dotata di senso. Dovremmo adunque

conchiudere che dappertutto ugualmente sieno non diciamo diffuse

ma stivate le estremita anzi i fili delle fibre nervose, a tal che

oggimai costituiscano la massa compatta di tutti i tessuti sensitivi,

non rimanendovi piu luogo per organi di altra struttura. Ora 1'os-

servazione ci manifesto bensi una divisibilita somma in quelle fibre,

e quindi una capacita pan di sminuire 1'intervallo fra Tuna e

1' altra, ma da questo alia continuita richiesta dalle apparenze vi

rimane ancora gran distanza. Dei corpuscoli del Rrause, che sono

la forma piu frequente e piu semplice in che si terminano le fibre

alia periferia, s'e calcolato avervene circa uno per l
mra

;
e dai plessi

e dalle anostomosi dermiche sempre dices! risultare una rete, non

Serif. X, vol. IV, fasc. 658 27 8 novembre 1877
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mai una superficie o un corpo continuato
!

. Venendo meno adunque

Fosservazione diretta, non possiamo altro che volgerci alle con-

getture; giacche mera congettura sara se si supponga tutto un si-

sterna di altre diramazioni fibrose si fine, che sfuggano all'acutezza

degl'istrumenti presenti, e sopperiscano al vuoto che tuttor rimane

enell' organo tattile e nella teoria. Ma piu conforme a ragione sara

senza dubbio il concedere alia potenza sensitiva la facolta di tras-

correre fuori delF organo suo primario alle parti adiacenti e atte-

nentisi ad esso, ne del tutto inette per la loro struttura a riceverla:

in certo modo, per trarre un imperfetto paragone da cosa materiale,

come il fluido elettrico ridonda fuori del corpo elettrizzato ed

estende la sua sfera d'azione fino a un certo tratto intorno, nelFaria

circostante. Alia perfine non vediamo qual difficoltk possa rattenere

i fisiologi dair ammettere che sieno organo del tatto le parti non

nervose della periferia, mentre e oggimai comune fra loro la dot-

trina e il nome delle sensazioni muscolari interne: e ne danno

tutti un novero e d' alcune dimostrano con argoraenti di somma

probabilita che esse non harmo per organo immediate il sistema

nervoso. La distinzione specifica fra le sensazioni interne e le

esterne essendo gia a sufficienza rifiutata, non v'e ragione di negare

la conseguenza che se delle prime possono essere organo le fibre

muscolari o d' altra struttura analoga, potranno le medesime essere

organo altresi delle seconde. Sicche per questo verso ancora la

scienzapiu recente conferma le conclusioni dell'antica, e concorda

poi a verbo con quelle dell'Angelico.

Aristotele disdicendo nelle opere posteriori la sua prima dottrina,

riconosce gik che organo del tatto e la came o alcuna cosa di quelle

che le appartengono
2

: delle funzioni de' nervi sensitivi non aveva

egli per anche un concetto distinto. Migliorarono la sua dottrina i

commentated arabi insegnando che il senso avviva non la sola

1 Les premieres a mailles tres-laryes sont composees de rameaux tenus,

mais renfermant encore plusieures fibres nerveuses primitives; les dernieres

a mailles beaucoup plus etroites sont formees de fibres simples ou de fibres

groupees par deux. KOLLIKER, Elements d' Histologie humaine. Sect. I6? 38.

2 To fj.iv Ttif ci<pyif no,} ysvcrcas (&V0HTWoJ') ev(

> /

Tt TK>V cfowy
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carne ne i soli nervi, bensi la came corsa dai nervi l
. Ma la per-

fezion6 o per meglio dire la trasformo in tutt' altra, piena per ogni

parte ed esattissima, S. Tommaso, statuendo die organo dell'ap-

prensione tattile e la carne e qualunque altra parte di tempera-

mento mezzano: ma^compiersi il discernimento nei nervi tattili e

nel cervello, il quale sebbene sia per se insensibile, nondimeno

principio di virtu sensitiva allo stesso nervro
2

. fi di per se chiaro

che collocando nel cervello la sede dell' ultimo discernimento tat-

tile, il Santo Dottore, accenna all'atto del senso interno, che si

continua con quello del senso esterno: poiche, secondo la sua dot-

trina, altresi il primo risiede appunto nel cervello, organo per se

incapace di sensazioni, o quasi : dovech la funzione tattile devesi

intendere compiutra nel nervo, cioe nelle diramazioni nervose de-

scritte dai fisiologi, alle quali scende dal cervello la facolta di sen-

tire. Se non che nella stessa funzione tattile, ossia nella sensazione,

1'Angelico Dottore distingue due cose: F apprensione, e cio che egli

chiama ultimum indicium. Evidentemente non si parla qui di un

giudicio secondo il significato piu usuale del vocabolo latino*, poiche

a niuno cadde mai in pensiero di assegnare un nervo per sede alia

facolta di giudicare. Queltermine fu introdotto nell'uso scolastico

dai traduttori che con esso intendevano di rendere fedelmente in la-

tino la greca parola xpfoig, dotata peraltro di significato assai piu

generico e piu vario; appunto come avveniva del greco ?&>/* a

cui faceano equivalere il latino dignitas. Escluso adunque 1'atto del

comporre e del dividere mentalmente, in cui consiste per sua natura

ogni giudizio, rimane che nella semplice sensazione si possano di-

stinguere, come fa qui sottilmente 1'Angelico, un discernimento

imperfetto ed appena incoato, che egli chiama apprensione del-

Toggetto ed il discernimento compiuto ed ultimo in cui la perce-

zionesi compie. Del primo cioe d'un principio di sensazione, sono

capaci i tessuti circostanti al nervo: al secondo non si giunge se

1 Avicenna (Ibn Sina) ed Algazel (Al-Gazzali) presso il Suarez, 1. cit.

2
Organum, in quo fit apprehensio, est caro et quaelioet pars secundum

aequalilatem mixta. lllud tamen, in quo ultimo fit indicium, esl nervus in-

terior et cerebrum, quod licet sit de se insensibile, est tamen principium sen-

tiendi ipsi nervo. S. THOM. opusc. 43. c. 3.
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non quando 1'impressione e trasmessa fino alia fibra nervosa. Onde

conchiude il Santo raccogliendo il vero delle diverse dottrine, che

la carne nel tat to e insieme organo e mezzo, ma sotto diversi

aspetti e per diverse ragioni
1

.

Lp studio costante dell'-organismo avra, crediam noi, per effetto

di confermare e di rendere ognora piu evidente la giustezza di

tali teorie. Gia nei corpuscoli del tatto, specialmente in quelli del

Pacini, i fisiologi riconoscono una maniera d'organi, nella cui com-

posizione entrano, come parti integral], element! che non sono la

fibra sensitiva e pure con lei si confondono. Si fa inoltre osservare

che dov'e distrutta la cute, le percezioni di temperatura non sono

piu possibili. Dal qual fatto deduce il Vierordt doversi ammettere

che esistano speciali apparecchi destinati a dirigere sulle espan-

sioni periferiche dei nervi le azioni della temperatura ;
e accenna

a parti di consistenza non nervosa, alle papille cutanee, ai cor-

puscoli claviformi, i cui speciali officii sono ancora, ignoti. Egli e

un dire che tali particelle, comprese sotto il nome di carne, sono

il mezzo congiunto, medium coniunctum degli organi tattili pri-

marii, anzi che in parte ne siano forse organi essi medesimi. So-

prassediamo dal citare altri simili osservazioni, essendo noto che i

migliori fisiologi si protestano di non aver dato finora che un primo

passo nella conoscenza istologica degli organi del senso; e che essi

medesimi perci6 non osano determinarne in particolare gli ufficii

altro che congetturando. Intanto per6 alia questione da principle

proposta, quali sieno gli organi del tatto, o ci6 che tornava allo

stesso, quali le parti dell'organismo a cui si stende la facolta sen-

sitiva, informandole e principiando in loro il piu alto grado di vita

organica, possiamo rispondere a fidanza essere in primo luogo quel

compitissimo sistema di nervi che dai fisiologi diconsi sensitivi
;

dipoi secondo ogni prohabilita, per non dire certezza, i muscoli e

una buona porzione degli altri tessuti molli, ai quali nondimeno la

sensibilita proviene, per ridondanza, dai nervi, sebhene con misura

e secondo leggi che siamo troppo lontani dal conoscere.

1
Est autem caro in laclu et organum et medium, sed rations diverso-

ram S. TIIOM. ib.
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XLVII.

L'uso delle sensazioni tattili

in ordine alia vita animale e alia conoscenza intellettiva.

Se rispetto al senso del tatto s' istituisce un paragone fra 1' uorao

e i bruti ancor piu perfetti, per tacere degli inferior!, quanto e

difficile lo scoprirvi alcuna sostanziale differenza fra gli organi

interni di quel senso, altrettanto facile a notare & il vantaggio che

noi godiamo sopra i bruti per riguardo agli organi esterni; posse
-

dendo a difFerenza di quelli uno strumento maravigliosamente

adattato a ricevere percezioni tattili assai perfette, vogliam dire la

mano. Ragionando di questo organo si sogliono troppo facilmente

scambiare due ufficii che gli spettano, affini bensi ma distinti e di

loro natura ancor separabili: come sono 1'essere istrumento pren-

sile, a servigi della volonta o delFistinto; e 1'essere organo del

senso, destinato ad apprendere gli oggetti contigui, comunque o

essi vengano ad investirlo od egli sia applicato a prenderne saggio

palpandoli. Con ciascuno dei quali ufficii si connette piu stretta-

mente alcuna particolarita della sua struttura: col primo Fartico-

lazione delle dita, la loro diversa lungbezza, la disposizione del

carpo da cui si diramano, la mobilita delle ossa, la tenacita dei

tendini ed altre assai, cbe ai fisiologi di senno fan parere la mano,

come al Cruveilhier un capolavoro insuperabile di meccanica: al

secondo di quegli ufficii si riferisce la squisita sensibilita apprensiva,

massime nei polpastrelli delle dita, che si considerano con ragione

come i piu eccellenti fra gli organi tattili, perche quantunque non

sieno i piu pronti alle passioni del dolore e del piacere, avanzano

pero tutti gli altri nelF attitudine alia percezione; e F ordine co-

noscitivo, come ben filosofa FAngelico, nella considerazione delle

potenze entra innanzi all'affettivo
1

.

Ben e vero che le attitudini concedute alia mano in ordine alFuno

dei due ministeri suddetti, le accrescono perfezione rispetto al-

Faltro ancora : sicche dall'essere un si perfetto istrumento prensile

ella trae giovamento il piu delle volte nelF opera del tastare Fog-
1

S. THOM. 4 dist. Q. 2
}

a. 2.
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getto suo e ricercarne le qualita, la figura ed altri particolari a se

proporzionati : e per converso la perfezione della sensibilita le

accresce incomparabilmente il pregio che ha come istrumento non

solo cedevole a qualunque moto le venga imperato dalla potenza

superiore, ma istrumento, per giunta, sensibile e percio non meno

utile consigliero che ministro. Insomma gli e un organo quale s'ad-

diceva nel complesso delle sue perfezioni al solo ragionevole fra

gli animali: relazione gia avvertita da Aristotele quando scriveva

le mani essere state all'uomo concedute perche egli e degli ani-

mali il piu provido
1

;
ed illustrata dai naturalisti, quando notano

che fra i bruti quelli si mostrano piu intelligent!, che posseggono

organi prensili piu perfetti e dotati insieme di sensibilita alquanto

piu fine, come sono le mani della scimmia e la estremita della

proboscide nell'elefante. Ma checchessia di tali raffronti, indubi-

tato si e che i bruti anche piu careggiati dalla natara non hanno

istrumento che meriti di venir paragonato, neppure da lungi,

colla mano dell'uomo; segnatamente se questa, prescindendo dal-

Faltro uso di cui non e d'uopo qui trattenerci, si consider* in

quanto e organo di percezione. Non abbisognano quelli per gli usi

della vita animale di apprendere altro che grossamente i corpi

venuti con loro a contatto; connettendosi i moti del loro istinto,

in ordine alia fuga degli oggetti nocivi o al proseguimento dei

convenevoli, principalmente colle apprensioni or della vista or

dell'udito ed ora dell'odorato; i quali sensi, troppo piu utilmente

allo scopo, trascorrono a raggiungere gli oggetti distanti. Primeggia

adunque in loro 1'esercizio del tatto neH'interno: e ne sono piu

frequenti, anzi continui, e piu varii gli atti, che altri forse non ima-

gina ;
come pu6 anche 1'uomo verificare riflettendo in se medesimo,

poiche per rispetto a tali funzioni non v'e differenza fra gli esseri

tutti animati. Per agevolarne con un esempio la via, considerano

i fisiologi come 1'equilibrio del nostro corpo nello stare in pie o

seduti o nel caminare, richiede una determinata tensione in tutto

un sistema di muscoli, la qual dev' essere imperata da una facolta

superiore almeno istintivamente, e Timperio ne vuol essere rinno-

cTg fla, TO ypQVlfJLCaT&TQV iffttl

. A.
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vato ogni qual volta per istanchezza o per isdegno di una di quelle

parti si altera 1'equilibrio primitivo, cosa continua ad avvenire. Ma

1'avviso non pu6 aversene altrimenti che per una sensazione, sia

pur tenuissima e vaga, quali sogliono essere le interne. La neces-

sita di tali sensazioni puoi vederla in colui che per istanchezza

dormicchia seduto, e peggio sarebbe se in piedi: ch& cominciando

ad assopirglisi nelle membra la facolta del senso, lascia a poco a

poco cadere il capo e comincia ad abbandonarsi
;
finche dato un

tracollo stramazzerebbe senza rimedio al suolo: senonch& a quella

novita d'impressione le sensazioni si moltiplicano per tutta la per-

sona e si avvivano
;
ed egli riscossone si raccoglie, se e in tempo,

e richiama i muscoli alia dovuta postura. Perfino 1'esercizio della

respirazione o sempre o almen quando vi partecipa la volontfc, e

sollecitato da sensazioni, che riseggono o nelle cellule nervose del

vago o, come 6 piu probabile, negli altri tessuti in cui quel nervo

si propaga. Da sentimenti muscolari dipende altresi Fesatto grado

di convergenza che diamo agli occhi nell'atto dell'affisarli in chec-

chessia, laddove il loro governo si perturba quando il muscolo per

paralisi ne sia reso insensibile. E per non essere soverchi, ci

basti di solo rammentare 1'importanza che nella vita animale hanno

le innumerevoli altre sensazioni interne, ed in ispecie gli stimoli,

ne quali non suol mai dominare cosi sola la potenza aifettiva, che

1'apprensiva ne rimanga del tutto oppressa.

Ma disco rrendo delFuomo, giusto e che si consideri principal-

mente il tatto nelle relazioni sue colla facolta intellettuale. E in-

nanzi tratto potendo questa facoltk esercitarsi o intorno agli oggetti

estranei o intorno a quelli che ci sono intrinsechi, facilmente si

concedera che quanto alia coscienza del nostro corpo, nessun altro

senso di tanto aiuto all'intelletto, quanto il tatto: e ci6 per due

capi. Primieramente per lo stendersi che egli fa non ad organi an-

istissimi, ma poco meno che a tutto rorganismo: quindi eziandio

il suo modo proprio di operazione. Fu dimostrato, se ben ci ram-

tenta, in altro luogo, che i sensi tutti nel formare la loro imagine,

iproducono immediatamente la impressione ricevuta dall'organo

e in essa e per essa 1'azione che la produce e 1'oggetto. Quindi &

che Timaginativa riflettendo su qualunque siasi sensazione ancor
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della vista o dell'udito, viene a conoscervi in qualche modo

non pure Foggetto, ma eziandio F organo. L'esperienza per altro

ci dimostra che le imagini visuali e le uditive quanto maggiore

hanno Fefficacia rappresentativa dell'oggetto, che apprendono a

distanza e riferiscono lungi da se, tanto meno riescono 'adatte a

potervisi prendere conoscenza dell'organo. Per molta attenzione

che vi si presti riflettendo sopra una sensazione visuale, appena e

se oscuramente vi discerniamo una passione del nostro occhio, co-

tanto la sua virtu si espande e tende nell'oggetto veduto. Perche*

ci venga fatto di avvertire in qualche miglior modo 1' organo, e

d'uopo che la impressione per troppa intensita lo tormenti; ma

in tal caso Faffezione delle fibre alterate ricadra ben presto sotto

il senso non piu della vista bensi del tatto. Per contrario le sen-

sazioni tattili quanto sembrano inferiori alle visuali nell'energia

oggettiva, tanto piu distintamente rappresentano airimaginazione

tutto insieme F impressione attiva e Faffezione passiva, Foggetto

e F organo. Se noi tocchiamo col dito la tavola non ci torna punto

piu difficile Fapprendere riflettendo in quella semplice sensazione

il dito che la tavola, ne in essa troviamo Funa cosa punto men

chiaramente rappresentata che Faltra : e vie meno poi apparisce

un tale svantaggio nelle sensazioni interne, e nelle moleste o di-

lettevoli, dovunque le proviamo. Troppo bene ci sentiamo il capo,

quando egli ci- duole e null' altro che i nostri muscoli sentiamo,

quando li sottoponiamo ad uno sforzo. Per la qual cosa Fimagina-

zione dalle rappresentazioni del tatto precipuamente ritrae F ima-

gine delle parti organiche, sulla quale riflettendo, Fanima intel-

lettiva consapevole gia di s&, le apprende come cose unite a s&

nello stesso individuo. Gosi si genera in noi la coscienza del nostro

corpo e delle sue affezioni, movendo dalle sensazioci tattili quali

che sieno: ma in certo modo piu compiuta ce la formiamo su quelle

che sogliono essere anche piu perfette in ragion di percezione,

vogliam dire le esterne. Perocche in esse Fimaginativa, e quindi

Fintelletto, scorge nettamente rappresentato Forgano in opposi-

zione alF oggetto, quello come a se congiunto, questo al contrario

come estraneo, onde piu chiaro risulta il concetto dell' individuality

distinta, che e compimento, benche non essenziale, della coscienza.
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Quanto alle altre cognizioni di cui il tatto e ministro all' Intel-

letto, esse debbono riferirsi alle cose che dicemmo essere oggetto

di quel senso
;
e in prima a quella qualita innominata che e fon-

damento delle altre ed ha per element! 1'estensione materiale e

una forza raovente. Per fermo il concetto di estensione reale pu6
astrarsi dagli oggetti corporei anche dietro le apprensioni della

vista. Ma in queste assai meno vivamente e espresso quel carattere

che raeglio rappresenta la grossolana natura della materia, cioe la

sua impenetrabilita. La materialita di questa condizione dei corpi

par che si apprenda allora con piu chiarezza quando ne facciamo

1'esperienza nel contatto del corpo nostro coi circostanti o degli

stessi organi interni coi loro vicini. Ma quanto al concetto di forza

materiale, solo il tatto ce lo somministra immediatamente negli

sforzi che esercitiamo premendo o urtando
;

e 1'intelletto ne

scorga tosto la differenza intrinseca dalle attivita immateriali, come

sono gl'impulsi della facolta appetitiva; e dalle spirituali, com'e

1'impero della volonta. Finalmente per dire solo in genere delle

altre percezioni tattili, di quanto pro non ci sono esse sia per

contradistinguere le varie specie di sostanze corporee, sia per

rivestire di forme analogiche i concetti di cose soprassensibili ? E,

attesa la connessione che e fra le nostre potenze, di quanta effi-

cacia a muovere 1' affetto e indurre la volonta agli ufficii sociali, il

concetto di dolore o di soddisfazione, fondato sulla propria espe-

rienza? Per la qual connessione altresi e per la propria qualita

delle sue percezioni avviene che nelFordine dei giudizii singolari

e concreti egli appaghi in un certo modo piu assoluto la ragione

e produca una cotal certezza piu salda degli altri sensi, detto perci6

dall'Angelico il piu sicuro fra tutti, tactus certissimus sensuum
l

.

1 De An. 1. II, lect. 90.
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NELLE ELEZIONI FRANCESI

I.

La lotta delle elezioni politiche in Francia e gia finita. L'esito 6

conosciuto. Due gross! partiti erano alle mani: 1'uno del Governo e

1'altro del 363 deputati di sinistra del Parlamento disciolto il sedici

di maggio. La pugna fu aspra, accanita, senza posa e senza requie,

per tutto lo spazio che corse dallo scioglimento della Camera in-

fino al quattordici di ottobre, in cui fu decisa col suffragio uni-

versale. V'ebbero dalFuna parte e dall'altra accuse e discolpe,

ofFese e difese, affermazioni e mentite, rainacce ed ire, grida, adu-

nanze, discorsi. Tutti gFingegni e tutti gli accorgimenti, che si

usano in cosiifatta mariiera di lotta, vennero messi in opera con

tanta accensione di animi, che tocco il furore. Tutta la nazione fu

in bollimento.

In si grande battagliare di scritture, di voci e d' ingegni tre

principii erano posti in giuoco: il radicalismo, il conservatorismo ed

il clericalismo. II primo era il vessillo dei 363 deputati, cadutidi

seggio, e dei loro aderenti, il secondo dei governanti, il terzo si

presentava quale materia di disdegnoso rifiuto di ambedue le parti

contendenti. Su questo punto si ebbe il piu forte della mischia,

la quale si pu6 riassumere in una botta e risposta. Giacche in

sostanza i primi non rifinivano dal gridare su tutti i toni ai se-

cond! : voi siete clerical!: edi secondi non cessavano in egual modo

dal rispondere: non lo siamo. Quelli diceano: voi siete il govern

deipreti; e quest! protestavano : menzogna! il nostro non e gover-no

dei preti. Si, ripigliavano quelli, il clericalismo vi ha riuniti in

corpo contro di noi e vi preme colle sue influenze; falso, soggiun-

gevano questi, il clericalismo non v' entra, vi combattiamo, perch6

voi conducete la Francia alia ruina. Vogliamo il prete libero i n
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chiesa, ma vogliamo pure indipendente 11 sindaco nel Municipio.

Affermate pure, gridate che noi siamo clerical! : sappia tutta la

Francia ed il raondo, che voi mentite, che voi ci calunniate a van-

taggio della vostra causa : noi non siamo clerical!. La mischia di-

venne accesa da questo lato a tal segno da parer manifesto, che

i repuhhlicani non aveano alia mano contro i governanti arnese di

guerra tanto potente e tanto utile, quanto quello dell' accusa di

clericalismo, e che i governanti non erano stretti da briga mag-

giore di quella, che recava loro cotale accusa. Si rea cosa appa-

riva nella estimazione degli uni e degli altri il clericalismo !

Quale fosse la cagione della insistenza degli uni nell' accusare, e

della perseveranza instancabile degli altri nel difendersi, si ricava

dal discorso tenuto dal Gambetta, primo campione del radicalismo,

a Bellerille qualche di prima delle elezioni. Miei cari concitta-

dini, egli conchiudea, ci6 che bisogna guardare in faccia e la qui-

stione seguente: che doe airindomani dello scrutinio il vinto non

deve essere solamente questo o quell' altro partito politico ostile

alia repubblica, ma il partito che capitaneggia tutti gli altri, che

li copre, che li disciplina, e che gli spinge alia lotta: quello che

abbiamo giudicato come il grande nemico. Abbiamo detto: il cle-

ricalismo, ecco il nemico. Tocca al suffragio universale dichiarare

al mondo invitato a contemplare 1' opera propria: il clericalismo,

ecco il vinto. Gosi il campione suddetto. Di chi sia nemico il cleri-

calismo lo manifesto lo stesso Gambetta. Secondo lui e il nemico di

tutta la societa in generale e della Francia in modo particolare, in

quanto che, essendo stato cacciato da ogni nazione, si e ritirato in

Francia, come in fortezza di rifugio, ed impadronitosene, studia di

la i modi di ricattarsi dalle sostenute sconfitte. Donde gravi pericoli

interni e gravi pericoli esterni. Gravi pericoli interni di discordie

e di rivolte cittadine contro un nemico oppressore: gravi pericoli

esterni di guerre e d' invasion! da parte delle altre nazioni di

Europa, mal sofferenti che la Francia accolga il reo clericalismo,

onde si sono con tanta pena francate.

Ora si capisce assai bene il perche della insistenza nell' accusa

e della costanza nella difesa. Dipinto il clericalismo coi colori del

piu fiero nemico e creduto tale dal popolo, gli uni non aveano
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mezzo piu potente per mettere in uggia degli elettori i governanti

e glorificare se stessi quali amici della patria e proraovitori della

sicurezza e della pace. Gli altri impauriti della taccia apposta non

ebbero miglior consiglio, die quello di cessarla negando 1'alleanza

con tale nemico. Di qui il disdegnoso rifiuto di ambedue le parti

per amore della societa e della nazione. Ma la cosa nel fatto pro-

cede ben altrimenti. 11 clericalismo non e il nemico, sibbene 1'amico

piu fido come deirindividuo, cosi di tutta intera la societa. II ra-

dicalismo non da, ma sovverte la pace sociale, che e il fondamento

di ogni prosperita materiale, il conservatorismo e incapace di

ridonarla perduta, il clericalismo solo e quello, che sa e puo darla

e mantenerla inconcussa. Vero 6, che al present e esso e combat-

tuto e contraddetto qual setta malefica, come ai tempi di san Paolo,

quando veniva crescendo
*

;
e che ostinatamente si rifiuta la sua

dottrina e 1' opera sua, come faceano i giudei, quando era appena

spuntato
2

. Ma tant'e. Radicali e conservatori pensino e dicano del

clericalismo cio che vogliono: sul suo conto vale quanto dicea

san Pietro ai sacerdoti ebrei : poiche rigettato dai riformatori della

societa e dai ristoratori o conservatori della medesima rinnovata

nel 1789, esso solo e la pietra angolare di un saldo edifizio so-

ciale
3

. Non si da altro scampo : convien ricorrere al clericalismo

per dare sesto e fermezza alia societa conquassata. Ognun lo sa,

clericalismo, oltramontanismo , gesuitismo in bocca di quelli, che

con tanta rabbia li maledicono, sono sinonimi di cattolicismo.

II.

II Grevy, scrivea nel suo Manifesto: Elettori, volete voi con-

servare il governo esistente, il governo che ha liberato il terri-

torio, pagate le spese di guerra, ristabilito 1'ordine, laliberta, as-

sicurata la pace, rialzato il credito, ridonata la confidenza, il

1 Nam de secta hac notum est nobis, quia ubique ei contradicitur. ACT.

XXVII, 22.

2 Et convocantes apostolos, caesis denuntiaverunt, ne omnimo loquerentur

in nomine lesu. Ibid. V, 40.

3 Hie est lapis, qui reprobatus est a vobis aedificanlibus, qui factus esl

in caput anguli; et non est in aUo aliquo salus. Ibid. IV, 11.
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lavoro
;

il solo governo, che possa preservarsi da nuove rivolte,

essendo il solo possibile, il solo duraturo? Escludete i suoi mor-

tali nemici: date il vostro suffragio ai repubblicani. Sventura-

tamente un gran numero di elettori credettero a si pompose parole.

Non badarono che tutte queste affermazioni sono lodi meritate da

altra maggioranza, che da quella composta dei deputati raccoman-

dati. I famosi 363 deputati del radicalismo sono si lungi dall'avere

stabilito 1'ordine, assicurata la liberta, tolte le cause delle rivolte,

che, al contrario, essi non possono portare altro nella societa che

il disordine, il dispotisrao e la causa della rivolta permanente. Le

loro dottrine ed il fatto lo dimostrano.

Vaglia il vero. Dottrina capitale del radicalismo si e, che la

societa cammini e si regga senza Dio. Quindi si vuole, che la nuova

generazione sia istruita ed allevata senza una tale idea. A tale uopo

i deputati radicali aveano gia proposta cotesta loro volonta nel di-

sciolto Parlaraento, domandando la scuola obbligatoria e laica,

ossia senza Dio. Gli elettori della loro parte 1' aveano loro ingiunto

ed ora rieleggendoli hanno imposto lo stesso mandato. II Gambetta

nel suo discorso a Belleville ha raesso tra i precipui capi di accusa

contro il clericalisrao la educazione nel timor santo di Dio, che esso

si studia di dare nella scuola alia gioventu. Onde egli raestaraente *

dicea : Li vedete (i clerical! ossia i cattolici) partire dapprima

dall'umile scuola del villaggio, elevarsi a poco a poco, merce le

concessioni di un potere si cieco da lasciare in lor balia la miglior

parte della sua forza, e salire per via di accordi fino alle cattedre

delle scuole secondarie e poi delle scuole superiori. II suo pen-

siero e abbastanza limpido in questo suo lamento. I cattolici d'ogni

colore, bigi, bianchi, neri, gialli debbono essere sbanditi dalla

scuola. Non piu preti, non piu religiosi, non piu laici, i quali

nella scuola parlino ai fanciulli ed ai giovani maturi della esistenza

di Dio, della sua religione. Secondo il radicalismo e una cecita di

mente il concedere, che si educhi la nuova generazione nel santo

timor di Dio. Essa deve crescere senza religione e senza Dio ! In

Italia, in Austria ed in Germania dalle medesime labbra radicali e

uscito lo stesso grido della scuola senza Dio. I discorsi dei deputati

e le leggi lo dicono, e 1' opera del governo prussiano lo conferma.
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Dalla scuola del fanciullo si passi a quella che si fa colla starapa

al popolo. Voi sentite lo stesso insegnamento. II giornalismo radi-

cale si e proposto manifestamente due scopi: demolire ogni idea

religiosa e propinare al popolo il veleno deH'ateismo. Qualche anno

fa, Monsignor Dupanloup ha dimostrato colle citazioni alia mano

quanto quest' opera satanica sia continua, potente e largamente

esercitata da quei giornali di Parigi, i quali nella occasione delle

elezioni si sono tutti schierati, a guisa di falange serrata, in favore

del Gambetta e dei suoi compagni radicali. Lo stesso veleno or piu

or meno aperto sprizza dai giornali dello stesso stampo in Italia ed

in Germania
;
ed a servigio del medesimo lavorio hanno posto il

loro ingegno quegli uomini di lettere e di scienza, che si profes-

sano devoti alia parte radicale. La societa deve essere senza Dio:

ecoo la conchiusione degli insegnamenti, predicati da somiglianti

scrittori.

Gente, che professa simile dottrina. non porta 1'ordine, ma lo

sovverte. Di fatto, tolto Dio, e necessario che cada in ruina ogni

diritto ed ogni dovere, in quel modo che, rovesciato il fondamento,

conviene che dirocchi tutto 1'edifizio. Ma scomparso il diritto e il

dovere che diverra la societa? II disordine. Hanno un bel gridare

i radicali, che nella societa atea rimangono intatti i diritti ed i

doveri. S'ingannano a partito. Affinch la societa proceda ordinata

e pacifica, conviene che i diritti e i doveri siano norme obbligato-

rie e indiscutibili di tutto 1'operare sociale; dimodoche
1

ilitigi tra

i cittadini e le discordie, turbanti 1'ordine e la pace, vengano

mediante la loro applicazione tolte di mezzo. Si studii ora quanto

si vuole, cotali norme obbligatorie e indiscutibili non possono avere

fermezza altrove, che in un Dio creatore e ordinatore deH'indivi-

duo e della societa. Imperocche, come Signore supremo delle sue

creature avendo egli tutta 1' autorita d'imporle e di esigerne la os-

servanza, indi consegue il niun diritto di discuterle, e il solo dovere

di obbedirle deU'uomo. Fate ora che sia tolto Dio dalla societa,,

rimarranno individui di fronte ad altri individui, con niuna autorita

suprema che ne regoli gli andamentL Ciascuno pensera de' suoi

rapporti coi suoi simili, come gli pare e piace. L'anarchia delle

menti sara seguita dall' anarchia nell'operare. Indi la confusione e
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colla confusione il disordine. Togliete la forza regolatrice del moti

degli astri: avrete il disordine in cielo. Spegnete la forza morale,

che sta nel diritto e nel dovere: avrete in egual modo il disordine

nella societa.

Vero e che i radicali, conoscendo in cio il danno estremo che

toccherebbe alia societa, hanno pensato di ripararlo col sostituire

alia volonta di Dio imperante, la volonta della nazione rappresen-

tata dallo Stato. Vano spediente ed invilente. Lo Stato senza Dio

pu6 creare bensi delle norme, ma non puo mai creare un obbligo

morale. E se create tali norme le impone alia nazione, a nome

di chi le imporra? Egli e evidente: a nome della maggioranza che

vinse il partito. Ed impostele, a nome di chi domandera la sogge-

zione? Egli e pur manifesto : a nome delle baionette, a nome della

bocca dei cannoni. Ed eccovi sostituita al diritto razionale la forza

del numero e la forza brutale. La minoranza sara schiacciata dalla

maggioranza, la parte piu debole sara oppressa dalla piu forte. II

dispotismo armato della forza sara il dominante di una parte della

nazione. Ma si portera questa in pace il pie sul collo di quella ?

Tutt'altro : essa reagira. E siccome il mezzo di franoarsene si e il

foptificarsi di aderenti, o il crescere di forze materiali, porrk in opera

a tale intento tutti i suoi ingegni, promovera sedizioni, o rompera

in aperta ribellione. Potra essere in ci6 condannata? Per niun

modo : essa si vale di ci6 che conta nella societa senza Dio, vale

a dire, della forza. Dimodoche i due perni, intorno ai quali si dovrk

aggirare cotale societa saranno il dispotismo a danno della li-

berta, o la rivolta a danno dell'ordine. La teorica adunque della

societa senza Dio, alia cui attuazione mira il radicalismo, non porta

T ordine, non porta la liberta, non toglie i turbamenti politici.

Tutto all'opposto, essa porta il disordine, il dispotismo, la rivolta.

Vi e ancora piu. Togliete Dio dalla societk, voi togliete con lui

la sua santa legge. Tolta questa legge, le passioni piu ree delFuomo

rimangono senza freno. Quindi la sete del piacere, 1'avidita del-

Foro, la cupidigia degli onori, del grandeggiare, del dominare, col-

1'egoismo piu feroce, saranno licenziate ad agitarsi, a sfogarsi a

satollarsi. Di che, o si continua in tale licenza, ed allora a guisa

di belve alfamate, gli uni si lanceranno su gli altri, si divore-
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ranno, si distruggeranno : o si tentera di mettervi qualche freno, e

in questo caso saremo da capo alia forza brutale, ed avremo una

societa, che qual gonflo torrente nel suo impeto travolgera seco

or quinci or quindi le ripe che lo serrano, e con cio cadrerao ine-

vitabilmente nel disordine.

Supposto il principio, che le stesse cause, messe parimente in

giuoco,producono i medesimi effetti, osservate la grande rivoluzione

di Francia in sul cadere del secolo ultimo. Fu soppresso il culto

del Signore, si grido 1'ateismo. La storia ci dice a quale eccesso

di efferatezza siano giunti gli uomini dell' ateismo. Gadderp sotto

le loro sentenze a migliaia le teste piu nobili, citta e campagne
furono inondate di sangue cittadino e gli stessi capi della rivolta,

divorati dalFambizione e dal sospetto, si distrussero vicendevol-

mente a guisa di belve affamate. I radicali inneggiano a tale rivo-

luzione, e la esaltano quale opera di giganti. Donde si puo cono-

scere antecedentemente quale sarebbe I'avvenire della Francia, se

mai i nominati signori pervenissero ad insediarvisi reggitori.

Ghecchessia di cio, il vero si e, che essi vengono spianando la

via al socialismo. Gli spianano dapprima la via, oppugnando tanto

rabbiosamente il cattolicisrao sotto il titolo di clericalisrno. Giacche

operando cosi, indeboliscono e cercano torre di mezzo quell' av-

versario si forte, che solo e capace di tener testa al progresso

socialista e di barrargli la via. Gliela spianano davvantaggio diffon-

dendo nel popolo il principio, che serve di base al socialismo, vo-

gliamo dire F ateismo. II Liebknecht confesso nei Congresso socia-

lista di Gand il grande servizio', che il Bismarck avea reso alia causa

del socialismo perseguitando il cattolicismo, e gli altri adunati

fecero un'alta professione di ateismo. Pote bene a tutto suo agio

il Thiers nel suo Manifesto affermare e giurare, che in Francia il

radicalismo e il socialismo non sono realita, ma fantasie possibili a

sanarsi solamente col tempo, colla ragione e colla liberta. Ma oltre-

che la Comune di Parigi, spenta col ferro e col fuoco, e le tenerezze

dimostrate verso i capi della medesima dalla parte radicale, mo-

strano che il radicalismo ed il socialismo vi furono e vi sono an-

cora negli animi. II Guesde, fondatore del nuovo organo centrale

dei socialist! francesi, ci fa sapere da Berlino nella Rivista Die
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Zukunft del 1 ottobre, che nel Gongresso di Gand essendo posta

la quistione, se nelle prossime elezioni i socialist! dovessero an-

dare alle urne in favore dei candidati repubblicani, ovvero te-

nersene lontani, coloro che stavano pel si recavano la ragione, che

la repubblica, quale si vuole al presente in Francia, porta Tim-

pronta della repubblica sociale.

In conclusione, principii, fatti, testimonianze ci manifestano,

che il radicalismo non apporta ordine, liberta, pace; ma disordine,

dispotismo, rivolte, e che le sue grandi promesse conducono al

socialismo, alia Comune.

in.

Ne riesce meglio ne'suoi conati sociali il conservatorismo. Esso

cammina su la stessa via del radicalismo colla sola differenza, che

si trova non molto discosto dalla entrata della medesima, laddove

il radicalismo vi si e di molto inoltrato.

Incominciamo la prova dai principii. Quali sieno pigliati a norma

dal conservatorismo, e cosa di cui non pu6 dubitarsi : sono i famosi

principii dell' 89. Lo disse alto il Fourtou. Nelproemio dei mede-

simi si prometteano mirabili cose: non piu sventure, non piu cor-

ruzione; giustizia, ordine, tranquillita perpetua. Ma che? uscitr

cotali principii in tutta perfezione nel settembre del 91, quando si

giunse al settembre del 92, il re era scoronato ed in prigione, la

Costituzione lacerata per sostituirne un'altra, che corse la stessa for-

tuna, e le orribili stragi del Carmine e dell'Abbazia incominciavano

il regno del terrore. II quale quanto piu procedette, tanto piu di-

venne orrido infino a che si giunse alia societa comunistica degli

eguali, maturatasi sotto i fecondi rai della Dichiarazione dei diritti

dell' uom&t qual frutto sul proprio ramo. Gontuttoci6 la Francia non

la ruppe con essi. Voile piuttosto fame suo proprio vanto nelle sue

Gostituzioni. L' esito fu lo stesso. Agitazioni, disordine, rivolte e

tentativi di socialismo nel 48, e della Comune nel 71. Altre nazioni

non punto rinsavite per la esperienza della Francia fecero all'amore

cogli stessi principii, e li misero nei loro statuti. Sperimentarono

la pena della stessa sorte. Italia, Austria, Germania e Spagna ne

Serie X, vol. IV, fasc. 659 28 8 navembre 187?.
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sono la pruova. Appena che cotali principii furono applicati in

quest! paesi incominci6 a mostrarsi il disordine, la pace fu turbata,

e 1'agitazione si distese per ogni verso. II cattolicismo fu preso di

mira, le societa religiose furono soppresse, la religione sbandita

dalle scuole ed i pastori delle anime o cacciati in esiglio, o incep-

pati nel loro sacro ministero. L'oltraggio, la bestemmia contro

ogni cosa sacra, e il disprezzo e lo sdegno contro ogni autorita si fe'

sentire su per i giornali di tutti i di. II radicalismo gia comparve,

quale secondo stadio della societa incedente sul caramino dei me-

morabili principii, ed il socialismo, quale ultima meta, ormai si fa

vedere in tutta la sua mostruosita. Si e esaltata per piu anni la

costituzione belga. Ma a poco a poco il veleno dei principii, che

chiudea in seno, produsse i suoi tristi effetti. Che se in quel paese

non si giunse a quegli eccessi, che si sono verificati in altre nazioni,

e tutto merito della forza, della costanza dei cattolici, che vincono

in numero la parte contraria. I radicali pero, che fremono e con-

tinuamente minacciano nel Parlamento e fuori, i molti giornali,

che ogni giorno si studiano di suscitare le ire della moltitudine, gli

atti di violenza, che si sono consumati, ed i moti socialistici or

piu or meno apertamente verificatisi chiariscono anche i meno veg-

genti, che una Costituzione, la quale ritrae dai principii dell' 89;

non rimena la pace, ma la toglie;.non conserva 1'ordine, ma lo

scompiglia; non ispegne le rivolte, ma le accende.

Del che non 6 a maravigliare. Chi esamina un poco i famosi

principii, non vede altro in essi che dense nubi, chiudenti in grembo

la tempesta sociale. Due sono le autorita, che possono aver la forza

di regolare la societa umana e tenerla in pace: 1'autoritk religiosa,

e F autorita politica, e ci6 in quanto appaiono ministre di Dio, a

cui ogni creatura e naturalmente soggetta. La Dichiarazione dei

diritti ddl'uomo sostituisce 1'uomo a Dio. Dimodoche nella societk

1'uomo e tutto, Dio e nulla. Annullata cosi 1' autorita divina, riman-

gono necessariamente annullate le due autorita sociali: la eccle-

siastica e la politica. Difatto nell'articolo X, proclamandosi il diritto

inalienabile di liberta di coscienza, nell'XI il diritto inalienabile

di liberta di parlare, di scrivere e di stampare, 1'uomo e reso

assolutamente indipendente nel pensare e nell'operare. Dio non vi
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pu6 nulla, e per conseguenza le due autoritk somme nel mondo, la

religiosa e la civile, rappresentanti il diritto divino, non possono

piu nulla, rimangono annientate. Vero &, che alle libertk dei due

articoli citati si pongono i limit! voluti dalla legge. Ma questa

legge, secondo 1'articolo VI non e altro, che la espressione della

volonta generale, e tutti i cittadiai hanno diritto di concorrere a

formarla o personalmente, o coi loro rappresentanti. Ed affinchS

sia spento ogni dubbio circa la origine del valore di cotesta legge,

all'articolo III si afferma, a che il principio di ogni sovranitk ri-

siede essenzialmente nella nazione. fi sempre 1'uomo che com-

parisce. Dio non ha niuna parte nella societa. La tanto vantata

assemblea dichiaratrice dei diritti dell'uomo si degno dime alcun

che nel proemio soggiungendo, che essa riconosce e dichiara in

presenza dell'Ente supremo i diritti deiruomo e del cittadino ,

che stava per dettare. Non riconosce quindi e non dichiara fonte di

diritto il Signore, ma s6 stessa. L'Ente supremo non & chiamato,

che qual notaio volgare, affinche senta e noti ci6 che sta per dire

r assemblea legislatrice
T
.

Donde consegue :

i Che 1'uomo, secondo tali principii, 6 assolutamente indi-

pendente quanto al pensare e quanto all'operare.

2 Che Iddio non avendo che fare colla umana societa, cessa

il diritto di ogni autoritk religiosa e civile sue rappresentanti.

3 Che alia volonta sovrana di Dio essendo sottentrata la

volonta sovrana della nazione, e con ci6 alle basi sociali delle due

autorita religiosa e politica venendo surrogate le instabili basi

della maggioranza del numero e della forza brutale, 6 divenuta

essenzialmente instabile la condizione della societk.

4 Che per diritto inalienabile liberi essendo i cittadini a ma-

nlfestare ed a propagare colla stampa le loro opinioni sia nell'or-

dine religiose, sia nelFordine politico e sociale, possono a lor

grado e con pieno diritto far prevalere nella pubblica opinione

quel sistema o quell' ordinamento sociale, che loro aggrada, oppu-

gnando il dominante.

1 V. Sui principii deW otlantanove. Discorso lello il 12 giugno 1862 da

Mons. FRANCESCO NIRDI, Uditore di S. Rota.
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5 Che i radical! hanno quindi il diritto di combattere il cat-

tolicismo e di far prevalere 1'ateismo e di sancirlo con legge nelle

scuole e fuori, quando giungano ad ottenere la maggioranza delle

voci nei parlamenti.

6 Che il socialismo ha pure tutto il diritto di sostituirsi al

conservatorismo nell' ordinamento sociale, quando esso venisse a

prevalere; e questo o in forza dell'articolo VI come esprimente la

volonta generale per 1' acquisto della piu gran parte dei suffragi ;

o in forza dell'articolo II, resistendo all'oppressione colle armi della

rivolta affine di francarsi dal giogo del capitale ;
o in forza dell'ar-

ticolo I abolendo nell' un modo o nell' altro le distinzioni sociali

provenienti dalla ricchezza, in quanto che non le giudica fondate

sopra I'uUlita comune, sulla quale sola debbono essere appoggiate

secondo 1'articolo citato.

Poste cosiffatte conseguenze, sgorganti immediatamente dalla

DicUarazione dei famosi principii, e egli possibile ricondurre col-

T accettazione della medesima 1'ordine, la pace, la tranquillita in

una societa agitata ? Gonviene aver carica la mente da ben fblte

nebbiedi pregiudizii per non vederne la impossibility . II conserva-

torismo, che si appiglia a cotale Dichiarazione, e la vanta qual

mezzo efficace di riparare ai tanti mali sociali, 6 un ingannato o

un illuso. Essa non porta in grembo 1'ordine, ma il disordine, non

porta la pace, ma la lotta, non porta la tranquillita, ma Fagitazione

e la rivolta. II fatto delle nazioni succitate, che ne fanno la espe-

rienza, e limpida conferma della nostra asserzione.

Per la qual cosa Mons. Gaume, dopo di avere esaminata tale Di-

chiarazione > conchiude ottimamente: a Se togliendo la maschera

alia rivoluzione voi le chiedete: Chi sei tu? Ella vi rispondera : lo

sono 1'odio di ogni ordine religioso e sociale, che 1'uomo non abbia

fondato, e nel quale egli non sia re e Dio tutto insieme. lo sono la

proclamazione dei diritti deH'uomo contro i diritti di Dio... lo sono

lafondatrice dello stato religioso e sociale sulla volonta dell'uomo,

sostituita alia volonta di Dio. Breve, io sono 1'anarchia, perche io

sono: Dio detronato e Fuomo posto in suo luogo. Eccovi la ragione,

per la quale io mi chiamo rivoluzione, doe rovesciamento, perche
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io metto in alto ci6 che deve essere posto in basso secondo le leggi

eterne, e in basso cio che deve esser posto in alto
l

.

II conservatorismo
9
non lo neghiamo, vuole la religione, la loda.

Ma come la vuole? Ei la vuole limitata neir opera sua, la vuole

confinata nella Ghiesa. Gammini come vuole la societa, la religione

non dee darsene pensiero. Risolvasi cio che si vuole nei parlamenti,

la religione dee tacersi. Decreti il Governo cio che gli pare e

piace, operino secondo il loro talento i municipii; la religione non

dee mai fiatare ne contro il ministro, ne contro il prefetto, n6

contro il sindaco. La religione non dee impacciarsi di tali cose: il

suo luogo e il tempio. Su questo punto il conservatorismo nella

persona del sig. De Fourtou ed il radicalism nella persona del

Gambetta vanno pienamente d' accordo. La societa nel suo moto e

fuori della cerchia, entro cui dee agire la religione. II che non e

altronel fondo, che la rivendicazione del diritto inalienabile del-

Fassoluta indipendenza, proclamata dalla Dichiarazione. II radicale

nel volere cosi confinata la Chiesa e logico ;
il conservatore e in

contraddizione. Egli pretende di conservare, mentre sferra tutte

le cause di distruzione. Pio VI nella sua Gostituzione del 10 mar-

zo 1791 condann6 quale assurdo cosiiFatta indipendenza. E siccome

gli assurdi non sogliono attuarsi senza che si paghi la pena di

una dolorosa esperienza; cosi 1'attuazione dell'assurdo di un diritto

mostruoso t sara scontata dal conservatorismo colla gravissima pena
di avere il disordine invece dell' ordine, di avere la lotta invece

della pace, di avere la rivolta invece della tranquillita sociale.

IV.

Non cosi accade col cattolicismo, sdegnosamente rifiutato dal

radicalismo .e dal conservatorismo sotto il titolo di clericalismo.

Esso praticato, siccome ha saputo praticarlo la Ghiesa, non sola-

mente e un potente facitore delFordine, ma anche il solo che possa

introdurlo dove non e, ed introdotto mantenervelo stabilmente. La

dimostrazione e breve.

1 La Revolution.
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L' ordine consiste in questo, che ogni parte o membro abbia il

proprio posto e vi dimori conservando le debite relazioni. Fate

che in una data societa ognuno abbia il suo posto e vi si conservi

in quei rapporti, che gli convengono. Vi avra in essa ordine e col-

T ordine la pace e la tranquillita. Questo appunto e quello che

fa il cattolicismo. Secondo le sue leggi, Dio e 1'uomo, la societa ed

il suo governante, i singoli membri della stessa societa di fronte

agli altri hanno il posto che loro compete conforme la propria na-

tura. Pigliate il suo codice dei dieci comandamenti. Ivi trovate

assai ben disegnata ogni relazione, e il posto in cui ciascheduno dee

stare e permanere. Nei tre primi si disegna la relazione di subor-

diaazione, quale e giusto che tenga la creatura verso il suo crea-

tore, nel quarto la relazione di subordinazione, quale e giusto che

osservi il generato verso il generante ed il governato verso il go-

vernante; nei quattro seguenti la relazione di giusta eguaglianza

che debbono conservare i membri tra se. E siccome la triplice cu-

pidigia del piacere, dell'avere e dell' ambizione & quella che induce

a rompere F ordine, che nasce dalla osservanza delle suddette rela-

zioni, cosi nei due ultimi viene imposto di sopprimerne in cuore le

voglie malnate appena che esse vi spuntino. N& si possono violare

indarno cotali relazioni.

Quel Dio onnipotente, che le assegn6, vi pose a guardia la san-

zione di una pena eterna. fi ora inutile il dire, che, osservata pun-

tualmente la sua santa legge, non solamente si avra T ordine

sociale, ma ancora sara rimosso il pericolo di offenderlo come che

sia. Onorino gli uomini debitamente Iddio, sianoifigli subordinati

convenientemente al padre, il popolo sia soggetto alle legittime

autorita, gl'individui guardino tra s& la giustizia e tutti soffochino

le nascenti malsane voglie di rompere tali relazioni, la pace e la

tranquillita pioverk in seno a popolo di si buona volonta.

Volete vedere anche meglio quanto potentemente e soavemente

si estenda 1' opera della Ghiesa in pr6 deH'ordine sociale? Leggete
il Yangelo, scorrete ad una ad una le dottrine del Figlio di Dio,

ivi insegnate. Meditate la perfezione, che egli aggiunse qual com-

pimento alia legge antica. Studiate le Otto beatitudiuL Considerate
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i Consigli. Si lasci che la Ghiesa eserciti liberamente il suo santo

influsso in mezzo alle nazioni
;

1' ordine, la pace, la tranquillita

fioriranno a poco a poco tra esse come in campo proprio. La storia

ci conta di popoli corrotti dal paganesimo e sanati dall'opera della

Ghiesa, ci conta di popoli barbari ridotti dalla stessa a vita ordi-

nata e civile, ci narra di tribu cadute nell'estremo avvilimento

della vita selvaggia, e tra loro divorantisi a modo di belve, rese

umane e pacificate.

Ne in questi mirabili successi v'e di che stupire. L' opera

della Chiesa, diretta da quello spirito divino che la informa, &

tutta volta ad indebolire ed a sterpare dalF uomo e dalla societa

tutte le cause del disordine. Le quali alia fin del conti non sono

altro che le passioni, disegnate dall'apostolo S. Giovanni sotto il

nome di concupiscenza della carne, di concupiscenza degli occhi

e di superbia della vita, ed indicate quali potenti cagioni di ogni

rivoltura. Qui batte il punto della differenza tra il principio del

cattolicismo ed il principio del radicalismo e del conservatorismo.

Quello muove dalla mortificazione delle passioni, e questi coi

loro principii partono dalla libertk sbrigliata delle medesime:

quello sommette il talento alia ragione, e questi stabiliscono, che

il talento possa dominare la ragione: quello si fonda sull'ordina-

mento deiruomo, questo sul disordine. Indi la opposizione degli

effetfci: quello arreoa ordine, pace, tranquillita, e questi il disordine,

la lotta, la rivolta.



RIVISTA

BELLA STAMPA ITALIANA

I.

Scoperta della cripta di S. Emerenziana e di una memoria rdativa

alia cattedra di san Pietro nel cimitero Ostriano per MARIANO

ARMELLINI, Roma 1877, in 8. di pagg. 120, con 11 tavole litogr.

Per dare una notizia chiara di questo egregio lavoro bisogna se-

guire passo passo 1'Autore, il quale con senno ha divisa 1' Opera

in due parti ;
e nella prima ci da le nozioni generali, nella seconda

i preziosi risultamenti delle sue scoperte.

Gomincia egli dal cimitero Ostriano e dietro gl' insegnamenti

del ch. De Rossi avverte doversi questo cercare dopo sant'Agnese

e sulla via Nomentana, non gia sulla Salaria come si era tenuto

fino a noi. Ma si diparte dalla opinione di coloro i quali credono

che il cimitero di sant'Agnese, prima confinante coll'Ostriano, po-

scia si fosse ad esso congiunto (DE Rossi, Roma sott. crist. vol. I,

pag. 207). Egli sin da ora ci fa sapere, che il cimitero di san-

t'Agnese non ebbe mai alcuna comunicazione coir Ostriano, riser -

vandosi a darne le prove evidenti nella illustraaione di esso, pros-

sima a vedere la luce.

Noi non seguiremo il nostro Autore neH'investigazionedel nome

di Ostriano, che pare a lui essere derivato dalla famiglia Ostoria,

in che pensiamo diversamente; ma ben ci acconciamo al parer suo

accettando la notizia cavata dagli Atti, sebbene apocrifi, di san Li-

berio, dove e detto che san Pietro aveva battezzato in quel cimi-

tero : coemeterium Ostrianum uM Beatus Petrus Apostolus bapti-

zaverat. La quale indicazione, provenendo da tradizione antica,

merita fede e per se stessa e perche si trova confermata da piu

testimonianze, fra le quali primeggiano gli Atti autentici dei santi

Papia e Mauro, martiri sotto Diocleziano, che diconsi sepolti sulla

Nomentana ad nymphas ubi Petrus baptizaverat (MOMBRIT. II, 93).

Questo cimitero ad nymphas riceve nel liber mirabilium urbis
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Romae la denominazione di coemeterium fontis S. Petri, ed e indi-

cate fra il cimitero di sant'Agnese sulla Nomentana e di Priscilla

sulla Salaria nuova. Una terza testimonianza e di molto valore ei

ricava avvedutamente dalla celcbre notula di quel Giovanni che,

venuto a Roma a' tempi di san Gregorio Magno, peregrine pei

cimiteri raccogliendo in guastadette di vetro gli olii posti in-

nanzi alle reliquie dei SS. Martiri e alle loro memorie e li porto

come insigni reliquie alia Regina Teodolinda, che li depose nella

nuova chiesa da se costruita in Monza ad onore di san Giovanni

Rattista. Queste guastadette, sebben vuote, tuttavia si conservano

insieme con la notula predetta, scritta su papiro dal medesimo

Giovanni che vi si nomina indignus et peccator, ed e molto proba-

bile che fosse un prete : a ciascuna d' esse fu appiccata una fettuccia,

o pittadum, sulla quale erano trascritti i nomi dei Santi da'cui

sepolcri erasi tolto Folio conservato in quel vasellino. La notula

o papiro che dava un elenco di tutti gli olii 6 oggi qua e la man-

cante dove di un intero nome di Santo, dove di una o piu lettere
;

ma si puo interpretare e supplire coll' aiuto di una copia del se-

colo XIII, che si e conservata nel codice antico della Ribbia Mon-

zese. II Marini (Papiri, pag. 378) si avvide che gli olii nominati

cosi nella notula come nei pittacia, o sia cartelle legate al collo di

ciascuna guastadetta, erano aggruppati insieme secondo i cimiteri.

Pens6 inoltre che il catalogo generale pote forse essere scritto

dopo che nelle dette ampolle erano stati distribuiti quegli olii.

Or v'e un pittacium edito dal Frisi, ma piu pienamente dal lodato

Marini (Op. tit. pag. 209, VII), nel quale sileggeva quando era piu

intero (ora e perito del tutto) :

sedes ubi prius sedit scs Petrus ex oleo

sci Vitalis scs Alexander scs Martialis scs Marcell

us so i Silvestri sci Felicis sci Filippi et all

orum multo rum scorum ^ co
-|-

Noi vediamo che questa cartella ben si riscontra col catalogo ge-

nerale, dove si leggono gli stessi nomi dei santi olii nei diversi

gruppi e collo stesso ordine : ne daremo una novella trascrizione,
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che in qualche particolare si discosta dal Marini, non che dalle

copie anteriori:

oleo de side ubi prius sedit "scs petrs Sede e Petrus Mar.

sci vitalis

sci alexandri

scs martialis sci Mar.

scs marcellus

sci silvestri

sci felicis

sci filippi et aliorm mult* scorx, aliarum Mar.

Tutti hanno letto sede, ma nel papiro e chiaramente scritto side e

cosi petrs e non petrus come di poi aliorm, dove Foe ben pre-

ciso, e I'u e omesso
;
ne sappiamo come T abbia il Marini trascritto

per a. Delia ortografia di quell' i per e si hanno in questo papiro

altri esempii in fidis, in cornilii, in colliga, in hermitis, gli ultimi

tre cosi trascritti anche dal Marini, che ha poi letto fides contro il

Frisi, al quale parve a ragione che si dovesse leggere fidis. II Ma-

rini dice anche di essersi avveduto che in ogni scheda e conse-

guentemente in ogni ampolla erano gli olii di quei Santi soli che

avevano in Roma i lor corpi nella medesima chiesa o cimitero.

L'osservazione in generale 3 vera, ma non certamente per la scheda

soprallegata, dove Giovanni pone insieme gli olii dei cinque figli

di S. Felicita, due dei quali riposavano con S. Vitale in una basi-

lica e tre in un' altra non lungi dalla basilica di S. Felicita sulla

medesima Salaria nuova. La cattedra di S. Pietro invece non era

tanto sulla Salaria che non fosse piuttosto sulla Nomentana, se

stava ad nymphas S. Petri, ubi Petrus baptizabat, al qual cimitero,

che e TOstriano, gritinerarii dei pellegrini assegnano la Nomen-

tana. Ma poiche gli olii uniti e confusi in ciascheduna ampolla sono

gli olii di quei corpi che riposano sulla via Salaria, noi dedurremo

quindi che alia cattedra di S. Pietro si andava anche dalla via Salaria

predetta, o sia che questo santuario si trovava sulla via traversa, che

dalla Salaria nuova metteva alia via Nomentana e per essa a S.Eme-

renziana e a S. Agnese. L'osservazione del Marini, che in sostanza
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e verissima, essersi cioe insieme uniti nelle guasladette gli olii

del cimiteri che s'incontravano sulle singole strade, e di somma

importanza, perche riesce a dimostrare, che la Sede o Gattedra di

S. Pietro donde Giovanni raccolse gli olii non e la vaticana, come

potrebbe a taluno parere, osservando, che nell' indice degli olii

non si ha un regolare andamento topografico quale si addita negli

itinerarii. Cio e vero, ne si farebbe bene a dedurre dall' indice un

tale argomento. La nostra dimostrazione invece procede dall' in-

dice particolare della guastadetta, dove Folio desede si vede misto

cogli olii dei santi martiri che riposavano sulla via Salaria nuova,

il che sarebbe inesplicabile se si trattasse della cattedra vaticana.

L' ultima testimonianza che rArmellini arreca di questa prima

cattedra e.tratta dal martirologio geronimiano, nel quale sotto

la data del 18 gennaio si legge: Dedicatio cathedrae S. Petri Apo-

stoli qua primum Romae sedit
,
e bene osserva essere questa presso

a poco la frase medesima adoperata dal prete Giovanni. Finalmente

ha ricorso alia dottrina egregiamente esposta dal De Rossi, dove

dimostra che due furono una volta le feste celebrate in Roma della

Cattedra, quella dei 18 gennaio e una seconda ai 22 febbraio,

cambiata di poi (ovvero congiunta come pensa il MENARD) in quella

dlAntiochia dopo il secolo ottavo. Laonde il Papa Paolo IV ri-

chiam6 in vigore la festa del 18 febkraio, trasportandovi quella

che celebravasi ai 22 febbraio. Gerca poi il dotto Autore come mai

fosse obliata questa festa del 18 febbraio, non trovandosi menzione

di essa nel calendario Bucheriano di circa la meta del secol quarto,

come neppure nel calendario edito da Frontone du Due, e tacen-

done i due sacramentarii il Gelasiano e il Gregoriano ecc. e gli

pare che dovette do accadere per la maggior celebrita di quella

che festeggiavasi ai 22 febbraio per la Gattedra Vaticana, della

quale fan fede tutti i documenti anteriori alia fine del secolo ottavo.

Che il cimitero Ostriano (o almeno quella parte del suo recinto

che e nel piano inferiore) fosse dei tempi apostolici, lo dimostrano

le antiche iscrizioni ivi trovate, che si riferiscono alia prima venuta

dell'Apostolo in Roma, attesa la paleografia, i nomi gentilizii spe-

cialmente dei Glaudii liberti, e le formole stesse, proprie solo di

quell'epoca primitiva. Passa quindi F Armellini a trarre argomento
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da un' altra particolarita tutta speciale del cimitero Ostriano. Im-

perocche essendo ad esso comune cogli altri cimiteri avere del

cubicoli destinati alle sacre adunanze negli anniversarii del mar-

tiri, per quei titoli o parrocchie urbane alle quali corrispondeva

ciascun cimitero, solo per6 il cimitero Ostriano ci presenta

un' eccezione, una particolarita specialissima che ne forma la ca-

ratteristica. Chi si pone a perlustrare questo cimitero rimane

sorpreso al mirare una serie di cripte, nelle cui pareti si veggono

qua e la escavate nella viva roccia maestose cattedre, tutte aventi

un tipo unico e dominante. Or all' Armellini par chiaro che

trattandosi di cosi strana particolarita debba cercarsene la cagione

non gia nel capriccio di una foggia bizzarra di escavazione, ma

appunto nel fatto di una insigne cattedra, la quale era il monumento

principale del cimitero; la cattedra di S. Pietro quivi venerata

dagli antichi, in cui niemoria e ad imitazione della quale furono

in eta posteriore escavate tante altre. Alia quale giudiziosissima

interpretazione deir Autore, che ha altresi il merito di essere tutta

sua propria, noi non tardiamo a sottoscrivere, non essendoci mai

sembrate buone le spiegazioni da altri tentate sinora.

Segue di poi TArmellini a dire che il cimitero Ostriano accolse

le spoglie di S. Emerenziana martire, a cui fu poscia dedicata una

chiesa sopra terra, ed ivi trasferita vi si venerava tuttavia al secol

settimo: di che fanno testimonianza gl'itinerarii, fra i quali il piu

accurate parlando al pellegrino, che visita i martiri della via Sa-

laria, scrive cosi : posted vadis ad orientem quousque pervenies ad

S. Emerentianam martyrem quae pausat in ecclesia sursum et duo

martyres in sepukro deorsum Victor et Alexander: deinde via No-

mentana ad ecclesiam S. Agnae quae formosa est in qua sola pausat.

Ai due martiri qui memorati bisogna aggiugnere Felice, Mauro e

Papia, parte da altro itinerario parte dagli Atti dei due ultimi Santi,

citati di sopra, che si dicono sepolti nel cimitero ubi Petrus

laptizabat.

La chiesa dove fu trasferita S. Emerenziana, giusta la comune

usanza dei tempi, nei quali si edificavano sopra terra le memorie

dei martiri, doveva essere sopra la cripta sotterranea dove giaceva

il corpo, che fu poi trasportato sopra terra. Dalla chiesa, martirio o
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cimitero sopra terra che voglia dirsi, potevano discendere i pelle-

grini per apposita scala al cimitero sotterraneo, dove rimaneva in

venerazione il sepolcro primitivo della martire.

Qui hanno termine le nozioni generali; e 1'Autore passa a nar-

rare nella parte seconda le pregevolissime sue scoperte; e noi gli

terremo dietro ricapitolando i fatti e gli argomenti esposti da lui

con senno e adornati di scelta dottrina.

II Bosio narra (Roma sott., pag. 438) che andando da S. Agnese

verso il ponte di via Nomentana che valica 1'Aniene, penetro in

una vigna che si trova a mano manca, e in mezzo di essa trov6

uno spiraglio a modo di pozzo riquadrato, al piano del quale es-

sendo con funi e scale disceso, vide senza lume di candela una gran

nicchia a modo di tribuna lavorata di stucco a fogliami, e intorno

alia nicchia alcune lettere rosse che per essere quasi affatto cancel-

late non si poterono leggere ; quelle poche pero che vi rimanevano

attesta essere henissimo fatte, ed essendovi tomato diverse altre

volte fu convinto che quella fosse la parte piu uobile, piu principale,

piu ampia di quel cimitero, che egli riputava essere di S. Agnese.

Tale denominazione rimase di poi e fu ritenuta anche dal P. Mar-

chi, il quale vi spese tanta parte dei suoi studii e delle sue cure

per ripurgarlo, perche ne fosse agevolato Taccesso ai devoti e lo

studio ai dotti. Nondimeno egli che scavo e aperse quasi tutte le vie

del piano superiore, e scoperse Finsigne hasilichetta del piano infe-

riore, non fu si fortunato da aprirsi la via al luogo additato dal Bo-

sio, pel quale conveniva proseguire solo per qualche metro lo sterro.

Una importanza specialissima del resto non si dava al monu-

mento, finche prevalse 1'opinione che questo fosse nel cimitero di

S. Agnese: mail De Rossi rettificando coi suoi studii la topografia

cimiteriale riusci a dimostrare, che in quel luogo doveva trovarsi

di certo il cimitero Ostriano : dalla qual dottrina bene stabilita

dedusse, che ivi era stata sepolta S. Emerenziana, ivi i santi mar-

tiri Mauro e Papia e pero era d'uopo unire alia denominazione di

cimitero Ostriano ancor quella di cimitero fontis S. Petri, ovvero

ad nymphas S. Petri, ubi Petrus baptizabat. Parvegli quindi che in

quella nicchia si dovesse ravvisare la tribuna, dove, come Fantico

rito voleva, era la sedia pontificale memorata da Giovanni. Nulla 3
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si probabile, son sue parole (Bull. arch, crist,, a. V, 1867, pag. 40),

quanto il congetturare che appunto la sedes ubi prius sedit S. Pe-

trus, la quale circa questo sito fu vista dal messo della Regina

Teodolinda, nella tribuna scoperta dal Bosio sia stata collocata, e

che nella epigrafe in rosse lettere ne sia stata segnata la memoria

e la formola trascritta nei papiri di Monza e ne' codici martirolo-

gici. Queste probabili congetture essendo note a monsignor Cro-

starosa possessors del fondo, nel quale credevasi avere iliBosio

trovata la cripta, il persuasero a far sgom-

brare un creduto pozzo A, nel quale .come

fu egli disceso in quel modo medesimo che

il Bosio si fe'calare, ed ebbe veduta la tri-

buna e gli stucchi, pens6 di aver trovata la

cripta descritta dal Bosio e ne fe'parola al-

rArmellini: il quale vi si condusse egli me-

desimo colla intenzione di esaminare scru-

polosamente ogni angolo di quella cripta,

che dalla sua scoperta sino allora era ri-

masta inconsiderata. Era il 10 dicembre

del 1876 quando egli vide la cripta che ci

descrive cosi (pag. 68): (( Essa in origine

fu un semplice cubicolo delle modeste

proporzioni consuete. Piu tardi e precisa-

mente nel secolo III, quando quivi fu data

sepoltura a S. Emerentiana, venne prolungato il cubicolo primitivo

nella parte destra B: in questa occasione fu creata la grande

tribuna di fondo C
9
con i suoi due sepolcri a a e le pareti di

tutta la cripta furono ricoperte da un primo intonaco di bianco

stucco. A questo tempo medesimo appartiene la retrocripta D o

prolungamento a sinistra. Quivi neH'ioterstizio fra la cattedra

tufacea b e la tribuna C fu aperta la'galleria c. L'intera e com-

piuta descrizione della cripta si cerchi nella pagina citata e inoltre

nella pagina 39: noi qui ne abbiamo estratto quanto fa uopo per

farci bene intendere dai lettori. Che il Bosio sia stato quivi, il

testifica il nome scritto da lui in piu luoghi ; poi, che questa sia la

cripta nella quale trovo una gran nicchia a raodo di tribuna lavo-
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rata di stucco a fogliame, e manifesto dallo spiraglio E a modo di

pezzo riquadrato, e dagli stucchi a fogliami della tribuna quan-

tunque oggi assai deperiti. Ma F ultima prova e decisiva si doveva

cavare dalle lettere rosse viste dal Bosio intorno alia nicchia, che

per essere quasi affatto cancellate non si poterono da lui leggere.

Al nostro investigatore solerte rimaneva adunque a fare questa

ricerca, ed egli vi e riuscito superando anche le difficolta incon-

trate dal Bosio, e non solo ha trovato le lettere rosse e di belle

forme come le aveva descritte il primo scopritore, ma le ha di-

ciferate ancora leggendovi (vedi la tav. IV) :

SANCPFI CEMERENTIAINH

AMAS*
A
AS

Che 1'epigrafe fosse dipinta contemporaneamente agli stucchi

ce ne convince la linea di base tracciata sulla calce ancor molle;

che fosse assai lunga il fan palese le lettere superstiti; che con-

tenesse nomi di santi eel dimostrano i due che vi sono rimasti:

Sane Petrus, Sane Emerentiane. II terzo nome del quale abbiamo

quattro elementi interi e il frammento di un A pensa rArmellini

che si possa leggere Damas Antistes, il che per altro non si rende

credibile, perch& il nome Damas ha tutt'altra origine che Damasus:

ne parmi si possa pensare al poeta dei martiri, perche* alia sua

eta non si era tanto diffuse 1' onorevole prenome di sanctus, ne si

sarebbe accorciato in sane; ne Papa Damaso altrimenti orno i se-

polcri dei martiri che con versi scolpiti sui marmi. La questione

che siegue e piu rilevante. Si vuol sapere a quale scopo sono stati

aggiunti sullo stucco della nicchia questi nomi di santi. Non cer-

tamente a determinare i Martiri deposti nei due sepolcri sottoposti

alia nicchia, perocche S. Pietro certamente non poteva essere di

questo numero. Quanto a S. Emerenziana, se la cripta fu allungata

e vi fu fatta la tribuna per ricevere il corpo di questa martire,

ciascuno si dimanda come il nome di lei non e unico, se per lei fu

fabbricato il sepolcro? e perche almeno non ha il primo posto, se
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nell'altro sepolcro che e a pie'di quello di S. Emerenziana furono

deposti altri martiri, dei quali 1'epigrafe della tribuna dovesse

conservare la memoria? L'Armellini assai sottilmente si e cavato

da quest! imbarazzi opinando che su questa niccbia fossero una

volta state notate due memorie, quella cioe, cbe quivi battezz6

S. Pietro e sedette nella prima venuta a Roma, e che qui fu se-

polta di poi S. Emerenziana: egli pertanto progetta questo restauro

della epigrafe (pag. 53);

hie sedit prius hie requiescit

Sane Pet?r
its Sane Emerentiane

o altro a questo analogo, sospettando che nell'AS inferiormente

superstite si celasse la memoria del santo martire Papias che col

compagno Mauro fu qui sepolto e venerato.

II supplemento, che non pu6 negarsi essere giustissimo, della

prima epigrafe ci chiama ora alia questione che riguarda la prima
destinazione di tal cubicolo. In questo luogo adunque, allorche era

una stanza quadrata, avremmo noi da credere che sedesse S. Pietro

e battezzasse? ma qui non v'e ombra di battistero: che quanto

alia sedia, puo essa essere quella che vediamo tuttavia tagliata

nel tufo e avente di rincontro una mezza colonna di fabbrica per

sostenere le lampadi che le ardevano davanti. Ma di questo mo-

numento si venerabile e di tanta celebrita si sarebbe dovuto tro-

vare qui su queste pareti un qualche graffito, lasciatovi per memoria

dai devoti pellegrini, come si vede che usarono di fare per tutto

nelle cripte cimiteriali di celebre culto. Gio e quanto avvolgeva

nell'animo rArmellini, e insieme affaticavasi a cercare per le

pareti della stanza qualche segno o epigrafe di analogo significato :

quando gli venne in pensiero di scoprire il muro primitive toglien-

done I'intonaco sovrapposto per un tardo restauro. Con questo

proposito (pag. 61), messosi all' opera trov6 in prima un'intera

acclamazione del tenore seguente scritta a caratteri assai grandi

..MANE VIVAS :i- Lieto della prima scoperta imprese a radere

Tintonaco nella parete opposta al fianco della cattedra tufacea
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esistente nella cripta : ne and6 guari che gli apparvero queste let-

tere, delle quali ci da il fac simile nella tavola VI:

1 1...

FEBRAS
OB AMOR
ISSAW i

ROM T r E

Fortunatissima dovrebbe dirsi questa scoperta, se 1'epigrafe si

fosse^trovata
intera e vi si fosse letto sedissancti Petri, che rimane

pero semplice congeltura deH'Armellini. Non puo del resto negarsi

che vi sia bisogno di supplemento, quantunque 1'intonaco a destra

appare ivi conservato intero : il che come sia potuto accadere non

e agevole indovinare : pure, dappoiche sopra la prima linea vedonsi

le tracce di due lettere, siano esse IL, TL ovvero IE TE o altre, il

che qui non monta, possiamo credere che il graffito fosse stato fatto

quando v'era un lacero intonaco sovrapposto a quello sul quale si

scrisse 1' epigrafe, e che percio quel graffito cadeva in parte sopra

di esso, in parte sopra 1'intonaco inferiore, e sia quindi perito con

esso lacero intonaco allorquando si rivesti il muro di un intonaco^

novello, che e forse quello rimosso dalFArmellini. Riguardo ai

supplementi, quantunque non si possa dire che siano certi, potra

sempre dirsi che sono bene immaginati, almeno fino alia terza

linea, leggendo egli:

xiv kal

FEBRAS
OB AMOR sed

ISSANu Pdri

Gi sembra del resto da dubitare che siasi egli ben apposto allorche

ha creduto si potesse supplire di poi

qua priinum
R01AE sedit

e il motivosi, perche F ultima lettera della voce ROMAE vuo!

essere supplita diversamente, si perche le due aste ROMA FT con-

giunte con una linea obliqua ci danno un N, si perche leggendo
tierie X, v^l. 17, /use. 58 29 9 ncvemlre iS',7
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egli ROMA
E non ci da conto perche abbia omesse quelle due linee

che pur ha egli vedute e copiate. E tanto piu si avvalora questa

osservazione quando si considera che il norae ROMANE ha un buon

riscontro inquesto cubicolo medesimo dove TArmellini ha trovato

..MANE VIVAS 3 e ha ben veduto che conveniva supplire floMANE.

Del resto poco importa se 1'epigrafe si arresta al verso quarto, con-

stando altronde che altra sede non poteva intendere il pellegrino

se non quella venerata in questo cimitero, presso la quale tenevasi

accesa la lampada e il vaso d'olio benedetto.

Or la questione rimane indecisa a quel modo medesimo che e in-

deciso il supplemento del graffito. Ma dira taluno che a voler quivi

la cattedra di san Pietro converrebbe poter mostrare dov'& il

battistero, leggendosi nelle antiche memorie che egli battezzava

appunto in questo luogo dove poi sorse il cimitero Ostriano, luogo

abbondante di acque che pero furono denominate nymphae S. Petri:

e si sa che alia vasca battesimale davasi il nome di fonte, e pero

quel cimitero si trova esser detto anche del fonte di S. Pietro, fontis

S. Petri. Egli e verissimo die ne in questo cubicolo, ne in tutto

questo piano inferiore si e finora trovato vestigio di acque, di

acquedotto, di piscina o vasca, dove si potesse stabilire la fonte

battesimale : ma e questa una ragione suffit iente a dovcr rifiutare

la interpretazione si giudiziosamente e secondo i canoni dell'arte

proposta dairArmellini? A noi pare di no; perocche pote ben

essere separata la fonte dalla cattedra, che niuna necessita v' e di

vederle insieme congiunte: si che argomenti decisivi non v'hanno

n& pro ne contra. Gome poi sia accaduto che al secolo settimo si

mandino i pellegrini a visitare le tombe dei martiri celebri di

questo cimitero e si taccia la cattedra, noi non sappiamo; se non

che possiamo fare una giusta illazione dal non trovare che loro

si parli neanche della cattedra vaticana, deducendo che vi sia

stata compresa si 1' una come 1'altra. Viceversa il prete Giovanni,

che per raccogliere Yolio de sede dovette discendere in questo

ipogeo, non fa parola degli olii che ardevano davanti ai santi

Martiri in altre cripte, le quali forse avra egli visitate dopo il ci-

mitero di S. Agnese sulla nomentana, e non le nomino particolar-

mente ma in complesso di altri olii, dove scrive di aver messi
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insieme gli olii, see agnetis et aliorum multorum martyrum (il

Marini non ben legge aliarum dipartendosi dal raonumento ori-

ginale e dal Frisi che Fha ben letto).

II rumore e la fama di queste scoperte essendo arrivata a Milano

si e trovato ivi uno scrittore nella persona di D. G. B. che ha inserito

im suo articolo sopra questo argomento nella Scuola Gattolica,*. V,

vol. X, quad. LVII, nei quale dopogli elogiben meritati dal sig. Ma-

riano Armellini si volge ad esporre i suoi dubbii e le sue incertezze:

passa anche piu oltre e non vuole riconoscere queste due cat-

tedre, delle quali sulle dottrine stabiiite dal De Rossi ha parlato

rArraellini. Noi abbiarao avuto tardi questo quaderno, ma per 6

ancora a tempo par vedere se vi fosse niente di nuovo che meri-

tasse una discussions maggiore di quella da noi adoperata: ma ci

& parso che basti quanto ne abbiamo discusso. Avremmo voluto

ancora dare un ragguaglio degli ultimi capitoli nei quali 1'Armel-

lini tratta le vicende della cripta di S. Emerenziana e particolar-

mente lo sterro della scala primitiva fortunatamente intrapreso, ove

egli indicava il successo che ha pienamente confermata la sua

previsione : ma poiche Mons. Grostarosa e per intraprendere nuovi

scavi, che riveleranno certamente cose ignote sinora, stimiamo piu

opportuno trattarae insieme in altro articolo.

Non sappiamo per6 dar fine a questo senza osservare che 1'autore

D. G. B. dell'articolo edito a Milano con poco accorgimento ha voluto

parlare della Gattedra vaticana, che chiama curule, e i cui intagli

dice in avorio posti sopra lamine d'oro e che presentano il sublime

dell'arte propria del secolo d'oro di Augusto (pag. 196); le quali

cose egli scrivendo ha mostrato d'ignorare appieno la notissima

forma, il significato e 1'uso di quella che gli antichi chiamano sedia

curule, che suppone essersi potuta trovare in casa di un Pudente,

del quale neanche sappiamo a qual famiglia appartenesse e molto

meno che sia stato mai console, pretore o edile curule. Ha mostrato

inoltre di non aver mai veduta la sedia vaticana medesima, dove

non vi sono avorii sopra lamine d'oro ma sopra il legno di essa,

e questi avorii di due diversissime arti, 1'una che 6 all'agemina

sopra avorio, 1'altra con rilievi intagliati a traforo
;
la prima espri-

mente le fatiche d'Ercole, opera del secolo undecimo, 1'altra le vit-



432 RIVISTA

torie di un principe Carlovingio, decorato di corona gigliata e di

scettro. La quale scoperta e dichiarazione a chi si debba e stato da

un pezzo messo a stampa dalla societa degli Antiquarii di Inghil-

terra. Ed e cosi lungi che gli acattolici abbiano da quella scoperta

presa occasione di dileggiare la Chiesa, come pensa il sig. D. G. B,

che invece e loro servito per maggiormente accostarsi alia ve-

rita, abolendo quanto avevano stampato di oltraggioso e stavano

per pubblicare, in grazia della sincera comunicazione loro fatta

da chi scrive questa rivista e si professa cuitore ingenuo delle

arti e delle cristiane antichita, e rispettosissimo verso le tradizioni

della Chiesa. Le quali cose perche non e questo il luogo ne il tempo

di esporre a minuto, sappia che le trovera ampiamente discusse

descritte ed illustrate nella Storia dell'Arte Cristuna, volume VI,

tav. 412, e non andra molto, perche il volume quinto si comincera

a pubblicare nel novembre di quest' anno. Ictanto potra leggere

la dissertazione intitolata : Two Memoirs on Saint Peters Chair by

ARTHUR ASHPITEL, esq., f. s. a. and ALEXANDER NESBITT, esq., f. s. a.,

London, 1870.

II.

Studii critici di G. TREZZA professore di letteratura laiina nell'Isti-

tuto di studii superiori in Firenze. Verona, 1878.

Ci fu spedito questo nuovo libro di G. Trezza, affinche dicessimo

sopra il medesimo il nostro parere. A dire il vero do che in esso

leggemmo ci caccio via dalla volonta ogni desiderio di fame un'ana-

lisi o darne una rivista. Invece si desto nel cuor nostro un sen so

dvissimo di compassione nel vedere un uomo, gik a Dio conse-

cratosi col sacerdozrio, e per certo un di confortato di celesti doni

$ forse dilettato da pure e sante dolcezze, buttarsi, ad occhi ben-

dati, nel precipizio di ogni errore speculativo e pratico e vagheg-

giare nel risuscitato epicureismo ilculto della carne e della materia.

Inoltre provammo un vivissimo dolore pensando che uomini di

principii cotanto guasti, e, direm chiaro, deliranti all'impazzata

nei loro discorsi, sieno posti sulle cattedre ad istruire la gioventu

della nostra patria. Quando i giovani nelFeta in cui fremono le
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passioni, odono i loro maestri die insegnano non esservi Dio, noa

una vita futura, maestri che a'bruti ed all'uomo danno eguale fine,

tolta rimmaterialita dell'anima umana, e conseguentemente ogni

vincolo verace di legge ed ogni distinzione intrinseca tra vizio 6

virtu
; chieggiamo noi, per quale via gli stessi giovani si incamine-

ranno? Che cosa da loro potra ripromettersi la societk e la patria?

Quale sia T indole della scienza moderna idolatrata dal Trezza

lo apprendiamo dal suo libro Epicuro e I'Epicureismo, scritto da

lui dopo parecchie dissertazioncelle raccolte nel volume or ora

pubblicato. In quel libro dice (cap. II, Epicuro) : La natura mo

derna, come ce 1'ha discoverta la scienza, e gia tutta epicurea, le

mille potenze sinistre annidate per tanti secoli nella sua profondita

scure ed incerte, si discacciarono via da tutti i lati; e le miste-

riose minacce di qualche nemesi sconosciuta non si affacciano piu

da un cielo impossibile ad intorbidar di spavento la credulita

stolta dei volghi. La serena e sacra fatalita delle sue leggi 1'ha

tolta per sempre al dominio degli Dei che ne facevano strazio. La vita

.si va risanando da quella parte ascetica che ne malefico per tanti

secoli le sorgenti; non ci appare piu scissa fra due poli opposti,

n& agli occhi contristati di pianto rornantico si fa piu innanzi

quella tetraggine di visioni morbide che trapelava dagli organ!

fiacchi ed esausti. Per 1'atmosfera del mondo moderno corse omai^

un alito nuovo e possente che purific6 le vecchie stalle di Agia

del cervello adulterate da tante menzogne. La stolta querimonia

di spiriti ribellanti alle leggi eterne della natura si consumo fra

le risa dell'ironia redentrice, e noi contempliamo con piu rasse-

gnazione e meno orgoglio il sacro spettacolo delle cose pelle-

grinanti per Tinfinito. la bella eredita di Epicuro nel mondo

moderno, la vendetta piu allegra del suo genio vilipeso, la vit-

toria piu giusta della sua dottrina mortificata per tanti secoli

dalla misticita rinascente della scuola platonica. Questo e il

complesso di tutta la balla scienza mederna epicurea, cui il Trezza

vuol trarre come illazione dal sistema degli atomi eterni raggi-

rantisi nello spazio, da lui voluto infinite, e formanti con le loro

aggregazioni e movimenti, soggetti alle sole e pure leggi mecca-

aiche, le varie sostanze e tutto 1'ordine dell' uni verso.
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Questa antifilosofica filosofia dannata alia ironia de* sapient! ed

alia ammirazione di quelli cbe per carezzare la carne le sacrificano

tutti i diritti dello spirito e scambiano Feterna ed immutabile luce

della verita con le fanciullesche o selvagge forme della immagi-

nazione, e sparsa nelle pagine della nuova raccolta del Trezza.

Tuttavia non 6 essa cosi procace, bassa ed empia, come ora vor-

rebbela il pedissequo di Epicuro, perche, come sopra dicevamo,

alcune almeno delle sue dissertazioni furono scritte in un tempo

in cui egli folleggiava si, ma non delirava da frenetico. Ora cbe fa

egualmente man bassa sopra la fede e la scienza, sopra il senso

comune e sopra la letteratura, e scrive di guisa da sembrare ch'ei

voglia persuadere il lettore che il suo discorso altro non & che

T imagine di un sogno di febbricitante, vorrebbe correggere il fallo

passato ;
ossia vorrebbe alle prime suefantasie dare una forma piu

nera, piu ributtante, piu assurda e piu empia.

Per lo che nella Mroduzione, parlando di cotesti che chiama :

studii critici: (ma di fatto non sono ne studii, ne critici) dice: Gom-

posti a non brevi intervalli di tempo accuseranno piu d'una volta

le ambiguita della mente non per anco inaturata nel vero. Per-

cio ragion voleva ch'egli si desse a studiare di buona lena per ma-

turare la sua mente nel vero, e se dagli effetti abbiarn diritto di ar-

gomentare alia causa, tutf altro eifece. Prosegue: Sa riscrivessi

il Gesu della Storia, o il Cristianesimo e la Scienza, non avrei piu

la fede sull'efficacia delFEvangelo. La e cosa limpida affatto: la

sua fede e tutta in Epicuro e tutta Fefficacia egli dona agli atomi

agitati dal caso, il moto dei quali nel suo cervello e pensiero, nel

suo cuore e amore, e i quali sono la sua anima, la sua sapienza y

la sua prudenza, il suo genio, il suo tutto : ed ai quali alia fin fine

deve inneggiare col metro lirico non vincolato da rime, cui ame-

rebbe fosse ridotta o totalmente o principalmente Fitaliana poesia.

In cotesta introduzione fa, come ai nostri giorni si dice, la sua

professione di fede, affermando che ii suo Dio sono gli atomi sog-

getti alle leggi meccaniche, e che, essendo egli composto di atomi,

porta Dio in se stesso, e per questo non pu6 tollerare esser detto

ateo. Un Dio fuor dalle leggi meccaniche della natura e impos-

sibile. Vergognatevi di chiamare ateo chi porta Dio in s6 stesso,
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Tespira in lui e per lui, e che se n'esalta nell'ebbrezze vergini

dell'ideale che sorge dalle battaglie tragiche della vita. A dir

vero non sappiamo qui a quale virginita egli alluda. Ma e non deve

bastare a ciascuno essere un pezzo di Dio, specialmente se taluno

per la sua alta statura e perch& e aitante della persona, n'e un

pezzo ben grosso, in proporzione della quantita degli atomi che

sono in lui e che sono lui stesso col loro moto immagazzinato il

quale e porzione delle divine potenze? Certamente che il Trezza

n'e contentissimo
;

e percio egli non ne vuol sapere del Dio spi-

rito, del creatore dell' universe, del Dio semitico; e dichiara che

la sua esistenza e diametralmente opposta alia scienza. In questo

forse non male si appone, perche gia si sa ch'ei parla della scienza

sua, dalla quale sono esiliate la prima causa efficiente e le finali,

e che con un progresso degno dei figliuoli del Gorilla sopra gli

irrequieti atomi innalza la piramide della sua gloria. II nume

semitico cangiato in una volonta trascendente e creatrice non ap-

partiene alia scienza che non 1'ha mai ritrovato nelle sue vie;

nessuna forza lo rimettera suH'orizzonte della ragione dal quale 6

disceso per sempre. Ma Dio non muore perche egli e tutto in tutti

ed e la vita eterna dell' universe. Ribellarsi agli Dei non e ribel-

larsi a Dio, ma conquistarselo, abbattendo le colonne d'Ercole d'una

chiesa che lo pianta come un giogo nella coscienza, e congela nei
,

riti ascetici 1'adorazione di spirito. Povero Trezza ! quale con-

fessione ei ci fa della sua mente! quale del suo cuore! Egli affer-

ma che il Dio vero non e stato mai ritrovato nelle vie della sua

scienza. possibile una cosi sconfinata ignoranza in un che fa

professione di dotto ? Ed egli arriva a dire che nessuna forza lo

rimettera nella sua ragione, tanto la sua volonta e determinata a

chiudere ostinatamente ogni accesso a qualsiasi raggio di luce vi-

tale. Egli e veramente disperato, e cosi fatta disperazione trave-

desi qua e la nei suoi scritti critici. Alia fine del primo dice cosi:

Quali speranze son morte? le misere deU'egoismo che patteggia

coi terrori fantastici d'oltretomba. Non e meglio cercar la salute

dentro di noi invece d'aspettarla come una limosina da qualche

Dio sconosciuto? Lasciamo ai timidi amici del vero la pace: noi

cammineremo senza riposo, ma senza villa,; combatteremo la nolle
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col rude angiolo del deserto, e la dimane avremo il nome del fortL

Gli Dei sen vanno, raa 1'ideale e con noi. Gi perdoni ma la &

mlta e non forza, il non sottomettersi al Dio infinito della fede,

della ragione, della scienza; e il sottomettersi, in quella vece, alia

materia, agli atomi e al loro moto e chiamar Dio tutta questa roba:

la e mlta, e non forza lasciarsi guidare da vanitosi ciarlatani die

si arrogano il diritto di essere gl'infallibili interpret! della scienza,

e ricusare omaggio agl' ingegni piu grandi che abbiano illustrata

1'umanita: la e mlta e non forza cercare nei limiti di una corta

vita terrena la felicita del cuore umano ch'e capace dell* infinito e

perci6 solo in Dio puo acquetare 1' illimitato suo desiderio e tran-

quillare le irrequiete sue angustie : fecisti nos Domine ad te, diceva

Agostino, cb' era pur sommo filosofo, et inquietum est cor nostrum

donee requiescat in te. Gombatta pure il Trezza col suo poetica

angelo del deserto nella notte buia buia della sua vita, ma il nome

dei forti non onorera il suo tumulo, bensi un altro nome; se pure

non sia cancellato dalregistro dell' avvenire.

E questa e Tunica buona frase che troviamo nella Introduzione

e cbe e posta alia fine di un tratto nel quale altri puo credere che

1'autore dipinga i filosofetti epicurei che ammorbano, a di nostri, la

societa. Ei dice, e con ragione : la sensualita fantastica, 1'accidia

intellettuale, la cultura dimezzata, la petulanza frivola, rimmoralita

farisaica, hanno gia soffocata in noi 1'iniziativa del vero. Noi pre-

cipitiamo nel parassitismo scientifico (e dice bene perche sono i

principii eterodossi delle voltabili filosofie teutoniche che si vo-

gliono abbarbicare al tronco incorruttibile dell'italiana filosofia),

e non affrettandoci a disviare il danno imminente, patiremo una

ecclissi miseranda di spirito (nel senso del Trezza spirtto significa

atomi) che ne cancellera per lunghi anni dal registro dell' avvenire.})

Meglio avrebbe detto per sempre.

Gome dicevamo in sulle prime nel leggere lo scritto del Trezza

ci scappo la voglia di fame di proposito una rivista. E poi e poi,

diciamolo aperto, e un dare troppo onore a una raccolta di spro-

positi sesquipedali e di fanfaronate da fantastico umanista, anziche

di studii witici, il volersi soffermare a disaminarli in vero studio.

Basta 1'avere dimostro quali essi sieno in generale, e in quale
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fondamentale sproposito essi si fondino: e do abbiam fatto. Oltre

che il Trezza ha un tale modo di scrivere che assai spesso si po-

trebbe giurare ch' ei non sa quel che si dica, e percio non puo

tornare gradita la lettura delle sae tiritere nemmeno ai tristi. E

perche non sembri che noi carichiarao soverchiamente le tinte,

chiediamo al lettore discrete che cosa egli giudiohi di quests passo

in che appena incominciata la lettura del libro, nel primo articolo

o paragrafo che esso sia, ci abbattiamo. Egli facendo il panegirico

di Renan cosi parla: I forti si conquistano il mondo, ma il saggio

soltanto lo comprende e lo domina
;
abbandoniamo dunque il mondo

a se stesso (come ? se pur se' saggio devi non abbandonarlo, ma

cornprenderlo e dominarlo), ritiriamoci nel tempio sereno del no-

stro spirito (e torna li con questo spirito di atomi !
)
mentre ci

passa sugli occhi il torrente della demenza (possibile ? proprio

sugli occhi? e qual'e questa demenza?). Ernesto Renan e tutto

qui : la sua religione e la curiosita scientifica innalzata ad una

forma etica
;

il suo Dio la categoria dell'ideale; ei si sagrifica al

sogno divino del suo cervello, perche la in quel sogno e la ragione

piu alta della vita, e nel conoscerne le leggi scettiche il paradiso

del saggio. Ma prima di giugaere all' ardua virtu dell' intelletto

redento dai gioghi, ci e d' uopo attraversare i giorni della morte,

spezzare dentro noi stessi lo scoglio che non ci lascia manifest^

1'epoptea dell
1

infinite vivente. Che beliezza di stile ! che nesso

logico di concetti ! die verita d'imagini! Gti e cotesto un pezzo

degno di un professore di studii superiori dell'avvenire. fe tale un

intruglio di contraddizioni, di fanciullesche finzioni, di impropriety

di spropositi, che, di vero, se uomo parlasse cosi, bisognerebbe ac-

costarglisi e toccarlo per vedere s* ei dorme p veglia. cotesti

sono sogni o sono follie di pura lega.

Da un articolo in cui tratta della natura fantastica e della natura

scientifica tu puoi corre questi bei fiori. Se qualche nuova ecclissi

della ragione non risusciti dal loro letargo le vecchie demenze

relegate nel fondo degii organi (noti il lettore che nel sistema

epicureo del Trezza la memoria delle cose 6 moto immagazzinato

negli atomi degli organi), la natura scientifica dominera piu e piu

la fantastica, e 1'uomo, libsrato per sempre dai falsi concetti, si
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conquistera poco a poco la salute deiravvenire (avete inteso?).

Ma quanti sono i partecipi di questa epoptea redentrice (dag li con

queste epoptee) che illumina appena ie piu alte cima della ragiooe

conteraporanea (e tra queste e 1'alta ciraa del Trezza)? Quanti

coloro che si sottrassero al vile imperio di quella sirena che siede

nel cuor delle cose (echie questa infame imperante?) disviandoci

nei laberinti perpetuamente mobili del sogno (veramente sogna) ?..,

II mondo dei miti 6 sepolto per sempre negii ipogei storici (cari

questi ipogei!) e nessuna virtu di genio potra risuscitarlo, giacche

1'esperienza degli organi, disusandoli dal partorire fantastico, li

converte poco a poco in veicoli d'idee (ecco un bei sistema del-

1'origine delle idee). La natura continuandosi nel cervello mo-

derno (che sia diverso dall'antico ?) beache ci si travesta anch' essa

riflettendosi attraverso i centri nervosi, pure non si reproduce piu

in quelle forme viventi che crearono i cieli oiimpici degli dei,

1' epopea delle avventure celesti, e il dramma degli eroi. Davvero

che questo modo di scrivere e tutto acconcio a reniere ai saggi il

sonno perduto! Un filosofo che non puo di leggieri dormire, col

braccio appoggiato al capezzale si regga il capo, e legga quattro

pagine del Trezza e vedra che non gli sara piu mestieri di estratti

di papaveri.

fi beae che mettiamo sotto 1'occhio del lettore uno stupendo

brano oratorio in cui il Trezza esorta tutti alia riforma scientifica r

ma prima mettiamone a capo in che consisterebbe la forma della

moderna scienza riformata. Ghe e per noi la nat'ura? Non altro,

risponde Trezza, che un simbolo (un simbolo?) di gruppi meccanici,

i quali spostando continuamente le loro relazioni, ascendono a

forme piu vaste del moto. La vita e pur essa una relazione di

moti che dischiudono, maturate dal tempo, le potenze piu vere

dell'essere. La metafisica del pensiero come la metafisica della

materia son tramontate per sempre (qual fiducial ognor ripete

per sempre), giacche nella natura non c'e materia da una parte

n6 spirito dall'altra, ma gruppi meccanici diversamente moltiplicati

fra loro. II moto, discontinuandosi ne'suoi gruppi, crea fenomeni

nuovi di se stesso. Ghe vale dissimularcelo? il concetto meccanico

dell'universo, insegnato da Democrito, restaurato dal la scuola
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epicures, calunniato indarno da tutti gli alunni platonici antichi e

moderni, predomina omai nella scienza contemporanea (come le

alghe nel mar burrascoso: aspettate un po',caro Trezza, e vedrete).

La cosmogonia di Laplace, la morfologia di Darwin, la biologia

dello Spencer, la sintesi cbimica del Berthelot, compierono col

metodo esperimentale le dichiarazioni ardite del grande pensatore
di Abdera. Con tutto cio il moto non perisce ma si trasforma sempre,
il pensiero (che secondo lui e pur moto} non lo trascende, come

pare, ma ne moltiplica le relazioni nella dismisura del tempo che

lo cova e lo partorisce dal moto . Bella! il tempo cova il pen-

siero, e poi il tempo stesso Jo partorisce dal moto. Questa e la

scienza moderna col vaso di Pandora in mano; questo e 1'idolo

del poco scienziato nostro Trezza. Or ecco la perorazione: be-

nedette primizie del mondo moderno, intelletti devoti alia religione

della scienza, destinata ad ecclissare le altre che si collocarono in

suo luogo, volete impedire che il medio evo, pur travestito con

abiti da liberale, non predomini piu nei cervelli? Riproducete nel

vostro le forme piu alte (e sono le epicureej, alle quali e giunta

omai 1'evoluzione storica, convertitene gli organi in veicoli efficaci

d'idee (capite?}, riaccendeteneleattivita primonate, moltiplicandole

nel lavoro Concorde di tutti. E poi guardatevi d
1

intorno, discendete

in quelle immonde ovaie (che roba!) costipate da si gran parte di^

genere umano, risuscitate dal loro letargo i Lazari miserandi della

ragione (debbono quelle essere ovaie sepolcri, salvo se i Lazari

non sieno tanti uovi), sollevateli fino a voi, chiamandoli anch'essi

alia mensa scientificad'onde sgorghera la salute deH'avvenire re-

dento nel vero. E basta cosi che ne siam proprio satolli e fradici.

Ecco a quali bassezze, a quali assurdita, a quale ridicolo la vile

servilita verso 1'eterodossa filosofia straniera conduce i dotti della

patria noslra. Sistemi non confortati di nessuna valida prova, anzi

pieni di contraddizioni, anzi blasfemi, vengonci recati innanzi come

T ultima parola della millantata scienza moderna. Epicuro, Epicuro:

questo e F idolo a cui ad occhi bendati debbono oggimai offrire gli

scienziati moderni 1'incenso e I'adorazione. Ghi sente in petto

ancor viva la scintilla dell'amor di patria e protesta in nome della

ragione e della deturpata scienza, ch'ei non vuole curvare la
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fronte e lordarla nel fango, e disdegna credere alia autorita nonr

punto infallibile del sedicenti interpret! della scienza, oggimai egli

e bistrattato quale inimico del progresso, della liberta, della

scienza, quale ristauratore delle follie vetuste del medio evo. Ma il

vero pazzo e Epicuro e la fonte piu pura della filosofia e 1' italiano

Aquinate: Tunica e incancellabile colpa del quale e Fessere cat-

tolico e religioso. Per questa la sua smisurata sapienza filosofica

e il suo angelico ingegno innanzi agli scredenti altro non sono cbe

ignoranza ed imbecillita. Tal e la miseranda condizione dei nostri

tempi ;
e in non poche universita o licei degli Stati ammodernati,

se altri non vuoJe incorrer la taccia di clericale, deve fare profes-

sione di epicureismo, od almeno lodarne i seguaci e non vilipen-

derne le stupide dottrine.

II libro del Trezza, sebbene empio, considerate in s6 stesso e un

inezia: e il lamento di una civetta che non fa paura cbe alle don-

nicciuole. Ma se lo si consider! nelle presenti circostanze, e se si

ponga mente cbe il Trezza e pur professore di un istituto superiore

di studii in Firenze, e ch'egli non fa che esprimere le idee preva-

lent! dei sedicenti riformatori della societa, molto ci dice quel

libro, e ci addita una cancrenosa piaga, non medicata a tempo

opportune, cbe impesta la societa e la trae a perdizione. Bisogna

ben cbe ciascuno si persuada che il gran male viene dai principii,

e che e indarno lo sperare tempi migliori qualora i principii sono

e rimangono guasti. I principii che ora incielansi tendono a di-

struggere la religione e a rendere ogni societa selvaggia e barbara:

e per questo appunto noi ci adoperiamo a tutta lena a ristaurare la

sincera filosofia, la quale per tanti secoli fu 1'onore dell'Italia, ed

equella dell' Aquinate.

III.

Mewone storiche e Documenti sulla citta esull' antico principato di

Carpi. Studi e indagini della COMMISSION MUNICIPALS di storia

patria e belle arti di detta citta. Volume 1, Carpi, per Peder-

zoli e Rossi co'tipi com. 1877. In 8 gr. di pagg. X, 414.

La piccola, ma illustre, citta di Carpi, gia nobil sede della prin-

cipesca famiglia de'Pii, era ben degna di fare anch'essa, al pari



DEILA STAMPA ITALIANA 461

d' altre ma ggiori citta d' Italia, nuova comparsa sul teatro dells

storia italiana; epigliando parte air universal fervore con cui oggi

fra noi si van coltivando gli studi delle storie municipali, ricbia

mare anch'essa in piu splendida luce le sue antiche memorie, ed

altre disseppellirne dalle tenebre in cui finora si giacquero. A tale

scopo vecne costituita in Carpi, nell'agosto del 1870, sul raodelb

dell' altre gia fiorenti in tante citta italiane, e nelle capitali spe~

cialmente di antiche province o Principati, una Commissione SDU--

nicipale di storia patria e belle arti
;
e degli studii da lei intrapresi

il primo frutto e il volume, qui sopra anuunciato; il quale punto
non dubitiamo che non sia per essere da tutti i dotti e gli amanti

delle glorie italiane accolto con plauso e gradimento singolare, sia

per Fintrinseco pregio dei lavori che contiene, sia per 1'arra che

ci porge di altri non men pregevoli nei volumi futuri.

II Volume, come si accenna nel titolo, e diviso in due parti, la

prima delle quali comprende le Memorie, la seconda i Documents

inediti. Le Memorie, che formano la precipua mole (pag. 3-328)

del libro, contengono sette capi: dei quali ecco i titoli:

I. Cenni sull'origine di Carpi II. Descrizione del Castello

murato di Carpi nell'anno 14-72, con Mappa dimostratwa del Ca-

stello suddetto III. Delia Citta e del Comune di Carpi, cenni

statistici storici IV. Sull' antica Chiesa di Cortile, con Appen-^
dice suir antico Castello di Carpi V. Sagra di Carpi, ossia gli

avanzi di S. Maria di Castello dell' VIII secolo. Loro importanza.

Idea che da essi si forma dell' antica Chiesa VI. Sulla Vita di

Alberto Pio VII. Di alcuni bassirilievi nel cortile dell' antico

Palazzo Pio in Carpi.

Alle Memorie fan seguito i Documenti inediti, doe: I. Lettere

inedite dei Pio di Carpi ai Gonzaga Marchesi di Mantova, dal-

l' anno 1366 al ISIS. Elle sono in numero di 91: preziosa rac-

colta, dovula alle solerti cure del ch. Ganonico Willelmo Braghi-

rolli di Mantova, socio corrispondente della Commissione di storia

patria di Carpj, il quale le trassa dall'Archivio Gonzaja. II. Let-

tere inedite di Lodovico Antonio Muratori al doit. Matteo Miloni di

Carpi. Sono 12 lettere; da aggiungersi alle tante che gia si hanno

del celebre Modenese per le stampe ; piccolo cimelio, ma pure di

gran pregio pel gran nome che portano.
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Ora, entrando a dare qualche ragguaglio speciale delle Memorie,

in questo primo Volume contenute, elle formano un'opportuna

Introduzione, per dir cosi, alle notizie die intorno a Carpi nei se-

guenti volumi dovranno a mano a mano recarsi in luce. Imperocche,

le une descrivendo i luoghi e i monumenti principal! della citta,

le altre esponendo in compendioso quadro le vicende a cui ella

soggiacque, dalle sue origini fino ai tempi nostri, e lumeggiando

alcuni de' piu celebri personaggi che la illustrarono, pongono il

letiore, nuovo del paese e della sua storia, in grado di poter poscia

piu agevolmente addentrarsi ne'suoi fasti, ed apprezzarli degna-

mente.

Sotto il rispetto strettamente storico, le piu important! di queste

Memorie, e altresi le piu estese, sono lall
a

. Gennistatistici-storici

della Citta e del Comune di Carpi; e la VI
a
sulla Vita di Alberto

Pio: amendue lavori della medesima mano, cioe di Don Paolo

Guaitoli, studiosissimo cultore della storia patria, e primo Presi-

dente della Commissione Garpigiana, ma rapito troppo presto da

morte alle speranze de'dotti colleghi: onde questi, anche per giusto

omaggio alia sua memoria, vollero che delle erudite scritture da

lui lasciate quasi in retaggio, singolarmente si ornasse il primo

volume delle loro pubblicazioni.

Nei Cenni, 1'Autore porge in succinto una esatta notizia della

itta e del Gomune Garpigiano sotto i due rispetti, statistico e sto-

rico; ed il lavoro, nella sua limpida e ordinata precisione, pu6

dirsi un modello. Eccone alcuni tratti, presi dalla parte storica
;

della quale non sara, crediamo, discaro ai nostri lettori il trovar

qui un saggio, e con esso quasi una miniatura della storia di Carpi

da'suoi oscuri primordii fino ai tempi recenti.

Ignota, scrive il Gaaitoli 1

,
e 1'origine di Carpi. Che il suo

piano fosse popolato sin dai primordi del Cristianesimo sembra

fuori di dubbio, e ne avvalora F opinione la gran copia di anticaglie

romane che si vanno da molto tempo estraendo dal suo suolo, e

specialmente alcune ad esso per la loro natura talmente inerenti

da non potersi supporre ivi trasportate da altri luoghi. Ma del-

1'esistenza di Carpi in quelle remote eta non resta indizio alcuno,
1 Memorie storiche ecc. pagg. 10 e segg.
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e soltanto si pu6 ritenere con bastante fondamento, come parve

anche al Muratori, che questa citta debba il suo nome ed il suo

nascimento ad una colonia del popoli Carpi (Slavi, abitatori del

raonti Carpazii) trapiantata in questi contorni verso la fine del

secolo III, per ordine dell'Imperatore Diocleziano, dopo che egli

ebbe soggiogata quelia nazione neli'anno 294.

Lasciando per6 in disparte tali induzioni, il Tiraboschi cre-

dette d' aver trovata la piu antica ricordanza certa di Carpi in un

diploma conceduto 1'anno 753 da Astolfo Re dei Longobardi al

monastero di Nonantola; ma si avvide di poi d'essere caduto in

errore e si disdisse. Gi6 non ostante non e lecito porre in dubbio

la sua esistenza fin da quel tempo, perche lo stesso Astolfo eresse

in Carpi circa il 751 una chiesa in onore di Maria Vergine, dipoi

cbiamata la Sagra; e poscia Stefano II a di lui intercessione la

rese indipendente dalla giurisdizione dei Vescovi confinanti di Mo-

dena e di Reggio, dichiarandola di niuna diocesi ed immediata-

mente soggetta ai romano Pontefice. In tal guisa ebbe origine la

diocesi di Carpi, la quale allora fu tutta compresa in una sola

sebben vasta parrocchia, decorata del titolo di Pieve, ed affidata

al governo di un Arciprete secolare '. In appresso e pel corso di

oltre due secoli non si ba notizia di Carpi, che in una Decretale

di Pasquale I, che fu Papa dall'817 all' 824, concernente i beni

donati a questa Pieve; e inun diploma, oggidi smarrito, ma ricor-

dato in document! posteriori, col quale 1'Imperatore Berengario I

conferm6, tra il 915 e il 924, i suoi privilegi alia medesima chiesa

pievana. E siccome, non molto dopo, Carpi vien distinto non piu

col nome di borgo (nelie carte di Astolfo e di Stefano II e chia-

mato predio o wco)*ma con quello di Castello, e a ritenersi subisse

una tale trasformazione nei primi anni del secolo X, ed a somi-

glianza di molti altri luoghi di Lombardia, venisse allora per la

prima volta recinto di palizzate e di fosse a difesa delta chiesa e

1 E lale rimase fino all' anno 1119, in cui la Chiesa di Carpi, dopo essere

slata per oltre dieci secoli Arcipretura irnmediatamenle dipendente da Roma, fu

da Pio VI sollevata all' onore di Chiesa Vescovile; ed ebbe per prirno Vescovo

il Conte Francesco Benincasa da Sassuolo, ex-Gesuita, dianzi Arciprele ordinario

di Carpi. Memoriz storichi ecc. pagg. 85, 91.
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degli abitanti contro le incursion! degli Ungheri, che di frequente

scendevano in Italia e ne facevano orribile strazio.

L'Agro Garpigiano che da tempo imrnemorabile costituiva una

frazione del contado di Reggio, era frattanto col sue borgo passato

dalla soggezioae de'Longobardi a quella de'Franchi, e percio fa-

ceva parte del regno d'ltalia. Ma non guari appresso, e lungamente

di poi, trovandosi nella qualita tfallodio in potere degli antenati

della celebre. Gontessa Matilde, e ragionevole la supposizione che

:il primo di essi ad averne il possasso fosse quell' Azzo Adalberto,

11 quale pei segnalati servigi prestati ad Oltone il Grande, venne

Bel 962 da lui creato Gontedi Modena e di Reggio, e splendida-

menteregalato di vasti poderiedi molti castelli situati in gran parte

Bel contado di Reggio. Sin dall'anno 1001 sorgeva entro il castelio

di Carpi una rocca, ove sedendo Tedaldo, figlio e successore di

Azzo Adalberto, pronunzi6 un solenne giudizio intorno ad una que-

stione di terreno. Dopo Tedaldo signoreggi6 in Garpi Bonifazio di

lui priraogenito, il quale Iasci6 morendo nel 1052 erede la figlia

Matilde. Qcesta gran principessa, nelle guerre che dovette soste-

Bere con 1'Imperatore Enrico IV, ebbe a difendere il castelio di

Carpi dall'assedio postovi dagl'imperiali nel 1083; ospito in esso

due Papi, doe Gregorio VII nel 1077 e Pasquale II nel 1106; e

fu liberale di concessioni verso i Garpigiani, a cui accordo alcune

franchigie che considerar si possono come i primi elementi delle

leggi municipali di questo popolo, ridotte poscia a formale Statuto,

il cui codice da gran tempo and5 sgraziatamente smarrito.

Golla morte di Matilde, avvenuta nel 1115, il castelio di Garpi

pass6 a titolo di eredita in dominio della Santa Ssde, e questa lo

possedette per un secolo iatiero, se non di fatto, perche contra -

statole bene spesso dagl'Imperatori di Germania, almeno di diritto.

Nel qual periodo di tempo, e precisamente dall'anno 1123, la

chiesa pievana di Garpi aveva gia un collegio di Canonici deH'ordine

di sant' Agostino, eretto forse qualche secolo addietro. Nel 1158

i'lmperatore Federigo I Barbarossa confermava ai Garpigiani i

privilegi e le franchigie da essi godute fm dal tempo di Matilde;

poscia Lucio III, recandosi a Verona, visito il castelio di Garpi
Bel luglio del 1 i 81 e ne consecrava solennemente la chiesa pievana.
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(( Salioguerra Torelli, investito di Carpi nel 1215 da Papa In-

nocenzo III, e presone possesso, fu cacciato nell'anno stesso dai

Modenesi, i quali vi lasciarono tm presidio, e nell'anno appresso

1'ottennero in custodia da Onorio III, successore d'Innocenzo. Ed

in tale occasione questo Castello col suo distretto fu staccato per

sempre dal contado di Reggio ed a quello di Modena incorporato,

col quale ebba di poi comuni le sorti fino al 1327. Percio, tranne

alcune parziali vicende, venne governato a repubblica dai Mode-

nesi dal 1215 al 1288
;
ne furono padroni gli Estensi di Ferrara

dal 1288 al 1306; soggiacque di nuovo alia risorta repubblica di

Modena dal 1306 al 1312
;
e finalmente presto ubbidienza ai Bo-

nacossi di Mactova dai 1312 al 1327. Ma in questi ultimi anni

Carpi venne funestato da gravi turbolenze, originate daU'ambizione

delle due poteoti e rivali faiiiiglie dei Tosab^cchi e dei Brocchi,

die aspiravano ad usurparne la signoria .....

Nel maggio del 1319, MANFREDO Pro, uno dei piu ricchi e dei

piu valorosi cittadini di Modena, s'impadroni di Carpi, a ci6 mosso

forse dalle ragioni che pretendeva avere sopra di esso la Flandina

Broccbi sua mogiie, da lui sposata fin dal 1306. Ma per allora non

lo pote ritenere, essendo stato obbligato nel medesimo anno a ri-

metterlo in balia di Rinaldo, detto Passerino, Bonacossi, il quale

a difesa del rastello vi fece fabbricare indi a poco, nell'angolo di

maestro, una fortissima torre, o come dicevasi allora girone, esi-

stente anche al presents e chiamata volgarmente la torre di Passe-

rino. Espulsi i Bonacossi da Modena nel 1327, Manfredo Pio ripi-

gli6 Carpi, e ne fu riconosciuto legittimo possessore dal Papa e

daU'Imperatore che gliene accordarono 1' investitura.

Da quel di lo Stato di Carpi, divenuto autonomo, coraincio a fare

lobil coraparsa, non ostante la sua piccolezza, fra i tanti altri Stati

in cui era allora divisa 1' Italia. Esso rimase in pacifica signoria

della faraiglia Pio per due secoli, cio& fino al 1525
;
nel qual anno

i'lmperatore Carlo V spoglio Alberto Pio dell'avito dominio di

larpi, in pena della sua adesione a parte francese; ed occupata la

jittk dapprima colle sue truppe spagnuole, indi nel 1530 ne die

id Alfonso I Duca di Ferrara I'investitura, comperata dal Duca,

da lungo tempo vi agognava, a prezzo di 100,000 ducati d'oro^

Serie X, m>l. IV, fasc. 658 '30 9 novembrt t877
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Lo Stato di Carpi nondimeno, che nel 1509 aveva ottenuto dal-

I'lmperatore Massimiliano titolo di Contea, eposcianel 1535 ebbe

da Carlo V quel di Principato, continu6, sotto il governo del Duca

Alfonso e degli Estensi suoi successor}, a godere della propria

autonomia, non avendo di comune cogli altri Stati posseduti dagli

Estensi fuorche il Sovrano; e tale si raantenne fino al 1796, nel

qual anno venne assoggettato a Modena, della quale segui poi i

destini sino al presente.

L'Alberto teste nominate, ultimo dei Pio fra i signori di Carpi,

fu altresi il piu grande di quella nobii dinastia, che pure fu fe-

conda di personaggi insigni specialmente nelle armi. In Carpi la

sua memoria rimase imperitura, soprattutto per le utili istituzioni

onde egli la dot6 e per le sontuose fabbriche di cui la abbelli: di

modo che anche al presente la piccola Carpi, colla vaghezza dei

suoi edifizii, colle sue eleganti chiese, colla grandiosa cattedrale,

rifabbricata per opera d'Alberto sui disegni di Baldassarre Peruzzi,

collo stupendo Castello, antico palazzo de'Pii, colla sua piazza

maggiore, e col superbo portico che la adorna, brilla nel cuor del-

F Emilia, in mezzo all'ubertosa pianura, bagnata dalla Sacchia e dal

Tresinaro, come un vago gioiello tra le maggiori citta che le fanno

intorno corona. Ma la gloria di Alberto Pio si estese molto al di la

dei confini del suo angusto principato. Coma uomo di Stato, egli ebbe

gran parte nei maneggi politici del suo tempo, per 1' Italia, corne

ognun sa, fortunosissimo. Fu ambasciatore di Luigi XII a Roma

presso Giulio II, indi oratore di Massimiliano Cesare alia corte del

medesimo Giulio e di Leone X, e poi novamente ambasciatore del

Re di Francia, Francesco I, presso Clemente VII; e i tre Papi appo

i quali fece lunga residenza, 1'ebbero singolarmente caro, e spesso

se ne valsero ne'consigli, e Tonorarono d'illustri cariche. Al tempo

stesso egli fu grand'uomo di lettere, e passionato cultore de'piu

gentili e nobili studii; grande ingegno ed eruditissimo, compose

buon numero di scritti, che il levarono in b^lla fama tra i migliori

di quel secolo letteratissirno
;

e la sua principesca magnificenza

spiego singolarmente nel proteggere letterati ed artisti, ai quali

il suo palazzo in Carpi, e piu sovente a Roma, serviva d'ospizio e

d'accademia. Ma il suo principal pregio fu la religione profonda,
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e frutto di questa, la severa interezza de'principii e de'costumi,

per cui si mantenne illeso, in politica e in morale, dalla corruzione

si comune ai grandi di quel tempo; simile anche in cio al celebre

suo coetaneo Gianfrancesco Pico, signore della vicina Mirandola,

del quale Alberto Pio era parente dal lato materno, e col quale

ebbe comyne Falto ingegno, la dottrina meravigliosa, e la sventura

altresi di perdere 1'avito principato. Ed alia religione Alberto in-

tiere consacro le ultime sue letterarie fatiche. Al primo romoreg-

giare delle tempeste della Riforma luterana egli abbandono gli

studi classici per consacrarsi tutto alia teologia; equando nel 1531

egli moriva a Parigi, dove Glemente VII 1'avea inviato fin dal 1527

suo oratore presso Francesco I
;

la morte il colse, mentre era oc-

cupato a combattere colle sue teologiche scritture gli errori d'Era-

smo da Rotterdam e degli altri novatori.

La Vl
a
delle Memorie storiche, nel presente volume contenute,

Javoro anch'essa, come sopra dicemmo, di Don Paolo Guaitoli, 6

tutta consacrata alia Vita di Alberto Pio (pagg. 133-313). Ella e

ben lungi, a dir vero, dal rappresentarci una biografia compiuta ;

giacche manca dei primi anni e dell' ultimo della vita di Alberto;

e nello spazio per cui si stende, dal 14-95 al 1530, ha una larga

lacuna di sei anni, 1501 1506; ed e scritta ora in forma di nar-

razione distesa, or di semplice e nuda cronaca; e di Alberto quasi

altro non narra che le vicende politiche. Tuttavia, ancora cosi im-

perfetta come il suo Autore, prevenuto da morte, lasciolla, essa e

di gran pregio per le copiose ed esatte notizie che contiene, e per

la nuova luce che spande sopra quel celebre perscnaggio ; pur-

gandone eziandio, con salde ragioni e document], la memoria dalle

calunnie onde la malignita del Guicciardini, e poi la leggerezza

del Muratori cecamente fidatosi nello storico fiorentino, la deni-

grarono: di modo cheil lavoro del Guaitoli tornera sempre utilis-

simo, anzi necessario, a chiunque vorra in avvenire comporre una

compiuta biografia dell' ultimo Signore di Carpi.

E questa sara certamente una delle belle opere, a cui i dotti

membri della Commissione Carpigiana porranno mano quanto

prima, tra le molte che loro offre il campo, finora poco esplorato,

della loro Storia patria. Carpi ha bensi per le stampe gik una sua
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particolare istoria, cioe le Memorie Ltoricbe di Carpi, scritte dal

P. GUGLIELMO MAGGI dell'Ordine del Minor! Conventual], e messe

in luce nel 1707; ma, oltrech^ ella e cosa troppo antica e bisognosa

non sol di giunte ma di correzioni a norma della moderna critica,

1'opera oggidi rarissima a trovarsi. Fuor di questa per6, sappiamo

dal Guaitoli esistere in Carpi parecchi lavori manoscritt^ di storia

Carpigiana, Memorie, Frammenti, Cronache del Gabassi, del Su-

perbi, del Pozzoli, del Balugola; e piu esteso e compiuto fra tutti,

la Istoria di Carpi sino al 178k, del P. LUCA TORNINI Minore Osstr

vante, in 3 volumi in foglio, rimasta finqui inedita, benche da molti

se ne desiderasse gia la stampa. Da queste scritture, e dai patrii

archivii e da altre fonti oggidi agli eruditi largamente dischiuse,

Feletta degli studiosi che compongono la Commissione municipale

di Carpi, non tarder&, speriamo, a trarre nuove e pregevoli illu-

strazioui della storia e delle arti belle della loro Citta, simili al

bel saggio che ne abbiamo in questo primo Volume; e cio con

profitto non piccolo degli studii eziandio che risguardano la Storia

generale d' Italia, verificando il motto che la Commissione mede-

sima ha tolto per sua impresa ed ha posto in fronte a queste pa-

gine: A MODICO NOW MODICUM.



SCIEiNZE NATURAL!

V ultima eruzione del Cotopaxi

Sono gia trascorsi parecchi mesi, dacche i giornali annunziarono

e poi descrissero per minuto le vicende di questo fenomeno, memo-
rabile non meno per le sue circostanze flsiche, che per lo sterminio

da lui recato nelle region! d'intorno, a molte leghe. Ma se quelle

descrizioni poterono saziare la curiosita comune, non riuscirono cosi

a pieno nel soddisfare la scientifica, piu paziente, a dir vero, ma in-

sieme piu esigente nelle sue dimande. Ad appagare, per quanto e

possibile, ancor questa, e ordinata la relazione e scientifica discus-

sione del fenomeno, che in buon punto ci giunge alle man), pubbli-

cata in Quito" dal dotto naturalista italiano P. Sodiro S. I. *. Le sue

notizie sono tanto piu copiose ed esatte, e le osservazioni tanto piu

autorevoli, in quanto egli non solo pote giovarsi degli avvisi man-

dati per ufficio a Quito dai magistrati delle altre citta e delle borgate,

raa, scorsi dopo 1' eruzione non piu di dodici giorni, visitd per inccm-

benza del Governo lo stesso Cotopaxi e buona parte dei paesi disertatl

E quantunque le sue conclusion! non differiscano nella sostanza da

quelle che si ammisero per vere qui in Europa, egli ce le presenta

pero sotto ben altra luce, che dianzi. Non possiamo adunque far cosa

migliore che attingere da questa relazione, volendoci formare un

chiaro concetto della natura di questo fenomeno fin qui piuttosto

indovinata alia ventura che seriamente esaminata.

II monte vulcanico Cotopaxi, posto nella gran catena orientale delle

Ande, non ha fra i piu alti monti delFEquatore alcuno che lo superi,

fuorche il Chimborazo, al quale sottosta di soli 361 metri, elevandosi

alia maestosa altezza di 5943 metri. Quindi per la sua forma, che d&

lungi apparisce come di un cono perfetto, mozzatone solo alcun che

di sbieco la cima, e pel manto candidissimo di neve che lo involge

per piu di una terza parte, egli e uno dei piu bei monti dell'Equatore;

mentre e al tempo stesso il piu alto fra i vulcani attivi del nostra

globo. Se non che quei suoi fianchi a prima vista si uniformi, sono

poi solcati da burroni piu o meno profondi, donde prendono origine

1 Relation sobre la eruption del Cotopaxi acaecida el dia 26 de Junto

de 1877. For Luis SODIRO S. I. Quito. Imprenta Nacional.
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fiumi di poca considerazione per se, ma divenuti in questa come in

altre simili occasion*, cagione immediata di inenarrabili disastri. Vi si

distinguono fra gli altri 1'Alaquez, il Saquimalag e il Cutuchi, che scesi

tutti e tre dal lato fra mezzogiorno e ponente, scorrono per la pianura

leggermente inchinata, convergendo fmche i due primi si scaricano nel

terzo. Nel medesimo viene a sboccare, dopo essergli corso per lungo
tratto parallelamente, il Pumacunchi, le cui sorgenti pero apparten-

gono alia catena occidentale. Dal lato fra settentrione e levante il Co-

topaxi da origine ad altri due fiumi, de'quali 1'uno si dirige verso le

selve orientali, 1'altro discende alia pianura verso levante, della valle

di Chillo. Sono queste le sei vie o per meglio dire non piu che le sei

linee maestre,per cui si gettano conimpetoindescrivibile le valanghe
d' acqua, solite ad accompagnare le maggiori commozioni del Cotopaxi.

Cosi quelle del 1142, del 1144, del 1166, e piu recentemente la celebre

del 1854, nella quale, fra il giorno 13 e 1115 di settembre, si ebbero

tre eruzioni di cenere e di lava alternate da tre inondazioni furiose.

Succedette a queste un periodo di calma: se non che 1'attivita vul-

canica non tralasciava di avvertire a quando a quando con repentini

scoppii e con nugoli di fumo e di vapori, che essa era sopita bensi,

ma pronta sempre a nuove esplosioni. Dall'entrare dell' anno corrente

tali indizii crebbero di frequenza e di gravita. Colonne e pennacchi
di vapori solforosi, e talora materie incandescent!, uscivano quasi del

continue dalla punta del cono. Alia fine d'aprile v'ebbe un'eruzione

di polvere e di cenere, onde resto annerita la superficie del monte

da ponente: un'immensa ed altissima colonna di fuoco si sollevava

dalla cima: enormi sassi infocati si scernevano in mezzo alia colonna

a varie altezze e alcuni di loro scoppiavano nell'aria con alto fragore:

i frantumi spargevansi intorno descrivendo lunghe tracce luminose,
finche cadendo precipitavano per la costa a perdersi nei burroni. Nel

maggio il P. Caceres S. I., che osservava le vicende del vulcano da

Olalla a settentrione del Cotopaxi, avverti una modificazione avvenuta

al vertice del cono dal lato di levante : ed era prodotta da un nuovo

cono parziale, che si va formando nel margine del cratere principale,

come vide poi il Sodiro \isitando il monte. L'eruzione di fuoco con

iscoppii e caduta di macigni incandescent! si rinnovo il 25 di giugno.

Dopo il mezzodi una colonna dirittissima di fumo, non movendosi

alito d' aria, venne sollevandosi fino a tre tanti sopra il vulcano alia

prodigiosa altezza, secondo che fu stimata dal P. Caceres, di forse

8000 metri. Si calcoli, se si pu6, la potenza di un focolare, capace di

generare una corrente ascendente di tali proporzioni. Poco stante una

folata di vento ne invest! la cima e un'aura piu leggera la parte infe-

riore, sicche il nuvolone, spandendosi rapidamente nell' aria, comincio
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ad olTuscare la luce del giorno, e alquanto piu tardi a cadere in forma

di sottil polvere, che giunse fmo a Quito. Taluno credette anche vedere

da Mulalo quasi un torrente di materia infocata, che usciva dal cra-

tere e rompeva coi suoi bagliori le tenebre della notte. Spunt6 final-

mente il giorno 26, se giorno fu; mentre una nuova ed immensa
colonna di fumo e di cenere erompendo dal cratere, e sparsa dal

vento, ingombrava il cielo, simile nelle regioni inferiori ad una leg-

giera e fmissima nebbia, a traverso alia quale trasparivano appena i

densi e giallastri nuvoloni erranti nelle parti piu elevate dell'atmo-

sfera. Che avveniva intanto sulle cime nevose del vulcano? Nessuno

in mezzo a quella tenebra pote esserne testimonio di veduta. Ma circa

le ore dieci del mattino furono uditi alcuni sordi rimbombi simili a

lontane scariche di grossa artiglieria. Poco dipoi segui un romoreg-

giamento prolungato e continuo che in Latacunga si riconobbe come

annunzio del diluvio del Cotopaxi, onde quegli abitatori ripararono

precipitosamente ad un loro colle detto il Calvario, consueto rifugio

del popolo in casi somiglianti: laddove quei di Chillo, di Machachi

e di Aloag, lo credettero un misterioso romore sotterraneo, e percio
stesso ancora piu atterriti altri fuggirono alle alture piu vicine, altri

nella chiesa per morire almeno abbracciati ai santi altari. Ne perche

quei popoli fossero a molte rniglia lungi dalForigine del flagello, il

loro precipitar nella fuga era punto soverchio al bisogno. Che le

fiumare, anzi le moli sterminate d' acqua dal cui rovinoso precipitar

dalle creste nel fondo dei burroni procedettero i p'rimi rimbombi

pur ora mentovati, sbucando allora allora sulla pianura a seconda

dei fiumi, si movevano a percorrerla con velocita si straboccata che

da Mulalo a Latacunga essendovi la distanza di cento chilometri, la

valanga ebbe compiuto quei tragitto in sole tre ore, percorrendo
dieci metri per minuto secondo. Come quei monti d' acqua, d' arena,

di macigni, di ghiacci, insieme confusi, venissero inabissando ogni

cosa, schiantando e travolgendo seco a mo' di piume, alberi, case,

armenti ed uomini quanti ne incontravano, appena si saprebbe

imaginare, non che descrivere. Si racconta di una piccola brigata

di cinque persone, che cavalcando per la pianura, scorto da lungi

que' cumuli d'acque irruenti, si volsero prontamente e si diedero a

fuggire a spron battuto. Montavano cavalli di buona lena; ma nulla

gio\6. In breve andare la fiumana li raggiunse: furono visti allora

fertnarsi, aprire le braccia in forma di croce; e scomparvero. Para-

gonammo quelle masse devastatrici a valanghe, e per parecchi rispetti

il paragone puo sostenersi; ma quanto alia vastita del fenomeno e

dello sterminio da lui recato, non v'e sfaldatura delle nevi alpine,

che possa nemmeno da lungi rafFrontarsi coll'invasione delle acque
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<1el Cotopaxi. Manzanahuaicu e uno del quattro burroni, onde nasce

il fiume Saquimalcig e un solo dei molti che contribuirono a formare

la plena delle correnti. Or quivi i segni del pelo superiore delle

acque, si scorgono impressi a beii 50 metri dal fondo, e la larghezza

del borro, secondo Festimazione del Sodiro, misura un bO metri.

Fatta quindi ragione dei cenni che abbiam dati, intorno al corso dei

quattro fiumi a libeccio, 1'Alaquez, il Saquimalag, il Cutuchi e il Pu-

macunchi, si concepisce facilmente come la piena alFuscir dalle strette

del Cotopaxi, soverchiando le rive di ciascim di loro e inondando il

paese intorno, riunite le acque di piu fiumi ne formasse un tutto,

che aveva di un immense lago Fampiezza, ed insieme Fimpeto irre-

sistibile di un torrente montano. Tralasciamo qui gli altri accidenti

del concorso e dei contrast! delle acque, descritti dal Sodiro e meglio

intelligibili a chi e piu famigliare con quei nomi e con quei luoghi.

Ma donde e come proveniva quei diluvio cosi smisurato ? Per le

espressioni del dotto Naturalista apparisce manifesto essere divolgata

fra la gente di quei paese Fopinione che il vulcano vomiti dal suo

interno le masse d'acqua e di fango, che scendono poi a disertare la

pianura: e pero suppongono gli uni che F interno del monte comu-

nichi per vie sotterranee col mare; gli altri, che posi sopra ampie

lagune d'incerta origine. I primi in ispecie appeliano alia fama del-

F essersi trovate nei campi del Cotopaxi ancore e frantumi di naviglf?

ehe certo non sariano potuti venire cola altro che dal mare: ma, per

mala ventura/di mille che attestano essersi tali cose vedute da altri,

non s'incontra mai un solo che sappia d'averle vedute egli stesso,

ne spieghi come di codesti monumenti cosi preziosi non se ne sia

conservato pur uno; anzi neppur la memoria del luogo dove ven-

nero alia luce. Per ispiegare poi coine F acqua saiga a tanta altezza e

si spanda di fuori, si sono imaginate due ipotesi di pan valore. La

prima ricorre al vuoto prodottosi nel camino e alia rarefazione del-

Faria, che ne attirerebbe il contenuto pel cratere: Faltra suppone

piuttosto che il fianco del vulcano si squarci e per le fenditure escano

i torrenti desolatori. Ma, come niuno ha veduti fmora tali squarci, e

d'uopo supporre contro ogni credibilita che essi, uscita Facqua, si

richiudano incontanente e si rammarginino senza lasciare di se vi-

sibili neanche le commissure.

Ben dice il Sodiro che a cercare attentamente Fintima ragione
onde s'inducono qaei popoli a credenze si mal fondate, ella si trova

riposta nella difficolta dell'intendere come le nevi e le ghiacciaie di

quei picco bastino a somministrare si grandi masse d'acqua. E che

Fobbiezione non sia del tutto priva di valore, ce lo fa intendere

egli stesso nella soluzione che ne da pienissima; calcolando con molta
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avvedutezza la quantita dell'acqua che costituiva 1'ultima inondazione,

e quella che potea prodursi dallo sgelo delle nevi.

Per calcolare la priraa quantity e da consiierare il wlwne, la

velocita e la durata della corrente. Qaanto al volume, nella chiasa

di B;nos il letto avea 12 metri di larghezza e 1'acqua si alzo a

100 metri, oade il retta'ngolo della sezione risulta in 1200 metri n.
Quanto alia velocita, gia dicemmo, come, inisurata sui 100 chilometri

che corrono da Mulalo a Latacunga, risultava di 10 metri per seconder

di che il volume deli'acqua tragittata pel suddetto rettangoio dovette

essere di 12 000 metri cubici ad ogni secondo e di 86 400 000 metri

cubici in due ore. E supponendo le altre due correnti uguali alia

prima, avrerao per volume totale 259 200 000 m. c., di cui constando

una meta di materie eterogenee, rioiarrebbe quello dell'acqua ridotto

a 129 600 000 m. c.

Riguardo all'altra quantita cercata, noi per fermo non conosciamo

la copia della neve che ogni anno cade sul Cotopaxi, e molto meno
la spessezza dello streto nevoso che vi si e accumulato. Ma essendosi

calcolato che in alcuni punti deile nostre A]pi la somma annua della

neve caduta e di 16 in 18 metri; e riflettendo che la copia de'pre-

cipitati atmosferici va crescendo dai poli all'equatore, non sarebbe

troppo 1'attribuire a quelle cime delle Ande uno strato annuale di

18 o 20 metri. Si riduca non pertanto a due soli metri 1'aumento

annuo, per rispetto alle vane cagioni di compressione e di sgelo
ordinario: e per assumere un numero rotondo, supponiamo che nei

ventitre anni trascorsi dopo 1'eruzione del 1854, la crosta nevosa del

cono sia cresciuta di 50 metri. Cio posto, 1'altezza media del Gotopaxi

coperta di nevi perpetue stendendosi, giusta le ultime misure del

Dott. Reiss, a 1500 metri, e 1'angolo d' inclinazione del cono essendo

d'almeno 40, si ottiene con facile calcolo il volume della crosta

uguale a 381 024 300 metri cubici di ghiaccio e neve; piu che ba-

stevoli, non ostante il restringimento della liquefazione. ad alimentare

non solo 1'ultima alluvione teste avvenuta, ma pur troppo ancor

qualche altra peggiore, al rinnovarsi di simili circostanze.

Alle obbiezioni possibili a fare circa il valore degli elementi di

questo calcolo, risponde il Sodiro con varie particolarita intorno alia

incline zione del cono e alle vicende del fenomeno, parte da se stesso

osservate e parte raccolte dai testimonii di vista: e ne risulta che

se v'ha errore nella stima degli elementi, esso cede piuttosto in

favore di chi esagera il volume della piena. Ad escludere poi del

tutto 1'ipotesi di un'eruzione acquea, non in genere per qualsiasi

vulcano, ma pel caso presente, sono di assoluta eflicacia due cir-

costanze che egli mette sott'occhio. Esse riguardano in prima lo stato
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di violenta ignizione di che il cratere dava indizio gettando fumo,

cenere, sassi infocati: onde le cavita interne non potevano trovarsi

altro che ad altissima temperatura. Venendo dunque a contatto con

quei deposit! infocati le interne masse d'acqua dovevano istantanea-

mente passare allo stato di vapore e produrre fortissimi scotimenti

di terra, se non anche mandare in frantumi'con iscoppio repentino

tutto il monte. Or tutto al contrario; la recente eruzione non fu

accompagnata da nessuna, benche menoma, scossa di terremoto. I

tremori e i sussulti che v'ebbero, s'attribuirono da tutti, anche dagli

abitanti di Mulald, vicini del vulcano, alia caduta delle acque e

de' macigni e delle rupi che rotolavano giu nei burroni. II somigliante

avvenne in tutte le altre alluvioni di che s'e conservata memoria,
senza che mai Fun fenomeno si ricordi essere andato di conserva

con 1' altro.

Assodata cosi 1'ipotesi che attribuisce le alluvioni del Cotopaxi
allo sgelo repentino delle nevi e dei ghiacci, si affaccia seguitamente
la questione: qual fosse la cagione immediata dello sgelo. E qui di

nuovo si sono proposte due soluzioni. Rispondono alcuni, accagio-

nandone il calore interno del vulcano: altri, un' eruzione di lava incan-

descente. Contro i primi il Sodiro fa valere uno stuolo di ragioni assai

poderose. Le pareti trachitiche del cono, osserva egli, conducono mala-

raente il calore e lo trasmettono con somma lentezza: quindi lo sgelo

non poteva efFettuarsi in istanti, come sempre 6 avvenuto in tutte le

alluvioni. Inoltre, cosi nelle eruzioni antiche come nelle moderne

v'ebbero occasioni in cui 1'interno del vulcano dovea stare ad una

temperatura elevatissima, e tuttavia non ne segui 1'alluvione. Di piu

in questa ipotesi lo scioglimento avrebbe dovuto cominciare dalla su-

perficie interna della crosta gelata, che trovasi a contatto col corpo del

vulcano; e 1'acqua facendosi strada per quei meandri inferiori, doveva

uscire all'aperto per di sotto alia crosta: mentreche, per detto di

varii testimonii, 1' alluvione veniva scendendo scopertamente per la

china. Aggiungasi che il suolo, dov'era rimasto denudato, avrebbe

dovuto conservare a lungo il suo calore, e liquefare rapidamente le

nevi sopravenute nei giorni seguenti, tanto piu chi considera che le

esalazioni ignee continuarono niente meno dopo 1' alluvione : e pure
avvenne il contrario. Per ultimo in questa ipotesi lo sgelo doveva

esser maggiore e piu compiuto in sulla cima del monte, dove per
la sua forma conica le pareti hanno da essere piu sottili, e nondi-

meno la zona superiore appunto vedesi tuttora nevosa.

La seconda risposta che ricorre ad una eruzione di lava ignita

sembra dunque la sola accettabile e vera/Difatti lo stato liquido di

quella materia fusa spiega come pote spargersi al tempo stesso e
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uniformemente almeno alia cima e cagionar 1'ailuvione da tre parti

diverse. II calore poi elevatissimo che per solito posseggono tali

masse, spiega adequatamente come incontrandosi colla neve potessero

liquefarla all'istante. Se si rifletta che in tali sostanze vulcaniche si

contengono sublimati de'minerali, il cui punto di fusione sotto pres-

sione ordinaria e a 1500, la qual temperatura puo portarsi senza

iperbole a 2000, attesa la smisurata pressione delle pareti interne,

aumentata dalla forza espansiva dei gas: e lecito assumere che un

chilogrammo di lava e capace di liquefare 2000 chilogrammi di neve,

e cosi via di seguito. Ma a corona delle congetture viene il fatto

dell'esservi stata realmente una tal eruzione. In prova di cio il Go-

vernatore di Ambato, nella relazione inviata per ufficio al Governo

di Quito, afferma di aver trovate pietre tuttora calde presso a Pan-

saleo, almen dieci leghe lungi dal vulcano: il medesimo attestano

il Governatore e molti cittadini di Latacunga e gli abitanti di Mulalo

e di Chillo. E superfluo notare che tali pietre erano state trasportate

dalla corrente: massi di un metro cubico al piu, di lava scoriacea,

molto spugnosa, piu spesso nera, talvolta rossiccia del color del

mattone, contenenti varii frantumi di sassi che vi si erano impiantati

dentro mentre eraancora scorrevole. Al Sodiro, visitando quei luoghi,

dodici giorni piu tardi, non venne trovato nessun pezzo di lava

che conservasse indizio di calore
;
ma moltissimi ne incontrd sparsi

per tutto il tratto gia percorso dalla piena, che venivano screpo-
lando e fendendosi, segno non dubbio dell' aver quivi stesso finite

di raffreddarsi. Inline la presenza di lava rovente si comprova dalla

carbonizzazione de' legnami trasportati dalla valanga : fatto che molti

asseriscono d'aver visto e lo stesso Sodiro 1'osservo.

Vero e che esaminando tutto il lato del vulcano da ponente a

greco il Sodiro non pote ravvisare alcun segno certo di lava re-

cente: poiche sebbene nel margine occidentale del cratere egli

scorgesse una gran falda nera, che alia forma rotondata ne aveva

1'apparenza, cio nulla di meno ne dal punto troppo basso, dond' egli

la mirava, potea giudicarsi di che natura fosse quel deposito, e molto

meno di che eta; ne gli fu possibile, per quanto lo desiderasse di

farglisi piu da presso. Ma qual che si fosse, constando per gli ar-

gomenti suddetti che un' eruzione di lava v'intervenne senza meno,
il dubbio puo cadere soltanto sul modo onde essa si effettu6. II

Sodiro propende a credere che la melma vulcanica fosse non solo

sospinta ma scaraventata in aria per di sopra ai inargini del cratere,

sicche ricadesse a sprazzi sui fianchi del cono. Si rende ci6 proba-
bile dal fatto che i ghiacci si liquefecero uniformemente su tutto

il fianco a ponente e a greco a cominciar dal tratto di circa 300 o
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400 metri in giu, la dove noa apparisce traccia di lava che possa

ascriversi alia ultima eruzione. Dipoi se la lava fosse solamente riboc-

cata, pare che tutta la neve sarebbe dovuta scomparir dalla cima: il

che non s'e avverato. Anche e da notare che, essendo il margine del

cratere piu elevato a tramontana che non verso mezzogiorno, la

materia vulcanica dovea traboccando riversarsi da questa parte e

poco o nessun effetto doveva risentirsene dal lato opposto. In fine,

secondo questa ipotesi si spiegherebbe assai bene come nelle men-

tovate regioni non sia rimasto reliquia della lava eruttata. Perocche

gli sprazzi caduti sparsamente non poteano formare un corpo con-

tinue; e 1'acqua prodotta intorno e sotto a ciascun d'essi per lo

sfascimento della neve, dovea farli scivolare per le ripide chine del

fianco e recarli con seco al piano, donde furono poi travolti dalla

corrente. Nel quale sfacelo e facile ad intendere come per opera
insieme e delle falde infocate che cadeano sulla scorza gelata, e delle

acque che se ne scioglievano, venissero staccati e trascinati via massi

e banchi enormi di ghiaccio, quali furono trovati in gran numero

per le pianure di Chillo e di Latacunga.
Fin qui 1' esimio Naturalista, le cui riflessioni credemmo di dovere

spesso riportare quasi a verbo, tanto ci sembrano per ogni parte

fondate in una esatta conoscenza del fenomeno da lui commentato

e delle sue piu minute circostanze. Appagati nella loro scientifica

curiosita circa la natura e 1'origine delle alluvioni oramai famose

del Cotopaxi, gli studiosi di tali materie ci condoneranno se alia ri-

strettezza dello spazio sacrifichiamo altre minute notizie intorno ai

fenomeni piu comuni che accompagnano le sue eruzioni.
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i.

liOJ/4 (Nostra Corrispondenza) II Balsamo si fa Massone in Londra: Cerimonie

ridicole djlla sia iniziazione rivelate da lui rnedesimo: Assume il nome di

Cagliostro pigliandolo da una fam'glia siciliana di quel nome : Dovere dei mas-

soni roinani, dopo commemorata casa Bixio e casa Ajani, di commemorare
anche casa Cagliosfro e le sue ossa nel forte di S. Leo : Notizie ohe il Goethe

i da di casa Balsamo e di casa Cagliostro. Piibblicazione tesle fat la in Roma
dalla Tipografia Regia del secondo numero del Bollettino ufficiale delta Mas-

soneria in Halia.

Lasciammo il Cagliostro, ossia Giuseppe Balsamo, in Londra dove

si era recato per la seconda volta, non si sa bene in qual anno per

I'appimto, ma certamente tra il 1172 quando vi si reco la prima volta

ed il 1780 quando, dopo avere, come vedremo, girata, come emis-

sario della massoneria, mezza 1'Europa, torn6 a Parigi verso il detto

anno 1780 per ordire la famosa truffa della collana di diamanti:

dopo la quale impresa torno poi per la terza volta a Londra, dove

stampo la sua Leltera al Popolo inglese gia piu volte mentovata. Che

se fmo alia seconda sua andata a Londra, cioe prima di essere stato

iniziato frammassone, la vita di Giuseppe Balsamo fu quella d'un

girovago, ciarlatano, mariuolo e truffatore senza credito e senza nes-

suna fama, costretto a fuggire, si puo dire, ogni giorno, or qua or la

per evitare la giustizia dei tribunal! e le vendette dei truffati; dal

giorno in cui si inizio frammassone comincio invece una sua nuova vita.

Nuova, dico, non in quanto al mestiere di girovago, mariuolo, ciarla-

tano e truffatore, ma quanto ai credito ed alia riputazione europea di

medico, di filosofo e di filantropo, cioe di frammassone, che i suoi

fratelli gli procurarono e che egli seppe conservarsi ed accrescersi

piu, forse, di qualsiasi altro dei suoi fratelli
;
nessuno dei quali, nean-

che tra i piu celeb ri di adesso
; giunse mai alia riputazione ed alle

imprese, quasi incredibili, a cui arrive il Cagliostro; finch e non venne

a Roma dove fu spennacchiato e di pavone fu dimostrato corbac-

chione. II che e gia, parioaente, accaduto in Roma a piud'uno dei

presenti suoi fratelli: ed accadra, certamente, presto, a tutti gli

altri. Del resto, anche adesso, noi vediamo in Italia coi nostri occhi
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simili personaggi che ieri, prima di essersi raessi al servizio settario,

erano nullita
;
ed ora sono, non si sa come, grand! capacita e specia-

lita, come le chiamano, politiche, ecclesiastiche, economiche, filoso-

fiche, poetiche e perfino teatrali, finche, come accade di quando in

quando, taluno non metta capo, o per assassinii, o per truffe o per

altro, in carcere ed in galera. Allora soltanto scomparisce 1'incante si-

mo della loro settariamente manipolata grandezza e celebrita. Or lo

stesso accadde al Cagliostro: il quale nato pezzente e vissuto mariuolo,

non fa celebre se non perche servi la massoneria, e non perdette

la celebrita se non dopo un buon processo criminale romano.

E sopra 1'iniziazione del Cagliostro alia massoneria, in Londra

egli stesso confess6 nei suoi Costituti (vedi il Compendia a pagiae 83

e seguenti) che delle due principaii sette nelle quali e divisa la

a massoneria, cioe della stretta e dell' alta osservanza, egli si ascrisse

a in Londra alia seconda. La prima, cioe la stretta osservanza, e

(( composta (anche adesso) dei cosi detti llluminati. Essa professa

un'assoluta miscredenza, agisce magicamente e, sotto lo specioso

titolo di vendicare la morte del Gran Maestro dci Templarii, ha

a principalmente per oggetto la distruzione totale della religione

a cattolica e della monarchia. In altri termini, questa e quella mas-

soneria che ora volgarmente si chiama del Rito scozzese antico ed

accettato, cui appartengono adesso quasi tutti i membri del Gran-

d'Oriente di Roma. Quanto poi a quello che dice il Cagliostro di questa

massoneria stretta cioe Scozzese la quale agisce magicamente, questa

si verifica anche adesso col preteso spiritismo o magnetismo, che non

e altro che la magia del secolo scorso. Or la pratica di questo spi-

ritismo e magnetismo, cioe di questa rnagia, e dallo stesso Bagon

(nella sua Orthodoxie maqonnique a pagina 510 e seguenti) racco-

mandata caldamente a tutti i frammassoni. Spiegando noi cosi a

lungo queste cose (dice il Ragon) e nostro scopo di iniziare, per

quanto e possibile, i frammassoni sludiosi e scelti a quest' alto

a studio intellettuale che onora il genio umano per portarli a fon-

a dare una massoneria occulta dove tutte queste scienze (magiche)

<( siano seriamente studiate e professate. II quale periodo e la

conclusione del capitolo intitolato: Magnetizzare e un operare ma-

gico (Magnetiser c'est faire de la magie). E nel capitolo seguenter

intitolato Le tawle giranti, dice in sul principio che da questo giuoco

a delle tavole giranti uscira un vantaggio; quello cioe di porre alia

a portata di tutti il magnetismo che prima aveva contro di se molti

increduli: i quali un semplice giuoco avra cosi convertiti piu fa-

cilmente che non gli insegnamenti della scienza. Ed io leggo ora

a pag. 825 nel n del 1 novembre del Contemporain, cattolica rivista

di Parigi, che in Filadelfia (che, e la citta piu massonica del moncio,
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cr come appare anche dot suo nome) esiste un' associazione religiosa

a piu strana delle altre e che ottiene ora molti aderenti in America :

ed e quella che in inglese si chiama lo spiritualism, ed in francese

lo spiritismo. II che sia detto soltanto per dimostrare qui bre-

vemente che la massoneria del Grande Oriente di Roma, anche nel-

1'affare della magia, cioe del magnetismo e spiritismo, e per 1'ap-

punto quale era quella descritta dal Cagliostro nel suo processo.

Veramente egli disse (per sua scusa) che egli non si aggrego punto
a questa magia stretta o scozzese. Ma si dimostrera poi che egli

non solo si aggreg6 appunto a questa, ma ne fondo poi una anche

peggiore detta del Rito Egiziano. Per ora, stando alle sue confes-

sion! sopra 1' operate da lui in Londra in quella sua seconda di-

mora egli confesso di essersi aggregato soltanto alia seconda

classe dell' Alia Osservanza. Questa si trattiene nell'indagine degli

a arcani della natura per perfezionarsi nell' arte ermetica (cioe chi-

ve mica) e specialmente nella pietra filosofale (che il Cagliostro di-

ceva di aver trovata). Questa seconda massoneria e quella che

gl
?

Inglesi specialmente pretendono anche adesso essere innocente :

siccome quella che non si occupa mai ne di politica ne di religione,

ma soltanto di scienza e di filantropia. Ne io dubito punto che, se

non tra i cattolici (ai quali la sola scomunica papale che colpisce

questa massoneria dee essere a tutti bastevole argomento della sua

profondissima reita ed impostura) almeno tra gli increduli e prote-
stanti si possono benissimo trovare molti di quelli che io chiamo

massoncini appunto per iscusare la loro buona fede ingannata dai piu
furbi di loro. Ma non e qui il luogo di ripetere le cose lungamente
dette altrove a tale proposito. E basti qui 1' aver accennato con quanta
astuzia il Cagliostro abbia tentato sulle prime di diminuire la sua

colpa dicendosi ascritto soltanto alia apparentemente meno rea delle

sette massoniche: egli che non solo era appartenuto alia pessima,
ma ne aveva anzi fondata egli stesso una peggiore, secondo che poi

dovette confessare egli medesimo.

A questa ordinaria e meno rea massoneria confess6 il Cagliostro
di avere anche fatto ascrivere sua moglie, avendo pagato cinque

ghinee per le loro patenti. Nello stesso giorno vennero ammessi

marito e moglie ai tre gradi di Apprendista, Compagno e Maestro

e ricevettero le insegne corrispondenti: cioe zinale, fascie, stole,

squadre, compasso ed altro. Alia moglie fu inoltre data una fet-

tuccia o sia legaccia che fu detta essere 1'insegna dell'ordine

(della Massoneria donnesca, detta di Adozione) in cui a ricamo si

legge\ano le parole : Union, silence et verlu: proprio le tre ca-

ratteristiche di quella buona famigliuola. Interrogate il Cagliostro

ed invitato a narrare per disteso tutte le cerimonie dell'iniziazione,
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oltre a molte cose inutili a qui riferirsi perche sapute da tutti e

comunissirae anche nell'odierna massoneria, rivelo due prove di

coraggio che dovette dare nelle cerimonie della sua prima inizia-

zione : a La prima fu che venne balzato in aria ove era appesa nella

tc camera una corda. A questa si attacco con una mano, e dovette

a stare cosi pendulo per un poco. La sua pinguedine gli fu causa

di molto dolore: e la mano gli rimase notabilrnente escoriata.

E percio sarebbe bene che i romani, che abitano vicino al Tempio
del Bacci, osservassero se talvolta ne escono nella \ia persone colle

mani fasciate. Questo sarebbe il chiaro indizio della loro prtxua di

coraggio. a Fu poi bendato: e datagli una pistola scarica gli fu co-

mandate di caricarla. Ubbidi introducendovi polvere e palla. Ma

quando si senti intimare di doversi scaricare la pistola nella testa,

mostro, corn' era naturale, tutta la ripugnanza. Gli fu allora tolta

la pistola di mano con atto di disprezzo, e si passo a fargli dare

il giuramento. La solennita e Timportanza di questo lo indussera

a prestarsi alia nuova richiesta di scaricarsi in capo la pistola.

a La scarico mentre era ancora cogli occhi bendati e senti un colpo

nella testa, senza riportarne pero la menoma lesione. Da quanto
a pote poi egli osservare nella contingenza di ammessione d'altri,

capi che questa prova era una finzione; giacche cambiandosi la

a pistola, uno dei fratelli spara e un altro batte un colpo sul capo
dell' iniziando. Anche da questa prova romorosa di coraggio mas-

sonico, i Romani vicini al Tempio possono accorgersi del momenta
in cui si compiono anche adesso in Loggia queste puerili ciarlata-

nerie.

Invitato a recitare il giuramento da lui prestato, il Cagliostro

disse che era stato il seguente: lo Giuseppe Cagliostro (giacche
(( allora egli prese per la prima volta questo name ed il titolo di

(( Conte) alia presenza del Grande Architetto dell' universe e dei

a miei superiori, come pure della rispettabile societa in cui mi trovo,
a mi obbligo di fare tutlo quello e quanto mi vena ordinalo dai

(( miei Superiori; e perci6 mi obbligo, sotto le pene cognile aimiei
a Superiori, di obbedirli ciccamente senza ricercarne il perche : e di

non rivelare il segreto ne in voce, ne in iscritto, ne con gesti di

a tutti gli arcani che mi saranno comunicati. Ma e, probabile, che

il Cagliostro abbia recitato in processo un giuramento di sua inven-

zione, sia perche non si ricordava bene del prestato, sia perche non
avra voluto rivelare tutto, sia in fine perche i processanti, avendo

trovato nelle carte del Cagliostro tutte le cerimonie e i giuramenti

autentici, non si saranno curati di saper altro dalla sua bocca. Cio

non ostante vede ognuno che razza di giuramento si sia ridotto,

secondo la sua stessa confessione, a recitare il Cagliostro ;
coir in-
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tenzione, s'intende, di far poi sempre a modo suo; che e Finten-

zione colla quale, in generale, giurano tutti i settarii e tutti i fram-

massoni
;

i quali in tanto solamente si fanno settarii e framassoni

in quanto vogliono, non gia ubbidire, ma disubbidire, ed anzi co-

mandare: al che sperano di arrivare rendendosi settarii e framas-

soni, secondo che anche ci narra il Bollettino segreto u/ficiale del

Grande Oriente d'ltalia teste stampato in Roma, come diro piu sotto.

Ammesso cosi nella setta massonica, il Cagliostro prese a fre-

quentare le Logge di Londra. E trovati poi (secondo che egli narra)
a alcuni manoscritti presso un libraio, che apparivano scritti da un

certo Giorgio Cofton (notisi questo Cofton, ossia Gofto, evidente-

mente inventato per far credere anche ai processanti che non a

torto egli si diceva depositario dei segreti del Gran Cofto) a lui

incognito, vide che trattavano di Massoneria egiziana, ma con un

sistema che aveva del magico e del superstizioso. Si prefisse per-
tanto di formare su quelle tracce un nuovo Rito di Massoneria;

togliendo pero affatto (narra egli) quanto vi poteva essere di empio;
cioe la superstizione e la magia. Form6, infatti, questo suo Nuovo

Rito di Massoneria egiziana : ma non gia togliendo, bensi aggiungendo
tutto quello che di piu empio, di piu sozzo, di piu magico e ciaria-

tanesco pote la sua mente inventare.

E bensi naturale che un Cagliostro, gia maestro (benche fmallora

di nessuna fama) nell'arte dei mariuoli e dei truffatori, si innamo-

rasse subito della Massoneria appena che ebbe qualche sentore della

sua esistenza. Ma e anche credibilissimo che, come si fa adesso, cosi

anche allora i frammassoni piu provetti che sogliono andare studio-

samente in cerca di nuove reclute, informati della residenza in Lon-

dra di un mariuolo di quella fatta, abbiano subito tirate le loro reti

per impossessarsi di quel glorioso acquisto. Ad ogni modo e certo che

allora piu di adesso i frammassoni, condannati e perseguitati da tanti

governi, andavano molto guardinghi; ne ricevevano gente di cui non

conoscessero bene vita, virtu e miracoli. Se dunque accettarono il

Cagliostro gia carico fin d' allora di tanti delitti, bisogna dire che

almeno allora, se non adesso,!' essere ciarlatano, mariuolo, truffatore,

ladro, lenone, (per tacere dell' empieta e della miscredenza che sono

evidentemente in Massoneria un titolo di onore) non fossero titoli di

discredito e di esclusione dall' empia setta. Che se la Massoneria fece

nel Cagliostro un per lei degnissimo acquisto, molto piu vi guadagn6
il Cagliostro medesimo, il quale dovette capire subito, a prima vista,

qual maraviglioso partito egli poteva ricavare da tanti fratelli sparsi

per il mondo per le sue truffe e mariuolerie. Giacche intendeva ben

egli di servire la Massoneria: ma intendeva molto piu u^ servirsene;

come, del resto, accade anche adesso tra questi fratelli del mutuo
Serie X, vol. IV, fasc. 658 31 10 novcmbre 1877
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soccorso: senza dire che, fondando egli un nuovo Rito, si procurava

con questo solo un' ampia messe di danari per Diplomi. Tasse, Pa-

tenti e simili corbellerie, colle quail rifarsi ampiamente delle cinque

ghinee da lui spese per comperare il suo diploma. Leggo infatti nel

Numero secondo, tesie edito dalla Tipografia Regia, del Bollettino uffi-

dale del Grand' Oriente d'ltalia. a pagina 238 nel Bilancio preventive)

per il Triennio 1811-1380: che la massoneria romana spera di inta-

scare a danno degli italiani Lire, sedicimila per Tasse e Lire duemila

cinquecento per Diplomi da distribuirsi. Eppure la massowena'iitaliana

ed il suo Grand' Oriente, tutt' insiemo, non valgono il solo Cagliostro

nel fatto, checche possa essere dell' intenzione.

Eatrato cosi il Cagliostro nella Massoneria in Londra e compe-
rati quei pretesi manoscritti del Cofton (che a me paiono da lui

inveatati di pianta unicamente per far credere olY antichita del suo

Nuovo Rito) egli assunse allora, per la prima volta, come gia accen-

nai, il nome ed il titolo di Conte di Cagliostro, che nelle stampe del

secolo scorso si trova spesso scritto Caglyostro : giacche pare che

allora, come adesso, 1' ipsilonne fosse riputata lettera di sangue piu

puro che non la semplice i volgare e plebea. Sopra la quale sua

nuova denominazione e della moglie e da sapere che ii nome di

Cagliostro senza ipsilonne non fu inventato dal Balsamo: giacche

esso e il vero nome di una famiglia siciliana imparentata allora

strettamente col Balsamo: e chi sa che in Sicilia non si trovi an-

che adesso qualche legittimo Cagliostro? La quale appropriazione

indebita di nome altrui fu dal Balsamo consumata per poter poi

seinpre, in ogni caso di scoperta del furto, sostenere che egli in

.sostanza non si era appropriate che un nome quasi di famiglia. E

benche si sappia che il Balsamo, anche dopo la sua iniziazione mas-

sonica di Londra, assunse talvolta il nome ora del Marchese Pelle-

grini, ora del Marchese di Anna, ora Del Marchese, Balsamo, ora del

Conte Fenix, queste non furono pero che mascherate passeggiere;

essendosi ordinariamente sempre servito, d' allora innanzi, della Con-

tea di Caglyostro o coll' ipsilonne o senza; unico furto che gli rimase

in mano anche dopo la sua condanna : si che esso e ora di esclusiva

proprieta della sua legittima discendenza rettilinea e vivente che sono

i rnassoncini del Grand' Oriente di Via della Valle, eredi legittimi,

universal!, necessarii e naturali di quella loro gloria di famiglia.

Ed io non so in verita perche, dopo la commemorazione dei Mar-

tiri di Casa Aiani od Ayani, non potrebbero ed anzi non dovrebbero

i massoncini romani Baccy, Tamayo, Sysca, Mazzony, Mengozzy (non

quello. ma quell' altro) di Piazza del Popolo e compagnia procedere
in processione, colle bandiere spiegate allopatiche ed omeopatiche
della Massoneria, da Roma al Forte di San Leo dove giacciono ancora
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inonorate le ceaeri del Caglyostro, molto piu celebre e piu bene-

merito della Massoneria che non tutti i Byxii e tutti gli Ayani. Alludo

specialmente, come i lettori gia sanno, alia ridicola non meno che

massonica baldoria che, la domenica del 28 ottobre passato, tutte le

Logge pubbliche e clandestine di Roina pretesero fare, nella cosi

detta casa Aiani in Trastevere, in commemorazione dell'essersi nel 1861

schiacciato cola in breve ora Funico e minimo tentative di ribellione

che si sia fatto in Roma nel 1867 contro il legittimo governo pon-
tificio. Che se, invece del legittimo governo papale, vi fosse allora

stato in Rorna il goverao presente, noi sappiamo dalle storiche com-
memorazioni di Palermo, di Torino, di Genova, di Pontelandolfo, di

Casalduni e di cento altre citta e terre, quello che si sarebbe allora

in vece commemorate a casa Ayani ed a tutti i suoi complici. Ed e,

in verita, alquanto strano che quattro farabutti di frammassoni, di

Pantaleoni, e di simile razza siano licenziati in Roma a commemorare
ribellioni a mano armata contro il governo regnante, (riconosciuto
allora per legittimo anche dal Governo subalpino) anche con espo-

sizioni in Piazza del Popolo (come leggo nell' Osservatore Romano
dei 30 ottobre u della bandiera del Regio Istituto Omeopatico : che

si sa essere regolato dal dottore Mengozzi, non quello ma quell' altro

che fu nominato dai due giornali ufficiali massonici la Voce Pelasga
e la Rivista della Massoneria. Credera forse taluno che quelF Isti-

tuto Reale Omeopatico sia dalla parte di Piazza del Popolo che con-

duce al Babbuino ed al Quirinale. No. Esso si trova dalla parte di

Ripetta che conduce a flume. Or che la monarchia desideri di curarsi

in Roma omeopaticamente od allopaticamente a me, com'e evidente,

non dee importare: benche, se io fossi in lei, non potrei vedere degli

amici in coloro che commemorano le ribellioni ed i ribelli. Ma, come

diceva, questo non mi tocca. Bens), giacche siamo in vena di comme-

morare, dico che sarebbe da commemorare anche il Caglyostro, me-

dico anche lui e dei celeberrimi di allora benche non fosse omeo-

patico: ma ciarlatano. Cercando bene, si troverebbero, forse, oltre

la cinta delle mura del forte di San Leo, alcune ossa sepolte cola

incimlmente perche scomunicate; le quali si potrebbero attribuire

al Caglyostro come furono attribute altre ossa dal Bargoni al Fo-

scolo e da non so chi al Byxio. Sono tutte reliquie autentiche in

Liberaleria queste che, secondo i processi ecclesiastici, non si ter-

rebbero neanche per probabili. Percio nulla vi e di piu facile

alia Massoneria romana che di spedire il Bargoni, o qualche altro

suo pratico ed esperto in tali ricerche di ossa, al forte di San Leo.

Cola qualche osso si trovera, E non parlo delle sole ossa metaforiche

che si debbono naturalmente dare a rodere ai cercatori uiliciali di

ossa celebri. Parlo di ossa che, in qualche modo, la scienza possa pro-
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nunziare essere comechessia, appartenute ad un qualsiasi animale.

La scienza e avvezza (parlo della massonica) a confondere, per
amore esclusivo della scienza, le ossa di un asino giovane con

quelle di un uomo preistorico, purche possa, comecchessia, spargere

qualche dubbio sopra le verita cattoliche. Dunque che piu si tarda?

Andate a san Leo, o Societa, cioe Logge massoniche, che gia andaste

a casa Ayani. Cola, a San Leo, troverete certamente qualche cosa che

potrete sempre dire essere appartenuta, secondo la scienza, al vostro

padre, al vostro maestro, al vostro precursore il Conte Caglyostro,

martire anche lui e vittima innocente dell' Inquisizione e della tiran-

nia. Quelle ossa, o qualche altra cosa per esse, si potranno mettere

poi nel tempio o di Via della Valle o di piazza del Popolo': che sara

lo stesso : e i frararaassoni potranno poi andarvi a fare le loro divo-

zioni ed apprendere, in cospetto di quell' urna, il modo di venire in

credito e di far danari in massoneria. Cercando bene, i letterati mu-

nicipali di Roma potrebbero anche trovare in Roma la casa in cui abito,

presso Piazza Farnese, il Conte di Caglyostro prima di essere arrestato

dal tiranno governo del Papa. Una bella lapide non vi stare b be peggio
che tante altre in Campidoglio ed altrove. La lapide si potrebbe met-

tere al concorso a sgese del Grand'Oriente (che potrebbe anche com-

prar la casa e fame un suo degno tempio) tra i varii si celebri let-

terati della famosa scuola Romana del cafFe Ruspoli. Si potrebbe, anzi,

pregarne senz'altro il letterato Garibaldi autore di varie cose stam-

pate. II Caglyostro si puo dire un suo indegno predecessore nella

insigne carica di Primo massone d'Italia; e perci6 toccherebbe, in

verita, a questo suo successore la cura e la spesa almeno dell' iscri-

zione. Se dovessi farla io proporrei poche parole: A CAGLIOSTRO I

FRATELLI. E penso che i Governi venturi, quando fosse cosi conce-

pita, la rispetterebbero. II che no'n so se accadra di molte altre.

Dissi che quando Giuseppe Balsamo prese per se in Londra,

quando si inizio frammassone, il nome ed il titolo di conte di Caglio-

stro e confer! la contea anche a sua moglie, egli aveva assunto un

nome di parentela e di famiglia, E cio imparai dal Goethe, gia altra

volta citato in queste corrispondenze, cola dove nel suo Viaggio
d' Italia, nella lettera data da Palermo il 16 aprile del 1787, narra

u lungo la conoscenza da lui fatta della madre, della sorella e di

altri parenti del celebre mariuolo. Che se, mentre sono tanto ce-

lebri e tanto ricantate altre scritture del Goethe, poco o nulla si

citano queste sue notizie sopra il Cagliostro, (come parimente la

sua commedia in cinque atti intitolata il Gran Cofto, nella quale il

Cagliostro, sotto il nome di Conte di Rostro, e dipinto come un vero

birbone) questa e una nuova dimostrazione sia della congiura ge-

nerale, che sembra da qualche tempo trionfare contro quanti, anche
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celeberrimi scrittori, scrissero o scrivono in danno della massoneria,
sia dalla necessita che vi e di sfatare questa congiura dicendo e

ripetendo fmo a piena intelligenza, anche dei piii riottosi all' intel-

ligenza, quello che giova a smascherare questa setta, la cui sola

forza consiste nelFignoranza comune delle sue imprese e della sua

perfidia. Ma sembra, grazie a Dio, che, a poco a poco, vada disin-

cantandosi la gente: cotalche perfino alcuni liberal! cominciano ora

ad avere il coraggio civile di parlare della massoneria meno ris-

pettosamente di quello che essa pretende. E cosi, oltre i giornali

buoni, come VArmenia di Firenze che nel 1 e nel 3 novembre ha due

notevoli articoti contro la massoneria, vidi anche nella Liberia del

1 ottobre notato, non senza malizia, che il Varani assassino, teste,

in Roma di sua moglie e di un suo compagno era un tre : che

vuol dire Maestro nella setta; rincarendo poi la dose nel suo numero

seguente dei 2 ottobre: e la stessa Capitale dei 2 ottobre dovette

confessare che a non tutto e chiaro in questo doloroso affare e per-
cio ci asteniamo (si capisce) dal dare un giudizio. n E qual era

questo giudizio da cui si asteneva la Capitale? Era quel giudizio

cui la stessa Capitale accenno nel suo n. seguente dei 3 ottobre, dove

disse che in cose
cosj^

delicate (di assassinio che si diceva com-

messo da un tre) ci sembra il riserbo (si capisce) molto conveniente

anche per non intralciare (gia si sa) 1'azione della giustizia.

Piu chiaramente pero parlo la Nazione fiorentina dei 3 ottobre, di-

cendo: Si dubita che Fuccisore e Fucciso fossero ambedue legati

a ad una di quelle sette segrete di cui il processo Sonzogno rivelo

in parte Y esistenza in Roma. A buon conto il pugnale con cui il

Fiorentino fu trafitto (dal Varani) sembra che sia ugualissimo per
N

<( misura e per segni speciali a quello di cui il Frezza si servl per
assassinare il Sonzogno direttore della Capilale. Vero e che tutto

questo si riferisce a pugnali ed a settarii Carbonari, cioe ai Buoni

Cugini: laddove i massoni non sono che Buoni Fralelli. Per essere

imparziali bisogna pero anche confessare che il Popolo Romano

(diretto da Costanzo Chauvet) che insieme colla Gazzella del Popolo
di Torino (diretta dal dottor Bottero) fu il giornale che, per quanto
fu possibile, difese sempre il Luciani ora galeotto, ed allora corri-

spondente romano del dottor Bottero, bisogna confessare, dico, che

il Popolo Homano del 1 ottobre, dando la piu ampia relazione del-

1' assassinio commesso dal Varani tre/. nota che egli e molto co-

te nosciuto nella citta di Roma specialmente nelle file dei popolani

liberal! per aver fatto parte della legione dei cacciatori del Tevere.

La qual gloria il Chauvet puo anche attribuire a se stesso come al

Sonzogno col quale, a braccetto, entro in Roma per Porta Pia con

un fardelletto sotto il braccio, nel famoso giorno della breccia, se-
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condo che ben ricordano i memori romani. Ben peggio, cioe piu

veramente, tratto teste la massoneria italiana il Selmi a pagina 66

e seguenti del suo, per molte parti, pregevolissimo libro sopra il

Governo della pubblica istruzione in Italia : Firenze tipografia della

Gazzetta a' Italia 1811. Narra infatti che un tsle si presento con

a una raccomandazione del Grand'Oriente di Napoli per ottenere una

a cattedra. II Bianchi (segretario generale dell' Istruzione) leale ed

a integro rispose che il Governo non era una setta. Poco dopo il

Bianchi, con sua gran maraviglia, vide in una cattedra importante

imtallato (nota la proprieta del vocabolo) il fratello massone. n E

poco dopo: o Un altro fratello della massoneria chiedeva e faceva

chiedere con istanza una cattedra. Sotto altre amministrazioni non

a fu possibile. Sotto il ministro Natoli si voile (che colui) fosse a

a forza impiegato. E ci fa anche sapere a pagina 20 che il Filo-

panti si cangi6 di cogncme perche avendo quello di Barili, che egli

a ereditd da suo padre fiore di onest'uomo, ma contadino, era un

nome ridicolo. II che prova che il mutamento dei nomi non 'e

proprio, tra i settarii, solamente del Cagliostro. Ma questo non fa

al nostro proposito; il quale e soltanto di dimostrare che ora si

comincia con liberta da tutti ed anche di piu o meno liberal! a

conoscere e percio a non temere ed a far conoscere ed anzi a de-

ridere la massoneria. Nel che quanto piu si fara profitto, tanto e

piu sperabile, finalniente, un qualche principio almeno di buon senso

e di qualche equita di Governo.

Or dunque il Goethe al luogo citato narra che: Prima della

a mia partenza da Palermo (aprile del 1187), la sorte mi riserbava

a una strana ventura, che io verro qui raccontando minutamente.

a Io aveva gia udito molti discorsi in Palermo del Cagliostro, della

sua origine e delle sue vicende. I palermitani si accordavano nel

a dire che un certo Giuseppe Balsamo, nato in Palermo, era incorso

per i suoi misfatti nel discredito e nell'esilio. Ma questo Balsamo

era egli quegli che si nascoiideva sotto il nome del conte Caglio-

stro ? Qui le opinioni variavano. Intanto uno prese a parlare del

fastidio che si era dovuto prendere un giureconsulto palermitano
a che era stato incaricato dal ministero francese di schiarire la cosa

<c e di trovare le traccie d'un uomo che, in faccia della Francia e

quasi del mondo, aveva osato spacciare le piu ridicole favole in un

a processo importante e pericoloso (quello della collana). Questo

a avvocato aveva, come si diceva, trovata la genealogia di Giuseppe
<c Balsamo e spedita in Francia, accompagnata da document! auten-

tici, una memoria dichiarativa dei fatti. Desiderai di vedere questo
a giureconsulto e vi andai qualche giorno dopo. Egli mi mostro un

ci albero genealogico da cui appariva che il bisavolo materno di
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Giuseppe Balsamo era un Matleo Marlello: ma non si conosce il

nome di sua moglie bisavola dello stesso Balsamo. Dal matrimonio

nacquero una Maria che sposo Giuseppe Bracconieri e fu la nonna
del nostro Balsamo ed una Vincenza che spos6 Giuseppe Cagliostro

originario di Noara piccola citta a otto miglia da Messina. Notisi

die anche ora (nel 1181) esistono in Messina due fonditori di

campane chiamati Cagliostro. Questa Vincenza fu poi la madrina
di Giuseppe Balsamo, il quale prese il nome di battesimo (Giuseppe)
dal marito della Maria, ed il soprannome di Cagliostro dal nome
del marito della Vincenza sua madrina, Gli sposi Bracconieri eb-

o bero tre figliuoli Felicita, Matteo ed Antonio. Felicita fu sposata
a a Pietro Balsamo figliuolo di un mercante palermitano che si chia-

mava Antonio Balsamo, molto probabilmente di razza ebrea. Pietro

Balsamo, padre del famoso Giuseppe, falli e morl di quarantacinque
a anni. La sua vedova, che vive ancora, avea avuti, oltre Giuseppe (il

celebre mariuolo) anche una figliuola Giovanna-Giuseppina-Maria
che spos6 Gian Battista Capitummino di cui resto vedova dopo
avutine tre figliuoli. Questa memoria genealogica mi fu per piu

a giorni lasciata in mano dalFavvocato, ed io potei vedere che essa

o era appoggiata ad estratti battesimali, a contratti di matrimonio

e ad altri document!, insieme raccolti con molta cura. Essa con-

fermava quasi tutte le circostanze che ci sono ora note dal pro-
cesso di Roma: cioe che Giuseppe Balsamo, nato a Palermo in sul

o principio del giugno del 1143, avea avuto per madrina Vincenza

t( Martello maritata in Cagliostro: che egli avea, giovanetto, indossato

Tabito dei Fratelli della Carita (cosi li chiama il Goethe) ordine che

si occupa di assistere i malati: che egli aveva mostrato ingegno
e disposizione per la medicina:, ma che era stato espulso dall'or-

(( dine per mala condotta. Avea poi fatto in Palermo il mestiere di

mago e di cercatore di tesori. Aggiunge la memoria dell'avvocato

che il gfovane Balsamo non lascio punto infruttuosa la rara abilita

a che egli aveva di falsificare le scritture. Egli falsified, infatti, o, piut-

8 tosto. fabbrico un vecchio documento che rese litigiosa la pro-
a prieta di alcuni beni. Posto sotto giudizio e carcerato fuggi e fu

citato in contumacia. Attraverso la Calabria ed and6 a Roma dove

sposo la figlia di un tintore. Di Roma torno a Napoli sotto il nome
di marchese Pellegrini. Os6 tornare a Palermo: ma riconosciutovi,

fu carcerato ed infine liberate in un modo che merita di essere

raccontato. Uno dei primi e piu ricchi principi siciliani altamente

n impiegato alia Corte di Napoli aveva un figliuolo robusto di corpo,

c indomabile di carattere e sommamente orgoglioso. Donna Lorenza

seppe guadagnarselo ed il falso marchese Pellegrini seppe ser-

(( virsene come di protettore. In breve Giuseppe Balsamo fu liberate



488 CRONACA

a dalla prigione senza che negli atti criminali si trovi alcun cenno

a del fatto. Allontanatosi da Palermo viaggio in piu luoghi: ne sopra

questi viaggi 1'avvocato fu in caso di poter nulla dire nella sua me-

o moria. Questa termina con una ingegnosa dimostrazione che Caglio-

t( stro e Balsamo sono la stessa persona: tesi che era allora molto piu

difficile a dimostrare che non sia adesso dopo che noi sappiamo

a benissimo tutta la storia dal processo romano. Stampo infatti il

Geothe le sue Memorie e le sue Lettere dopo il processo romano.

Quando, segue il Goethe, io lessi nella Memoria che ancora vive-

a vano la madre e la sorella del Cagliostro mostrai all'avvocato il mio

desiderio di fame la conoscenza. Mi disse che non era cosa facile;

a perche quelle persone povere ma onorate vivevano molto ritirate

e non erano avvezze a veder forastieri : tanto piu che il carattere

a sospettoso della cittadinanza, avrebbe fatto loro vedere in quella

visita chi sa che cosa. Cio nonostante mi promise di farmi abboccare

a con un suo segretario che aveva accesso nella famiglia Balsamo,

per mezzo del quale egli aveva avuti i documenti che gli erano

serviti per formare Falbero genealogico.

Ma di quanto segui scrivero, a Dio piacendo, nella ventura cor-

rispondenza: bastando per ora Faver chiarito che, il nome di Ca-

gliostro o Caglyostro, che il Balsamo assunse in Londra quando si

fece massone, non fu inventato da lui ma rubato, per modo di furto

'famigliare e domestico. Cosicche, se non la Contea, almeno la Ca-

glyostreria si puo dire essere, in verita, Tunica parte liquida e tras-

missibile del suo patrimonio. Del quale sono, per conseguenza, eredi

legittimi ed universali i nostri massoncini romani, festaiuoli (perfino

nel Regio istituto omeopatico di piazza del Popolo) delle antiregie e

repubblicane, tutt'altro che omeopatiche, ribellioni di casa Ayani e

di altre case, casotti, casini, camere ed altri parlatorii piu o meno

omeopatici e regali, delle varie piazze e logge del popolo romano

ed italiano.

Poscritto. Gia accennai nella corrispondenza, e vi annunzio ora

piu espressamente, che e flnalmente uscito alia luce il Numero se-

condo (il primo uscl nel 1815), del Bollettino ufficiale del Grande

Oriente d'ltalia: dopo I'Assembled del 1814-. n. 2, Roma: Regia Tipo-

grafia 1811. E un curioso volumetto in 8 di pagine 239 che mi fu

gentilmente favorito in piego aperto con ;tutto il bollo azzurrognolo
del Grande Oriente della Massoneria in Italia. Dico che mi fu favo-

rito in piego aperto perche, a pagina 236 del Bollettino, vi leggo un
decreto che il Bollettino ufficiale sia spedito per posta in piego chiuso.

Percio denunzio alia Gran Maestranza questa infrazione dei suoi de-

creti commessa dalla sua Grande Segreleria. Vi parlero poi piu a

lungo di questo curioso e segretissimo Bollettino.
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II.

COSE ROMANE

1. Uclienza e dono del Santo Padre ad una Deputazione toscana per la facciata di

S. Maria del Fiore 2. Breve di Sua Santita pel Congresso cattolico a Ber-

gamo -- 3. Udienze agli alunni della Vigna Pia ed ai loro Direttori
;
cenni

sopra gli stabilimenti diretti in Roma dai fratelli di N. S. della Misericordia

4. Sussidio della Gongregazione di Propaganda Fide ai poveri delle Indie Orien-

tal! S.Circolare dell'Emo Card. Simeoni, Segretario di Stato, sopra la profana-

zione e la distruzione di varie chiese a Roma.

1. Siamo lieti di poter rassicurare i nostri lettori circa lo stato

di sanita del Santo Padre; onde non abbiano a prestar fede alle

favole che i villani giornalisti ministerial! e democratic! vanno spar-

gendo, a tal proposito, per attizzare le passioni rivoluzionarie
;
le

quali ben si sa aver prefissa 1'epoca d'un Conclave per mandare ad

effetto i piu scellerati disegni a compimento dell'impresa del 20 set-

tembre 1870. Sua Santita e ben lungi dal patire quella prostrazione

di forze, che i reltili mentovati si piacciono di esagerare; e se ne

hanno in prova le quotidiane udienze a ragguardevoli personaggi

in gran numero ed a varie deputazioni.

Tra le altre merita speciale menzione quella che, il giorno

10 ottobre, il Santo Padre si degno di concedere, con somma affa-

bilita, ad una deputazione venuta da Firenze per presentare a Sua

Santita il disegno della facciata che si sta costruendo alia Metro-

politana dedicata a S. Maria del Fiore. La deputazione era composta

del signor Blarchese Antonio Gerini presidente della Commissione

che sovrintende a quell' opera grandiosa, dell'architetto professore

Emilio De Fabris e dell' avvocato signor Cesare Barsi segretario. II

Santo Padre accolse questi signori in privata udienza, e si com-

piacque moltissimo delle spiegazioni che gli si diedero intorno a

quell' egregio lavoro e non solo benedisse alia pia impresa, ma voile

cooperarvi con una cospicua somma di denaro in oro, e col dono

d' un finissimo mosaico rappresentante quel capolavoro di Raffaello

che e conosciuto sotto il nome di Madonna di Foligno. Sua Santita

autorizzo il Comitato esecutivo a disporre di questo prezioso dono

in quel modo che riputasse dover tornare a maggior benefizio e

profitto deir opera.

2. Dovendosi radunare in ottobre a Bergamo il Quarto Congresso

cattolico italiano, di che parlaremo a suo luogo, il Santo Padre si

degno di indirizzare al Comitato permanente di Bologna il seguente

Breve.
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o PIO PAPA IX Ai diletti figli Presidente e Consiglieri del Co-

mitato permanente del Congress! in Bologna.

o Diletti figli, salute ed apostolica benedizione.

s Se spesse volte lodammo lo studio, onde, o diletti figli, solete

convenire ad arrecare aiuto, consiglio ed azione per tutelare e pro-
muovere gl'interessi cattolici, di ben maggiore encomio cio stimiamo

ora degno, sia perche non vi sgomenta il campo delle vostre fatiche,

fattovi vasto e difficile dalla condizione ogni giorno piu affliggente

degl' interessi religiosi, sia perche nello scorso anno, mdegnissima-
mente trattati e impunemente dispersi, non senza gravissimo sfregio

alia cortesia di codesta citta, voi da cio, lieti di patire contumelie

per il nome di Gesu, nuove forze mostraste ritrarre per proseguire

piu alacremente nella vostra impresa. Delia qiial nobile disposizione

di animo ben ci congratuliamo con voi, 'come quella che opportu-
nissima anzi necessaria ci pare per il Congresso indetto a Bergamo;
non tanto per la quantita degli oggetti da sottoporsi a voi, in causa

deH'ingagliardirsi del male, quanto perche le deliberation! altrove

violentemente interrotte e necessariamente da ripigliarsi, aggiun-

geranno nuovo carico al lavoro da intraprendersi. Ma cio che per

propria natura renderebbe piu complicate le discussion! del futuro

Congresso, vi eccitera insieme non poco a piu ampli e prudenti con-

sigli; a quella perfetta unanimita, senza cui le forze vostre riusci-

rebbero affatto inferiori ai bisogni; a spingere 1'operosita nel pro-

pagare e promuovere i Congress! cattoiici, che le condizioni sempre

piu tristi della societa religiosa e civile richieggono piu spesso ;
ad

infiammare finalmente lo zelo di tutti i cattolici, affinche ognuno

riguardando come propria la causa comune della religione e della

Chiesa, le dedichi virilmente, come egli possa, i proprii sforzi in

concordia cogli altri.

a Del resto, giacche la fermezza vostra nel sostenere le ingiurie,

le persecuzioni e le contumelie per la giustizia, attirar deve sopra
di voi F aiuto celeste, a buon diritto confidiamo che il Clementis-

simo Iddio col suo lume e la sua virtu vi assista, che possiate in

tanta difficolta di cose intravvedere il da farsi e condurre a corn-

pimento i vostri disegni. Ci6 noi imploriamo sopra di voi e di tutto

il Congresso, che sta per radunarsi, mentre quale arra del celeste

favore e attestazione della nostra benevolenza a voi, diletti figli, e

a tutto il Congresso stesso, 1' apostolica benedizione di tutto cuore

impartiamo.

Dato a Roma presso S. Pietro il 24 settembre 1877, del nostro

Pontificate anno XXXII. PIO PAPA IX.

3. Alii 19 ottobre, poco dopo il mezzo giorno, gli alunni della

Vigna Pia, in numero di ottanta, guidati dai fratelli di Nostra Si-
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gnora della Misericordia che ne hanno la direzione e la cura, ebbero

1'onore di essere ricevuti a udienza del Santo Padre nella sala delie

lapidi al Museo Vaticano. Quando Sua Santita entro nella galleria,

gli alunni cantarono egregiamente un bel coro. Quindi due degli

avventurati giovanetti recitarono con garbo due affettuose poesie

esprimenti la loro gratitudine verso Colui che troppo giustamente
e per piu titoli onorano ed amano come Padre, e che li tratta dav-

vero come diletti figliuoli. Sua Santita si compiacque di esaminare

i saggi dei prodotti rurali, di cui gli alunni aveanle fatto omaggio;
e di distribuire a ciascuno di essi una bella medaglia d'argento
come pegno della sua sovrana e paterna soddisfazione. Rivolte poi a

tutti le piu benigne parole d'incoraggiamento e di paterno affetto,

li accomiatava impartendo loro 1'apostolica benedizione.

Alquanti giorni dopo, la sera del 28 ottobre, il Santo Padre si

degno ammettere a udienza privata il nuovo Superiore Generale dei

soprammentovati Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, accom-

pagnato dai due superstiti dei tre fratelli, coi quali il canonico

Schoppers, di pia memoria, comincio si pia e benefica opera a Maiines

nel Belgio.

a II Superiore Generale, come leggesi nell' Osservatore Romano
n. 250, dopo avere in nome suo e dei suoi confratelli espresso la piu
tenera pieta filiale, rattaccamento piu sincero, il rispetto piu pro-

fondo, la sommissione piu perfetta verso la Santa Sede e verso

Faugusto Pio IX, ringrazid con efFusione di cuore il Santo Padre

dei segnalati beneficii da lui concessi ai Fratelli di Nostra Signora
della Misericordia, dell' approvazione soprattutto del loro Istituto e

delle loro Regole. Ecco fra le altre alcune delle consolanti parole

che 1'immortale Pio IX degnossi indirizzare al chiarissimo Fratel

Cassiano; parole che dimostrano chiaramente 1'interesse che il Pon-

tefice ha per questa pia Istituzione: Volentieri ho accordato alia vo-

stra Congregazione questi favori, perche nulla niai ho saputo di

essa, che mi sia dispiaciuto; ma al contrario essa mi ha sempre

cagionato consolazione per il suo buono spirito e per le opere di

misericordia che essa con tanta abnegazione esercita. Ne sia lodato

Iddio ! . . .

a Fratello Superiore Generale, il Signore vi dara le grazie ne-

cessarie, pe.rche possiate adempiere sempre bene ai doveri che la

vostra dignita v'impone, e condurre degnamente a termine 1' opera
del vostro Fondatore. II Vicario di Gesii Cristo mise il colmo alia

felicita e alia commozione che a queste parole preziose e consolanti

si era impadronita del Superiore Generale e dei suoi due confratelli,

impartendo 1'apostolica Benedizione ad essi, ai loro confratelli, e a

tutti quelli che formano 1'oggetto delle loro carita.
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a L'istituzione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia,

di cui la casa principale e a Malines, si propaga con il piii gran

successo nel Belgio, in Inghilterra e a Roma per 1'educazione della

gioventu, la moralizzazione dei carcerati, e per sollievo dei malati e

dei pazzi.

I conquistatori gloriosissimi di Roma, per quell' odio che nutrono

contro tutto cio che sa di cristiano, poco dopo che si furono im-

padroniti di quasi tutte le Opere Pie di Roma, si affrettarono di

levare ai Fratelli di Nostra Signora della Misericordia F Orfanotrofio

detto di Termini; che divenne ben presto uno dei piii gravi pesi

dell' amministrazione comunale e diede e va dando tuttavia lo spet-

tacolo piu doloroso, deplorato dagli stessi direttori ed amministra-

tori, in tutto cio che spetta alia disciplina ed al buon costume. Per

necessita di economia si tollerarono pero codesti virtuosi Fratelli

nel Manicomio alia Lungara, nell'Ospizio dei poveri vecchi invalid!

a San Cosimato, nella casa di disciplina pei giovani discoli a santa

Balbina; e, per qualche riguardo verso Faugusto fondatore Pio IX,

degnaronsi i sullodati padroni di comportare che continuassero a

tenere aperta la scuola a Piazza Pia, ed a dirigere gli alunni rico-

verati nell'Istituto rurale detto la Vigna Pia, che fu creata dalla

muniflcenza e col peculio private di Sua Santita.

Di quest' ultimo, come di quello di santa Balbina, leggonsi nel-

1' Unita Cattolica di Torino, n. 248 del mercoledi 24 ottobre, alcuni

ragguagli, la cui notizia rendera piu doloroso il successo delle mac-

chinazioni settarie che gia si stanno movendo per espellerne i Fra-

telli di Nostra Signora della Misericordia; sotto la cura dei quali

la colonia agricola della Vigna Pia prosperava non meno sotto il

risguardo materiale che sotto quello della moralita e religione.

Ond'ebbe ragione il corrispondente dell' Unita Cattolica di scrivere,

ed e pura verita, che codesta colonia potrebbe servire di modello

alle consimili che in troppo scarso numero, ma con opposti risultati

si tengono ora dai Frammassoni in Italia. Ecco le parole del cor-

rispondente.

L'ltalie ne e entusiasmata, e con ragione: la scelta della posi-

zione, incantevole, sopra una verdeggiante collina: la scelta degli

educatori, eccellente
;
sono frati, e vero, ma, ci6 malgrado, 1' Italie

riconosce che la maggior parte dei 92 giovani, di eta fra i 12 e i

18 anni, che vi si trovano, cc grazie all' eccellente educazione pratica

e morale che loro vien data, son sempre ricondotti sulla diritta via

che avevano abbandonata. II Governo italiano istesso confida alia

Vigna Pia alcuni de'suoi giovani discoli, e trova che gli costano

molto piu poco che in altri consimili stabiiimenti; solo 62 centesimi

al giornp per ciascuno. Eppure con questa modica spesa si allevano
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robusti giovani, alcuni del quali possono attendere alia coltivazione

di 23 ettari di terreno annesso al penitenziario: altri imparano un

mestiere. Mentre i vostri della Generala si lamentano del vitto,

quest! sono soddisfatti della razione quotidiana alia quale viene

aggiunta, la domenica, una porzione di came ed un bicchier di vino.

Tutto cio e frutto della abnegazione ammirabile dei frati che am-

ministrano la colonia. E questi disutilacci di religiosi, i quali as-

sistono i discoli, che tutta la sapienza pedagogica rivoluzionaria non

sa frenare, son essi nello stesso tempo, e con eguale abnegazione,
i professori dei loro pensionari. In somma la Vigna Pia e uno sta-

bilimento di beneficenza ben amministrato e prospero ;
ed i giovani

infelici raccolti, ritornando piu tardi nella societa, possono diventare

uomini onesti ed abili artigiani. La conclusione che un uomo ra-

gionevole trarrebbe da cio, e dai paragoni colla Generala ed altra

roba simile, voi 1'immaginate; ma i nostri rivoluzionarii conoscono

le premesse e non hanno coraggio di dedurne e mettere in pratica

le conseguenze.
Ma le dedurra, io spero, il Bargoni, che dalla sua visita al-

1' Eterna Citta impar6 che non vi e educazione senza catechismo, e

che i migliori educated sono poi sempre i religiosi; faccia tesoro

di queste cognizioni, ed abbia il coraggio di persuaderle ai suoi

colleghi, affinche le cloache d'infezione morale e le fabbriche

privilegiate di malfattori diventino sul serio riformatori di costumi

e fabbriche, anche senza privilegio, di veri galantuomini.
4. E pur troppo da temere che tra non molto la rivoluzione re-

gnante ed empia si stanchera di tollerare che sussista quest'opera

di vera beneficenza del Papa; ed appropriandosi 1'edificio ed i poderi
della Vigna Pia collo stesso diritto con cui si impadronl degli Stati

della Chiesa, di Roma e del Palazzo Apostolico al Quirinale, la man-

dera in rovina od almeno in liquidazione, come gia fece di tutti i

beni di Chiesa. Ma e da sperare altresi che la pieta dei fedeli non

verra meno ai bisogni dei poveri, e per altre guise sapra loro prov-

vedere, sotto il magistero delle Chiesa stessa, che si rappresenta dai

Frammassoni come rapace, e che invece e la vera provvidenza pei

poverelli. Infatti la Chiesa non fa distinzione di nazioni o di condi-

zioni politiche; ma accorre generosa la dove trova una miseria che

invoca sussidio. Al quale proposito ecco una nota dell' Osservatore

Romano n. 233 del 12 ottobre.

E a nostra conoscenza che la S. Congregazione di Propaganda
Fide ha teste inviata la egregia somma di fr. 25,000 al Vicario Apo-

stolico di Madras, perche ne faccia parte agli altri Vicarii Apostolici

suoi colleghi, ond'essi possano concorrere al sollievo delle nume-

rose vittime della fame che desola le Indie.
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5. Nel precedente nostro volume III di questa Serie X, a pa-

gine 613-14, ed a pagg. 740-41, abbiano accennato alia profanazione

e distruzione di piu chiese in Roma. Questo procedere, che e in aperta

opposizione cogli impegni spontaneamente assunti e solennemente

banditi dal Governo della breccia di Porta Pia quando s'impadronl

di Roma, fu denunziato ai Governi che tengono una loro rappresen-

tanza diplomatica presso la Santa Sede, e messo in piena luce dalla

seguente circolare di Sua Ema. il Cardinale Simeoni segretario di

Stato del Santo Padre, pubblicata nel Bien public di Gand, e ripro-

dotta nell' Osservatore Romano n. 242 del 23 ottobre 1811

t( Dalle stanze del Vaticano, il 23 agosto 1877.

a Dopo che il Santo Padre, nella sua memorabile allocuzione del

12 marzo del corrente anno, ebbe deplorato, con accenti che trova-

rono un' eco si potente nel cuore di tutti i cattolici, le innumerevoli

offese recate alia Chiesa ed alia sua suprema autorita dalFepoca della

invasione di Roma, era a sperarsi che gli attuali governanti avreb-

bero risparmiato ulteriori afflizioni al venerando Pontefice. Invece

hanno essi continuato nella loro abituale ostilita, ed in questi ultimi

giorni con atli non solo sacrileghi ed ingiusti, ma anche illegali,

hanno amareggiato acerbamente 1'animo della Santita sua, offen-

dendo in pari tempo i sentimenti religiosi dei romani e nulla cu-

rando la distruzione di monument! storici ed artistici.

a Questi atti sono : la chiusura delle chiese di sant'Antonio abate

alPEsquilmo, santa Marta nella piazza del Collegio Romano e la presa
di possesso deli'Oratorio unito alia chiesa di santa Maria della Scala.

Si vuole trasformare la prima chiesa in ospedale, la seconda in ca-

serma, 1' Oratorio in palestra ginnastica. I modi adoperati nello ese-

guire tali imprese, sono stati i piu sommarii e dispotici.

x Per la chiesa di sant' Antonio, che serve di succursale alia par-

rocchia di santa Maria Maggiore, nel 6 del corrente, il parroco fu

avvertito a voce che essa sarebbe stata occupata nel giorno seguente;

poche ore dopo fu avvisato in iscritto della sospensione dell' ordine,

ed infme la mattina del 13, malgrado le sue proteste, vide porre le

bifFe alle porte della chiesa, sebbene in essa si conservasse ancora

il santissimo Sacramento.

Riguardo alia chiesa di santa Marta, le formalita furono ancora

minori. Quivi, nel detto giorno 13, si presentarono, non anhunziati,

alcuni della Giunta liquidatrice, proibirono al solo custode secolare

presente di chiamare il superiore deputato ecclesiastico, e quindi,

senza che alcuno potesse emettere la conveniente protesta, biffarono

le porte interne, e fattesi consegnare dal custode le chiavi, chiusero

la porta esterna,

a Quanto air Oratorio della Scala, previo un verbale avviso dato

dal segretario della detta Giunta al superiore della chiesa, la mat-
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tina del 4 corrente, la Giunta stessa, con semplice processo verbale,

prese possesso del sacro luogo, e con altro processo verbale ne fece

cessione al Municipio romano, rappresentato da un impiegato mu-

nicipal e.

Cosi e stata compita questa triplice e sacrilega occupazione.
(( Ad iscusarla, nonche un titolo di giustizia, puo addursi nep-

pure una apparenza di legalita. Non solo vi osta il diritto divino ed

ecclesiastico, ma perfino le disposizioni stesse delle leggi civili.

Difatti, nelParticolo 18 della legge del 1 luglio 1866 sulle Cor-

porazioni religiose si stabilises: Sono eccettuate dalla devoluzione

a al Demanio e dalla conversione: 1gli edifici ad uso culto, che si

conserveranrio a questa destinazione in un coi quadri, statue, mo-
ff bili ed arredi sacri che vi si trovano .

In conformita di questa legge, quando fu preso possesso dei

monasteri di sant'Antonio, di santa Marta e della Scala, furono con-

servate al loro uso le rispettive chiese ed oratorii. Non saprebbesi

quindi concepire come ora il ministero, a dispetto della legge, si

impadronisce di cio che non e stato mai indemaniato.

a Nel processo verbale del possesso della chiesa di sant'Antonio,

si adduce a pretesto l'espropriazione avvenuta del monastero in forza

di decreto reale del 18 agosto 1871, emanato in base della legge
3 febbraio detto anno, sal trasferimento della sede del Governo in

Roma; ma e facile intendere che non si pu6 parlare di espropria-

zione ove non evvi correspettivo, e niun prezzo e stato mai certa-

mente ne determinate ne pagato dal Governo per detta chiesa, come

lo fu pel resto del monastero espropriato.

Per le altre due occupazioni poi non suffragherebbe neppure

questo futile pretesto.

Si faccia quindi ragione della giusta indignazione del Santo

Padre nel vedere convertiti in usi profani luoghi si venerandi!

Nella chiesa di sant'Antonio il parroco di santa Maria Maggiore

compiva tutte le sue funzioni e i parrocchiani vi erano cresimati e

ricevevano gli altri sacramenti, si spiegava il Vangelo, s' insegnava il

catechismo. e recentemente la chiesa serviva per gli stessi infermi

dell'ospedale e per le suore che ne hanno la cura; a ci6 si aggiunge
che dessa e una chiesa monumentale, di cui la facciata e unica in

Roma del suo tempo e del suo stile che ha nel mezzo della tribuna

una delle migliori opere dell'Odazzi e nelle pareti laterali e nelle due

cappelle ai lati delP altare maggiore, pitture pregiate di Pietro Par-

rocel, nella cappella di sant'Antonio, di notevole architettura.

a Oltre 1'ornamento delle due antiche opere di commesso, che sono

affatto uniche, ha le pitture di Niccolo Ciccignani, detto delle Po-

marance, e nelle pareti le azioni miracolose del Santo, lavoro di

Giovan Battista Lombardelli, detto della Marca.
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La chiesa di santa Marta altresl e distinta per pregi artistic!, e

vi si celebrano piu messe ogni giorno, vi si fanno tutte le feste pro-

prie della Chiesa, tutte le solennita maggiori vi sono festeggiate con

pompa, e finalmente vi offlcia una numerosa Confraternita o Societa

di artisti.

Similmente, alle pratiche di culto per gli alunni delle scuole

notturne in Transtevere e per altra Confraternita, e destinato FOra-

torio della Scala, che il municipio romano vorrebbe trasformare all'uso

superiormente indicato.

Ad escludere infine anche lo specioso pretesto di utilita o ne-

cessita pubblica che volesse addursi a giustificazione di tali atten-

tati, basti avvertire che il piu leggero sentimento di riverenza ai

luoghi sacri avrebbe indotto ogni altra autorita a provvedere altri-

menti agli usi, ai quali si vogliono trasformare le dette chiese. Tanto

a santa Marta quanto a sant'Antonio vi sono aree raolto piu estese.

che con maggior economia e vantaggio possono adoperarsi ad am-

pliare sia la caserma, sia 1' ospedale.

E dunque unicamente il dispregio delle chiese cattoliche che

induce il Governo ad occuparne illegalmente e senza bisogno due

delle migliori, nel tempo stesso che si accorda tutto il favore ai

templi protestanti, i quali sorgono numerosi nelle piu frequentate

contrade di Roma, senza che ne valdesi ne battisti, ne altri, abbiano

a temere di vederseli indemaniati od espropriati.

Ogni mente sagace pu6 dedurre da questi fatti qual sorte sara

riservata alle chiese di Roma in un avvenire piu o meno lontano, se

avessero disgraziatamente a durare le circostanze attuali. Fin da ora

non si occulta il perverso piano che si ha in vista di eseguire gra-

datamente, di togliere cioe al pubblico culto non solo le chiese, i

conventi, monasteri, confraternite, ecc., ma perfmo varie delle par-

rocchiali, con diminuire arbitrariamente il numero delle parrocchie.

Questo piano ebbe un principio di esecuzione con demolire le chiese

di san Caio, di santa Teresa ed altre, e viene ora proseguito con le

recenti occupazioni.

II sottoscritto Cardinale segretario di Stato non pu6 dispensarsi

di denunziare offlcialmente questi deplorevoli fatti all'E. V., onde ella

si compiaccia di portarli a cognizione del proprio Governo in elo-

quente commento alia pretesa che ancor non si cessa di sostenere,

essersi cioe coH'invasione di Roma tolto al Pontefice il solo tempo-
rale dominio, ma essersi lasciata intatta la sua spirituale autorita e

giurisdizione sulle persone e cose sacre.

Si vale ben volentieri lo scrivente di questp nuovo incontro per
confermare a Vostra Eccellenza i sensi della sua distinta considera-

zione. Firmato: GIOVANNI card. SIMEONI.



CONTEMPORANEA 491

III.

COSE 1TAL1ANE

1. Onoranze funebri in Geneva alle ceneri di Nino Bixio 2. Scioglimento del

Gonsiglio provinciate di Roma 3. Fine dell' Odissea diplomatica del F.\ Cri-

spi 4. Gongresso catlolico a Bergarno 5. Dimoslrazioni repubblicane per

funerali; apoteosi della ribellione armata, alia casa Aiani in Roma.

1. II famigerato Nino Bixio, che ebbe parte a tutte le congiure

settarie della frammassoneria italiana, ed a quasi tutte le spedi-

zioni organizzate a servigio del Governo di Vittorio Emmanuele II,

sotto il comando deU'Eroe dei due milioni, morl di cholem-morbus

sopra una sua nave che avea noleggiato al Governo olandese per

trasporto di truppe nelle Indie. II suo cadavere fu seppellito nelle

arene di Atchin, disseppellito poi da quei barbari per isperanza di

trovare con esso qualche cosa di valore, poi messo in pezzi e riget-

tato nella fossa. Dopo molte indagini dicono che alcune delle ossa

fossero ritrovate e bruciate, per trasportarne poi le ceneri alia patria

Geneva. Queste vere o supposte ceneri di Nino Bixio furono con

grandi onoranze funebri puramente civili ricevute nella capitale

della Liguria il 30 del p. p. settembre, coll' intervento di Ministri,

di rappresentanti delle due Camere e dei Corpi di Stato e Munici-

pal!, non che delle Logge massoniche.

II Bixio si era segnalato, non solo per prodezza militare, ma
eziandio e soprattutto per odio contro la Chiesa cattolica e contro

il Papa* Era stato fra gli eroi repubblicani, che, sotto la dittatura

del triumvirato Mazziniano, nel 1849 combatterono contro i francesi

a Roma. Continu6 a militare colla camicia rossa dei garibaldini

nel 1859 e nel 1860, e fu dei mille di Marsala; e, creato generate

di divisione dal Garibaldi, fu con questo grado ammesso nel regio

esercito dopo la conquista del reame di Napoli. Deputato al parla-

mento, non si perito nel 1862 di farvi voti perche i Romani cac-

ciassero nel Tevere il Papa ed i Cardinali, vantandosi spesso d'aver

sempre fatto fucilare tutti gli stranieri che combattendo gli cadevano

tra le mani. Nel 1810 alii 20 settembre dall'altura di villa Pamphili
bombardd la Porta san Pancrazio ed il Trastevere per cinque ore

intere. Poi, perduta la speranza di nuove imprese rivoluzionarie, poco
curandosi degli onori di Senatore ond' era stato rimunerato dei suoi

servigi, e non bastandogli lo stipendio d'un generale di divisione,

torno alle speculazioni mercantili, si fece fabbricare una nave de-

nominata Maddaloni in memoria delle prodezze da se fatte presso
Serie X,vol. IV, fase. 658 32 10 novemlre 1877



498 CRONACA

la citta di tal nome nel 1860, e con essa ando cercar avventure e

ricchezze nell'Indo-Chma, e non vi trovo che la morte. II Governo

assegno grassa pensione alia vedova ed ai figli, e fece le spese del

trasporto del veri o supposti avanzi del suo cadavere fino a Genova.

Benche battezzato neila chiesa cattolica il Bixio professava la piu

assoluta non curanza per una religions qualsiasi, eccetto che pel

cattolicismo che disprezzava ed odiava.Percio dalla competente autoritii

fu proibito ogni intervento di persone e di riti religiosi cattolici

tanto al suo ricevimento, quanto alia sua sepoltura nel cimitero di

Staglieno.

2. Come tra i Ministri regna quella concordia che fra i cani ed

i gatti, cosi appena trovasi in tutta F Italia legale un consiglio mu-

nicipale o provinciate in cui non predomini la discordia. Di che il

Governo e spesso ridotto a disciogliere or questo ed or quelio di

tali consigli, dandone ramrainistrazione a'Comrnissarii regii, ovvero

appellando a nuove elezioni di consiglieri. Per ragioni a noi non

bene note, le cose, nella deputazione provinciale di Roma, non anda-

vano a sangue, ne delle fazioni che vi si contrastavano, ne del pre-
fetto Caracciolo di Bella. Pertanto alii 12 ottobre le quistioni furono

troncate dal prefetto col far leggere da un consigliere delegate della

prefettura un decreto, onde la deputazione era sciolta in virtu del-

1'articolo 235 della legge comunale.

3. II F/. Francesco Crispi, presidente della Camera dei deputati,

compiuta la sua missione diplomatica, ripasso per Torino, dove giunse
il 23 ottobre

;
e prima di muovere verso Roma, die conto a S. M. il

re Vittorlo Emmanuele II dei risultati della sua missione, come ne

avea ricevuto le istruzioni e gli ordini quando fu a Torino avviato

a Parigi. II prefetto Bargoni ed il segretario di gabinetto di S. M.

il re furono a riceverlo alia stazione della ferrovia alle ore 8 pome-

ridiane, e lo condussero difilato al palazzo reale; dove ebbe liete ed

afFettuose accoglienze da S. M. Vittorio Emmanuele II, con cui s' in-

trattenne fino a notte tardissima. Quindi corse a Roma, dove i mi-

nistri P aspettavano, per sapere da lui e di sua bocca quel che

avea fatto, detto, e conchiuso nella sua Odissea presso i varii Go-

verni visitati. Anche a Roma Faspettavano alia stazione, come si usa

coi Sovrani, molti dei personaggi deiralta sfera rivoluzionaria inse-

diati al governo della cosa pubblica. Lo videro con un braccio so-

speso al collo, perche ferito a Pest nel pollice della mano da uno

scorpione o da una tarantola che si fosse. Ebbe lunghi abboccamenti

col Depretis, col Melegari, e con altri ministri, ed assistette ad un

consiglio dei padroni risponsabili onde 1' Italia fu regalata dal pro-

gresso. In quella seduta fu deciso che la Camera si rianrirebbe alii

19 novembre.
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4. Mentre il F.\ Crispi viaggiava e banchettava a spese del bea-

tissimi italiani ed a servigio della setta massonica regnante, riuni-

vansi in Bergamo un gran numero di cospicui personaggi, uomini

di scienze e di letters e pubblicisti insigni, pel IV congresso cat-

tolico; la cui inaugurazione fu fatta con commovente funzione reli-

giosa in una grande aula del Seminario. La presidenza del Con-

gresso fu, per acclamazione, data al barone Vito d'Ondes Reggio,

tanto benemerito della causa della giustizia e della religione. I

lavori del Congresso si chiusero la domenica 12 ottobre; e, se il

tempo della riunione fu breve, fu altresi bene impiegato. Gli atti

delle riunioni, col sunto dei discorsi, riprodotti nella Voce della

Verita, n 235 e seguenti, come d'alYUnita Caltolica dal n 240 al

n 252, dimostrano tale prudente operosita si del Comitato perma-
nente e si dei comitati speciali, che non si possono scorrere senza

ammirazione e plauso. Le risoluzioni limpidamente formulate, mas-

sime per ci6 che risguarda 1'istruzione popolare e la cura morale

degli operai, non lasciano nulla a desiderare
;
e solo ci duole che la

estensione grandissima di tali atti e risoluzioni non ci permetta ne

di riprodurle ne di compendiarle al presente nel ristretto spazio di

questa cronaca. Onde rimettiamo per ora i nostri lettori ai giornali

che come YAncora di Bologna li divulgarono per intero.

5. Per contrapposto il Diavolo s'ingegna di farsi rendere culto

pubblico dai liberal! progressist e'repubblicani, coll'ostentazione che

mettono ad escludere dai funerali dei loro consorti defunti ogni segno
di religione. I mortorii puramente cimli si vaano moltiplicando in

onore dei discepoli del Moleschott che, professandosi discendenti deHe

scimmie e puri animali perfezionati, ma senza che nulla di loro so-

pravviva quando la morte li colpisce, affettano di mettersi di paro

coi giumenti. A Roma si videro due di cotali corteggi funebri, in un

giorno solo, andare msieme al Campo Verano. Perche i nostri lettori

abbiano un'idea chiara dello scopo per cui si fanno cotali cerimonie,

recheremo qui alcuni tratti del racconto che ne fece la Gazzetta

della Capitale n 111 del 4 novembre.

a Un mesto corteggio accompagnava ieri al Campo Verano due

feretri insieme, quello di Antonio Cansacchi e quello di Bernardino

Facciotti. Non yiaculatorie biascicate dai preii, non torcie rette da

una caterva di frati; ma le meste armonie di un concerto, le ban-

diere di alcune societa operaie e della massoneria, un concorso im-

ponente di cittadini resero i funerali degni del cuore e delle virtu

dei due patrioti estiuti. Nonostante che la morte nvesse improvvisa-

mente mietute queste due carissime vite, e per cui non si ebbe ii

tempo di fare numerosi inviti, e sebbene Fora non fosse molto pro-

pizia, tuttavia ben piu di millecinquecento persone intervennero al
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funebre corteo. E solo si lamento che la curia romana vi fosse rap-

presentata appena da cinque avvocati.

Allorche il convoglio funebre partitosi da via della Valle, dimora

del Cansacchi, giunse all'Arco dei Ginnasi, si produsse uno spiacevole

incidente provocato dalle autorita di pubblica sicurezza. Sul feretro

era stato posto il fascio consolare sormontato dal berretto friyio quale
emblema dell'ufficio tenuto nel 1848 dal Cansacchi, quello di deputato
alia costituente della gloriosa repubblica romana. Un delegate impose
di togliere quel berretto per ordine dell' autorita, ed essendosi i cit-

tadini rifiutati, un'agente in borghese sali sul carro, e lo porto via

tra Findignazione di tutti i presenti che vedevano profanare in tal

modo la pietosa cerimonia. Si deve proprio al patriottismo di tutti

gli intervenuti al funerale, se nonostante la stolida provocazione,
1' ordine non venne turbato.

Descritte poi le vie per cui si fece passare il corteggio, la Gaz-

zetta reca un sunto dell'orazione funebre recitata da Napoleone Par-

boni, repubblicano di purissima lega; il quale a ebbe amare parole

di biasimo aH'indirizzo di quelle autorita che avevano voluto turbare

perfino 1' ultimo tributo di affetto reso agli estinti, all' indirizzo di

quelle autorita che avevano avuto paura di un berretto frigio posto

sopra un feretro. E quale allora non sara la loro paura, egli esclamo?

quando questo berretto sara sul capo dei mm ? Constato da ultimo

che nemmeno sotto i ministeri della consorteria si era osato quanto
sotto il ministero di sinistra, e che sotto Nicotera si fece quel che

non fecero Lanza e Cantelli. Colle lagrime agli occhi prese quindi
la parola il professore Felice Scifoni, il quale diede 1' ultimo addio

al Cansacchi, insieme al quale sedette nella Costituente romana, al

Facciotti cui fu compagno di principii, di aspirazioni, e termino ec-

citando la democrazia non gia ad uno sterile compianto, ma all'imi-

tazione delle virtu degli estinti.

Schernendo poscia la paura del fascio consolare e del berretto

frigio, onde le autorita fecero levar dal feretro tali emblemi, la Gaz-

zetta aggiunse : Siamo proprio giunti a questo punto. Lo scandalo

che P autorita tento ieri di provocare e gravissimo. Insistiamo sulla

provocazione, poiche il delegato, il quale ordino venisse tolto il ber-

retto frigio dal feretro del Cansacchi, disse che egli aveva in tasca

una lettera con cui gliene veniva dato ordine espresso. Dunque si

sapeva gia alia questura, al ministero deirinterno ogni cosa. Ed allora

perche non avvisare prima i cittadini ordinatori della cerimonia,

anziche aspettare che il corteggio fosse in marcia, affinche la mano
di un questurino profanasse anche nel feretro le salme di coloro su

cui avea pesato la mano del poliziotto del papa? Fu proprio una

provocazione, come fu provocazione la presenza di due delegati, quasi
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che uno solo non bastasse per i due morti; come furono provoca-

zioni le numerose guardie in uniforme e buona parte della squadra

volante in borghese che facevano ala al corteggio funebre.

(( Superiori a tal marcio, certe cose non ci muovono ormai piu

ad ira : ci muovono al riso, allo schifo. Essi hanno paura dei morti !

Con buona pace degli amici di cotesti eroi trapassati, noi crediamo

che le autorita Nicoteriane abbiano si orrore, anzi molto orrore, dei

fasci consolari di verghe colle rispettive scuri, ed abborrono dal ber-

retto frigio; ma non gia per paura dei morti, sibbene per paura dei

mm che si propongono di far lavorare sui progressisti assisi alia man-

giatoia pubblica le verghe e le scuri, tosto che loro venga fatto di

coprirsi il capo impunemente col berretto frigio. E affare d'inte-

resse ad un tempo e di paura, ma dei mm, ripetiamo, non dei morti;

e fanno schifo tanto chi sente quanto chi mette tali paure.

II Governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II non tardera molto

a sentire altri efletti della sua complicita con codesti adoratori dei

fasci consolari e dilettanti del berretto frigio; ed imparera, ne siamo

certi, a sue spese, quanto costi il partecipare comechessia all' apo-

teosi della ribellione armata contro un legittimo Governo. E tale

apoteosi fu celebrata la Domenica 28 ottobre, con plauso grande dei

moderati e dei loro giornali, come 1' Opinione e la Liberia.

Nel 1861 il Governo Pontificio in Roma era riconosciuto come

legittimo, non solo da tutti gli altri Governi cwili d'Europa, ma
eziandio dal rivoluzionario che avea sua sede a Firenze. Anzi perfin

nell'agosto del 1870 i Ministri Lanza e Visconti-Venosta, benche con

rara perfidia di tradimento, bandivano alto nella Camera dei Deputati

che il Governo della Santa Sede, come legittimo, era inviolabile, ne

poteano violarsene le frontiere e assalirsene gli Stati senza fare atto

da disgradarne i Sultani degli Stati barbareschi.

Or bene! Contro questo Governo legittimo una banda di Gari-

baldini, approvvigionata d'armi e munizioni a servigio dell'invasione

piemontese e per cura del deputato Cucchi e consorti, avea cangiato

in arsenale e cittadella di ribellione la casa deU'Aiani in Trastevere,

d'onde si proponeva, il 25 ottobre 1861, di uscire a strage dei soldati

del Papa, contro il Governo.

Che cosa farebbero adesso i RR. Carabinieri ed i Bersaglieri di

S. M. Vittorio. Emmanuele se dall' autorita politica fossero mandati a

perquisire una casa di clericali nelle condizioni stesse in cui era

quella dell'Ajani; e vi fossero accolti con bombe all'Orsini, e con

vivo fuoco di fucilate, e vi si vedessero minacciati di morte anche

da donne armate di rivoltella e frenetiche? Se i liberali hanno traccia

di lealta dovranno confessare che si farebbe contro i razionarii cle-

rical, quello che i Gendarmi e gli Zuavi Pontificii fecero in casa
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all'Ajani. Non hanno forse fatto appunto cosi i soldati di Vittorio

Emmanuele II nel 1849 a Geneva, dal 1860 al 1864 nel regno di

Napoli, e piu barbaramente a Palermo ? Dell' avvenuto il 25 otto-

bre 1867 in casa dell'Ajani abbiamo riferito la pura verita storica

nella Serie sesta, vol. XII, pag. 490 -91
;
e nella Serie settima, vol. IX,

pag. 37 -51 I bombardatori e fucilatori contro i sollevati di Palermo

osano chiamare scherani i Gendarmi ed i soldati Pontiiicii, e plaudono
ai ribelli che ne mevettero il condegno castigo! Si ricordino che

chi semina vento raccoglie tempesta.

IV.

COSE STRAN1ERE

COSE D' ORIENTS 1. Pericoli di guerra europea pei saccessi viltoriosi del

Russi 2. Rinforzi spediti ad Osman-Pascia e giunti a Plewna; provvedi-

menti per la difesa della strada da quesla piazza a Sofia 3. Fatto d'armi

a Tcherkowna; ritirata di Mehemed-Ali 4. Suleyman-Pascia succede a Me-

hemed nel comando dell'esercilo del Danubio 5. Praliche della Russia per

aver la cooperazione attiva dell'esercito della Serbia contro la Turchia -

6. Congiura di Magiari per un sollevamento ed una invasione in Rumenia a

danno dei Russi; e scoperta e sventata 1. II generale Todlleben e chia-

mato a dirigere le operazioni d'assedio contro Plewna 8. Combultimento

in Armenia dal 2 al 12 oltobre 9. Ricompense del Sultano ai Pascia Muktar

e Osman per le loro vittorie presso Kars e Plewna 10. Disfatta dei Turchi

ad Aladja-Dag; ritirata di Muktar con pochi avanzi del suo esercito verso

Erzerum.

Nel volgere d'un mese, dacche in questa cronaca non abbiamo

piu parlato della guerra d' Oriente, la fortuna delle armi arrise cosi

propizia agli invasori Russi in Bulgaria ed Armenia, che, sotto

un certo aspetto, e divenuto assai meno probabile il mantenimento

della pace in Europa. Imperocche, mentre i Russi, mal diretti, o non

guadagnavano terreno od erano ributtati dai Turchi con gravissirne

perdite, restava qualche speranza che, divenuti piu modesti sotto il

peso dei loro rovesci, fossero anche piu disposti ad accettare qual-

che benevola mediazione o per una lunga tregua che desse luogo
a trattative diplomat!che, od anche alia pace colla Turchia sotto

condizioui che salvassero 1'onore d'amba le parti. Ma ora che, per
la prevalenza del numero e delle forze e pel migliorato disegna di

guerra, gli eserciti russi hanno buon motivo da ripromettersi la

conquista, non solo della Bulgaria ma eziandio della Rumelia e di

Costantinopoli in Europa, e dell'Armenia in Asia, e troppo da temere

che lo Czar non voglia perdere Topportunita di risolvere dejinitiva-

mente la questione di Oriente. Ma appunto per questo va a gravis-
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simo cimento la pace tra lo Potenze europee. Potrebbe raai F In-

ghilterra veder di buon occhio le nurnerose falangi russe calare per
la valle dell' Enfrate ed inoltrarsi nell' Asia alia volta delle Indie ?

Potrebbe 1'Aiistria-Ungheria star contenta quando la Russia fosse

padrona assoluta della valle del Danubio da Widdin alle bocche del

Sulina, e con cio solo padrona della piu importante via commerciale

dell'impero Austro-Ungarico? E la Germania stessa troverebbe ii

suo interesse nella trapotente estensione del dominio moscovita fino

allo stretto dei Dardanelli? Ovvero e egli da prestar la minima fede

alle protestazioni del disinteresse fiiantropico della Russia, che giuro
di non mirare a conquiste di territorio? E sarebbe facile, senza una

guerra sterminatrice, il far uscire da Costantinopoli i Russi, quundo
una volta ci avessero posto piede? Per queste considerazioni, troppo

ovvie, paiono doversi rilegare fra le espressioni di pietosi desiderii

tutte le dicerie di pratiche mediatrici di pace, promosse (risum
teneatis amid?) dall' Italia!

2. I fatti che diedero questo nuovo indirizzo alle cose d'Oriente

e della stessa Europa sono di tal natura, che troppo rincalzo ne

debbe avere 1'orgoglio e Fambizione dei Romanow. L'ostinata e fe-

lice resistenza dei Turchi, diretti e comandati da Osman-Pascia nella

difesa di Plewna, ebbe per effetto, come narrammo a suo tempo, di

trarre sui campi di battaglia la guardia imperiale russa, cioe il

fiore degli eserciti dello Czar, con parecchie altre divisioni, che,
con enorme dispendio, giunsero a raddoppiare le forze schierate,

a manca contro il quadrilatero ed il campo trincerato turco a Ra-

sgrad, ed a destra contro Plewna.

Osman-Pascia non dissimulo il pericolo che lo minacciava, e

mando dire a Costantinopoli come gli bisognassero rinforzi d'uomini

ed approvvigionamenti grandi di munizioni e di vettovaglie, poiche
i Russi accingevansi ad un regolare assedio della piazza. Ne tali

rinforzi potrebbero bastare, se non in quanto fossero libere le co-

municazioni tra Plewna e Sofia. E non parlo indarno. Chefket-Pasda

raccolse, per ordine del Sultano e del Serraschierato, quanto piu

pote di milizie regolari e di battaglioni della riserva con la com-

petente artiglieria, ed ando appostarsi ad Orchanie, a inezza via in-

circa fra Sofia e Plewna; ed, avvalendosi della naturale fortezza del

sito, lo muni di tal corona di trincere e di ridotti da ridurre il suo

accampamento ad essere una seconda Piewaa. Intanto fece raccoita

di migliaia di capi di bestiame grosso e minuto e di vettovaglie,

che, sotto la scorta di un 10,000 buoni soldati con alcune batterie

di artiglieria, spedi verso Plewna. La cavalieria russa ben si provo
ad impedire la marcia di quel convoglio ;

ma il Pascia che lo con-

duceva procedette si cauto e con tali provvedimenti d'energica di-



504 CRONACA

fesa, che, con poco contrasto, giunse a Dubnik, ed entro, il 23 set-

tembre, con quel poderoso soccorso a Plewna. Per altra parte Osman-

Pascia, approfittando del tempo in cui era ancora, se non sicura del

tutto, almeno a bastanza libera la via verso Sofia, fece uscire dalla

piazza quasi tutte le persone inette a contribuire alia difesa, come

i vecchi, le donne ed i fanciulli; e si avvalse dei bulgari validi a

lavorare intorno alle trincere ed ai ridotti, armando invece i cit-

tadini musulmani ed organizzandoli in battaglioni regolari. Con

questi provvedimenti, e coi soccorsi ricevuti a piu riprese, la piazza

di Plewna fu posta in grado di poter sostenere un non lunghissimo
assedio.

3. Intanto Mehemed-Ali, succeduto ad Abdul-Kerim, non gia nella

carica di generalissimo ossia Serdar-Ekrem, ma soltanto in quella di

comandante supremo dell'esercito del Danubio, avea atteso a raddop-

piare le opere di difesa pel campo trincerato di Rasgrad. Ed in cio

operava prudentemente. Ma credeasi che egli, dopo i prosperi sue-

cessi della sua marciata dall'alto Lorn verso Biela, che avea astretto

i Russi a ripiegarsi sulla Jantra, non avrebbe lasciato a questi il

tempo e Fagio di concentrarsi e stabilirvisi in grandi masse, ma
avrebbe assalito vigorosamente i corpi di truppa dello Czarevitcz,

che da Tchernavoda, per Kadikoi, Monastir e Biela, stendeansi oltre

a Gorny-Studen e guarentivano la base d'operazione dei Russi da

Pyrgos a Sistowa. Ma non ne fu nulla. Mehemed-Ali, o per le dif-

ficolta grandissime delle strade da percorrere, o pel difetto di ap-

provvigionamenti di viveri, o per la giusta apprensione di esporre

il suo esercito, di men che 60,000 uomini, ad una disfatta che la-

sciasse scoperto il quadrilatero, procedette assai lento, e senza

danni, ma altresi senza vantaggi. Con questi indugi lo Czarewitcz

ebbe tempo d'essere rinforzato da piu divisioni di truppe fresche e

della Guardia imperiale con formidabile artiglieria, onde furono

attraversati tutti i passi per cui avrebbero dovuto inoltrarsi i Turchi,

tra il Lorn di Banja e la Jantra.

Mehemed-Ali avea fatto disegno, per quanto sembra, di tagliare

a mezzo P esercito dello Czarewitcz disteso alia destra, per voltarsi

quindi contro la sinistra e ributtarla su Biela e verso il Danubio.

Pertanto il 21 settembre spinse due division! di truppe egiziane,

guidate dal principe Hassan figlio del Ke'dive, in numero di 20,000 uo-

mini con 40 cannoni, all'assalto di Tcherkowna, difesa in fortissima po-

stura da 12 battaglioni russi, che tennero fermo, ed inflissero agli

assalitori gravi perdite. II combattimento si protrasse dalle ore 11 an-

timediane fino al cader della notte, tentando i Turchi, ma indarno,
di rompere le linee del nemico anche alia sinistra ed al centro.

Mehemed-Ali, accertatosi cosi della inespugnabile posizione dei Russi



CONTEMPORANEA 505

e della impossibility di effettuare il suo disegno, anziche ostinarsi

in rinnovare tentativi sanguinosi ed inutili come avean fatto i Eussi

sotto Plewna, rinunzio al suo disegno, e ricondusse 1'esercito al

sicuro riparo delle munizioni di Rasgrad.

4. Questo tentative era costato ai Turchi la perdita di non piu

che 2,000 uomini; i Russi confessarono qaella di 26 ufficiali e

400 soldati. La ritirata di Mehemed-Ali produsse grande commo-

zione a Costantinopoli, d'onde egli ricevette Fordine di cedere il

comando dell'esercito del Danubio a Suleyman-Pascia, quel mede-

simo che si era aperto il passo a traverse il Montenegro ed era

giunto in tempo a fermare gli squadroni del Gurko avviati ad Adria-

nopoli, ed a far che tutte le truppe russe calate giu dal passo di

Schipka, abbandonando Kasalik ed Eski-Sagra, si ritirassero alia

difesa di quella gola formidabile. Yero e che Suleyman-Pascia, pei

suoi reiterati e sanguinosi assalti per impadronirsi del passo di

Schipka, senz'altro risultato che di occupare alcune posture e

perdervi circa 20,000 uomini, fu bersaglio a molte censure; ma i

fatti susseguenti dimostrarono non aver lui operate cosi a capriccio,

e molto meno per avversione ed invidia contro Mehemed-Ali, sibbene

per ordini precisi del Supremo Consiglio di guerra sedente a Co-

stantinopoli. Tanto piu che Mehemed-Ali, non essendo Serdar-Ekrem,

ma semplicemente Generate supremo dell'esercito del Danubio, non

avea diritto di dare ordini a Suleyman-Pascia comandante d' un altro

esercito; onde caddero a vuoto le accuse contro il secondo d'aver

fallito all'obbedienza voluta dalla disciplina militare quando, invece

di accorrere, al di la dei Balcani, alia chiamata di Mehemed-AIl persi-

stette nel dar travaglio ai Russi nelle gole di Schipka.

Mehemed-Ali partiva il 6 ottobre da Varna, ed al suo giungere

a Costantinopoli fu accolto freddamente, cosi che si credette caduto

in disgrazia; ma corse voce altresi che egli riuscisse a giustificare

Fapparente sua mollezza nelle operazioni militari, allegando si Fin-

sufficienza degli approvvigionamenti e lo scarso numero di truppe

troppo sproporzionato alPimpresa, e si le disubbedienze di Eyoub-
Pascia e di Rifaat-Pascia che si erano rifiutati a marciare contro il

nemico, allegando lo stato del terreno e la mancanza di munizioni.

5. Intanto la Cancelleria Russa, non paga di aver aggiogato al

carro dello Czar e tratto a guerra attiva il Principe Carlo e 1' eser-

cito della Rumenia, incalzava le pratiche per trarre in campo, alle

spalle dei Turchi, anche il Principe Milano e 1'esercito della Serbia

appena riorganizzato. Codeste pratiche, avviate fin dal luglio, non

riuscirono finora che a far muovere verso le frontiere turche una

parte delle truppe della Serbia, ed a far rialzare le trincere di De-

ligrad e rimettere in istato di difesa la fortezza di Alexinatz. I Serbi,
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esausti dalla infelice guerra sostenuta nel 1866 contro 1'csercito di

Abdul-Kerim, mancavano di denaro e d' armj, e probabilmente anche

di buona voglia di dare il loro sangue a servizio delF interesse e

dell' ambizione dei Russi.

Dae partiti contrarii, non solo dei deputati della Scuptchina o

parlamento, ma eziandio del popolo e delle milizie, si agitavano in-

torno al Principe ed al suo Ministero. Gli uni, nulla temendo di per-

dere, insistevano che non si dovesse trasandare la propizia oppor-
tunita di rifarsi dei patiti danni, giovandosi dell'impotenza dei Turchi

gia posti alia distretta dai Russi. Gli altri paventavano 1'alleanza

quanto il vassallaggio della Serbia verso la Russia, e volevano la

neutralita.

La Cancelleria Russa mando a Belgrade qualche milione di rubli,

ed armi in gran copia; e pareva gia conchiuso un trattato, per cui

i Serbi dovessero marciare contro Widdin, ovvero inoltrarsi in Bul-

garia, girando largo attorno a Nisch, per minacciare la piazza di

Sofia. Ma le notizie dei disastri sofferti dai Rumeni sotto Plewna

rattepidirono gli ardori bellicosi dei russofili, che, avuto il denaro,

si contentarono d'aspettare che qualche decisiva vittoria dello Czar

rimovesse perfmo il pericolo d'incontrare per parte dei Turchi una

valida resistenza alia loro marciata. Di che il Journal des Debats

del 4 ottobre venne mettendo in piena luce quanta sia la lealta dei

Serbi nell'accettare le proferte dello Czar, e quanta 1' umiliazione

di questo nel dover sollecitar la cooperazione dei Serbi poc'anzi

tanto sprezzati

6. Per altra parte ai Magiari non piaceva troppo codesto lavorio

dei Russi presso la Serbia, e dava molestia il veder sfilare verso il

Danubio sempre nuovi corpi d' esercito. che, quanto rendeano proba-

biie la vittoria decisiva dello Czar, altrettanto aggravavano il pericolo

che FUngheria e la Transilvania si trovassero un bel giorno fra le

morse e lo strettoio della dominazione politica e militare della Russia.

Laonde i piu ardenti patriotti cospirarono nel disegno di entrare in

campagna con bande armate, penetrare in Rumenia, e tentare, con

la rottura delle ferrovie, di tagliare i passi ai convogli di viveri e

di truppe che a rinforzo dei Russi in Bulgaria si dirizzavano al Da-

nubio. Le spie russe scovarono la congiura; il GortchakofF ne die

un cenno di malcontento alFAndrassy; il Ministro per gli afTari in-

terni d'Ungheria dovette adoperarsi per togliere ogni pretesto all'ac-

cusa di violare la pattovita neutralita. Molti dei cospiratori furono

arrestati; buona copia d'armi fu scoperta e sequestrata e le cose non

procedettero piu innanzi. Nel Parlamento ungherese il Ministero

attenuo di molto, rispondendo ad interpellanze, la importanza del
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fatto, e ribadl il chiodo : che FAustria-Ungheria osserverebbe i doveri

dell' amicizia e della neutralita verso la Russia, finch6 i successi della

guerra non mettessero a cimento gl'interessi della nazione. E cosl

tutti stettero contenti.

1. In questo mezzo tempo non istavasi in ozio dai Russo-Rumeni
sotto Plewna, e le operazioni militari vi pigliavano miglior piega per

gli assalitori. Di che il merito spetta al celebre generale Todtleben,
1' eroico difensore di Sebastopoli. A questo valente ingegnere militare

era stata affidata, sul cominciare della guerra, la cura di sopravve-

gliare le piazze russe poste sul Mar nero, contro ogni tentativo del-

1'armata navale ottomana. Era un carico onorifico, ma in realta era

uno spediente per tenerlo lontano dalla Corte, di cui, Dio sa per

quali motivi, non gode troppo 1'afFetto. La gratitudine suol pesare
assai quando e un dovere dei grandi della terra verso coloro da cui

ebbero servigi, come quelli renduti allo Czar dal Todtleben in Crimea.

Finalmente, vedendo che tutti i tentativi fatti contro Plewna, tranne

quello onde fu conquistato il primo grande ridotto di Grivitza, da

noi mentovato in questo volume a pag. 115, erano riusciti ad orrende

ed inutili stragi di valorosi soldati, si cedette alia necessita. Fu chia-

mato il Todtleben, a cui si affido la direzione superiore di tutte le

operazioni d
?

assedio della piazza, rimovendone il ZatofF. E se ne videro

subito gli effetti nei lavori di trincere a cui si adoperarono i Rumeni
ed anche i Russi, per accostarsi, sempre al coperto. al secondo ridotto

di Grivitza, e per compiere in vasto giro la circonvallazione e la siepe

di batterie onde vuolsi chiusa Plewna.

8. In Asia Muktar Pascia avea sempre il sopravvento benche il

Granduca Michele avesse preso in persona il comando dell'esercito

russo. Ci6 avrebbe dovuto far sospettare almeno al generale turco,

che poderosi rinforzi erano giunti al nemico; altrimenti il Granduca

non si sarebbe cimentato al pericolo d'incontrare una disfatta. Ma
Muktar o non vi penso o non pote fare a meno, e si accinse a girare

attorno alle posture dei Russi, sperando di tagliar loro le comuni-

cazioni con Alexandropol, mentre un suo luogotenente, Ismail-Pascia,

da Bayazid entrava sul territorio russo ed accennava ad Erivan. Sulle

prime la fortuna parve secondare i disegni di Muktar
;
ma poi lo tradi.

II 2 ottobre i Russi assalirono i Turchi sulle alture deli' Jani fra

Rars ed Alexandropol; ma furono ributtati con grandi perdite, avendo

Muktar disfatta e dispersa tutta la loro ala sinistra, e costretta la

destra a ritirarsi. Incorati da questo successo i Turchi alia loro

volta assalirono i Russi nelle posizioni sulle quali si erano rannodati,

e nelle giornate del 4 e del 5 poterono celebrare nuove vittorie,

annunziando a Costantinopoli d'aver battuto il nemico, che pur era
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in forze di 64 battaglioni di fanteria, 14 squadron! di cavalleria e

130 pezzi di artiglieria; e d'aver posto circa 13,000 Russi fuori di

combattimento.

II giorno 9 ottobre i Russi tornarono alia riscossa, con piu felice

esito, obbligando Muktar a trarsi indietro ed a rioccupare le alture

di Kizil-Tepe e di Soubatan, trasportando il suo Quartier generale
ed il grosso delle sue truppe presso il colle di Aladja-Dag; dove il

12 ottobre sostenne, con dubbio successo, un nuovo ed accanito com-

battimento, ributtando i Russi, ma soffrendo non lievi perdite. E qui
lo abbandono la fortuna, quando appunto egli sperava di doverne

godere i piu splendidi favori.

9. Imperocche il Sultano Abdul-Hamid, ricevendo 1'una sulPaltra

le notizie, forse esagerate, di codeste vittorie del suo generale in

Armenia, voile attestargliene la piu sentita gratitudine, non solo con

mandargli preziosissimi donativi ed una sciabola colla guaina e Pim-

pugnatura coperta di diamanti, ma eziandio col fregiarlo del titolo

di Ghazi, cioe vittorioso
;
il quale dal Sultano non suole concedersi

che a generali che, con insigni vittorie, abbiano levato in alto le

sorti delPimpero. I quali attestati di riconoscenza diede pure, al

tempo stesso, il Sultano, ad Osman-Pascia, che si e immortalato con

Parte e la bravura dimostrata nella difesa di Plewna.

10. Mentre a Costantinopoli si festeggiavano le vittorie di Ghazi-

Muktar, questi soccombeva miseramente, e toccava tale sconfltta che

pare dover rendere inevitabile per Pimpero Ottomano la perdita

dell'intera Armenia, comprese le piazze di Ears e di Erzerum.

Muktar-Pascia difettava assai di cavalleria regolare, ed i suoi 6,000

cavalieri erano quasi tutti Kurdi, indisciplinati e perfidi, amici o

nemici dei Turchi secondo il vantaggio che ne sperano. Con tali

esploratori era naturale che non si avessero esatte informazioni in-

torno alle mosse ed alle forze del nemico. Per giunta non pochi

soldati e cavalieri Kurdi disertarono, o furono fatti prigionieri dai

Russi, a cui rivelarono le vere condizioni delle truppe ottomane
;
e

lo Stato Maggiore del granduca Michele seppe giovarsene mirabil-

mente.

Mentre Muktar-Pascia, gia scosso dai risultati della giornata del

1 2 tenea d' occhio soltanto P esercito del Granduca Michele che gli

stava a fronte, e contro di esso, forte di 66,000 uomini con 130 can-

noni, si apprestava alia difesa, egli non s'avvedeva che il generale

russo Lazaroff con 21 battaglioni di fanteria e 40 cannoni, girando

dietro i colli di Aladja-Dag, gli si appostava alle spalle sotto le al-

ture di Awliar.

Su questa altura non erano che quattro battaglioni turchi con

tre cannoni; e pure questa era come il centro di battaglia dell'eser-
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cito ottomano. I movimenti del Russi furono cosi ben combinati e

cos! puntualmente eseguiti, che ad un punto stesso la posizione di

Awliar fu assalita d'ogni parte; e dopo accanita difesa di piu ore,

perduta dai Turchi. Con cio solo 1'esercito di Muktar si trov6 spez-

zato in due. Circa 27 battaglioni sull' altipiano delFAladja-Dag furono

circondati e ridotti a rendersi prigionieri di guerra, con tutte le loro

artiglierie; ma parecchi di essi riuscirono a fuggire, e alia spiccio-

lata raggiunsero presso Kars i pochi altri battaglioni con cui Muktar

a stento era scampato dalFinseguimento dei Russi. Sette Fascia, piu
di 200 ufficiali e 40 cannoni con bottino immenso di tende, muni-

zioni da fuoco, provvigioni di vettovaglie, furono pei Russi i trofei

della vittoria cosi riportata contro i Turchi, che in realta erano sul

campo di battaglia non piu di 30,000, e pure sostennejo il combat-

timento imperterriti per tutta la giornata contro piu di 72.000 nemici.

Muktar si ritiro frettolosamente da Ears, ove lascio quel che pote
di truppe a presidio, ed ando appostarsi presso Erzerum, dove fu

raggiunto dalla divisione di Ismail-Fascia; il quale dai pressi di

Erivan seppe scampare alia vigorosa caccia datagli dai Tergussakoff.

La perdita della battaglia di Awliar o Aladja-Dag in Armenia fu

susseguita, pochi giorni dopo, dalla perdita di varie importantissime

posizioni fortificate sulla via da Plewna a Sofia per Orchanie, in Bul-

garia; coIPeffetto dilasciar chiuso e senza possibilita di ritirataPeser-

cito di Osman Fascia in Plewna. Di che, come d' altri eventi prosperi

pei Russi in Bulgaria ed Armenia diremo in altro quaderno.

V.

1NGH1LTERRA (Nostra corrispondenza) 1. Cambiamento nell'opinione pub-

blica inlorno alia questione orientale. Migliori notizie delle Indie 2. L'Home

Rule in Irlanda 3. Notizie della Chiesa anglicana 4. Nuovi probabili

progress! del cattolicismo.

1. L'autunno di quest' anno ha presentato uno spiccante contrasto

con quello dell' anno decorso. L'Inghilterra mostro allora di essere

in una vera tempesta di pieta furibonda rispetto alle atrocita della

Bulgaria. L'autunno di quest' anno, all'opposto, e passato in una pro-

fonda calma, nonostante i pochi spasmodici tentativi fatti dai signori

Gladstone e Freeman per tener viva la memoria dell' agitazione degli

anni passati. Fatto sta che il paese si e pronunziato in modo non

equivoco in favore della Turchia. Ci6 e da attribuirsi all' essere state

scoperte le goffe esagerazioni quanto al numero delle vite umane
sacrificate durante il panico della Bulgaria, all' essere state messe

in chiaro le false allegazioni e i veri disegni della Russia, e soprat-

tutto all'eroica difesa dei Turchi, i quali combattono per quella
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ch'essi chiamano loro patria ingiustaraeate aggredita. Imperocche,
alia fin dei conti. in mezzo a tutti i suoi difetti, 11 cuore di John
Bull s'interessa vivamente per chi corabatte in propria difesa, e le

sue simpatie sono sempre per quella ch'egli considera corae la parte

piu debole, che difende il suo possesso contro la prepotenza. Vi sono

stati ancora altri argomenti che han risvegliato la seria attenzione

delle menti britanniche, fra i quali la carestia delle Indie
;
ed e certo

non lieve indizio di sani e generosi sentimenti il trovar uomini che

vengono in soccorso de'loro confratelli in quelle remote contrade,
e che il soccorso fanno consistere nella volontaria contribazione di

piu d'un quarto di milione di lire sterline, raccolte nel giro di poche
settimane. Per buona sorte, la grande calamity che minacciava 1' esi-

stenza di migiiaia e migliaia de'nostri confratelli, sembra essere

stata allontanata dalle piogge cadute in questi ultimi giorni.

2. In Irlanda abbiamo avuto un movimento di qualche importanza
relativamente alle dissensioni nel campo dell'Home Rule. Numerosi

meetings sono stati tenuti in varie parti dell'Irlanda e della Scozia,

e non ha molto che ebbe luogo una speciale riunione dei membri
dell'Home Rule ed altri con 1'intendimento di trovare una via onde

appianare le insorte divergenze. Cio che, per il momento, sembra piu

probabile si e che le cose possano essere aggiustate per modo da

conservare al sig. Butt la posizione di capo del partito dell'Home

Rule. La cosa pero non e certa, essendo stato deliberate di tenere

una conferenza generale intorno alia situazione del partito prima
che si aduni il Parlamento, dove e da sperare che venga adottata

una decisione di tal natura da dare forza e prestigio a un' accolta di

uomini che, ove abbiano fermezza di propositi e seguano i dettami

di una prudente risolutezza, possono avere una parte importante
nelle deliberazioni del Parlamento. I membri piu intelligent? del par-

tito liberals (e sono alcuni che possono dirsi tali) riconoscono che

1'flome Rule e fondato sopra un principio di tutta verita, e ammet-

tono che la domanda diretta a ottenere che gFIrlandesi siano liberi,

quanto lo sono gl'Inglesi e gli Scozzesi, di educare i proprii figli in

conformita de'loro principii sociali e religiosi, e domanda quanto
rnai ragionevole e legittima.

3. L'agitazione religiosa nel Corpo anglicano si e alquanto cal-

mata. Coloro che piu avevano strillato contro il giudizio Folkestone,

vanno a poco a poco abbassando il tono e apparecchiandosi a cambiar

sistema nel servizio religiose. II metodo praticato e il seguente. II Ve-

scovo entra di mezzo ad insinuare che il rituale e, a suo giudizio,

spinto tropp'oltre, specificando forse uno o due casi a cui crede che

questo suo sentimento possa piu specialmente applicarsi, e racco-

mandal'abbandono della praticao delle pratiche biasimevoli.il ciero
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della Chiesa cosi divisa cede allo insinuazioni del suo Diocesano, e

mette al copcrto la propria coscienza con dire che cid fa per ubbi-

dire agli ordini del suo Capo spirituale, non gia ai decreti dell'ab-

borrito Cornitato del Consiylio; per quanto egli debba perfettamente

sapere che il Vescovo non avrebbe mosso giammai verun passo in

quella via, se Ron fossero esistite le decision! del Consiglio privato:

ma, poiche esistono, egli crede adesso di sua special competenza il

portarle ad effetto. E superfluo il ripetere qui cio che e stato piu

volte osservato intorno alia puerilita di tutto questo procedimento.
Ad onta pero di quest' atto d'indietreggiamento ritualistico, si e

fatto recentemente luogo ad una nuova manifestazione dello spirito

che si agita nel Corpo anglicano. Essa consiste in un documento

misterioso, che e stato da molti riguardato come uno scherzo, ma che

v'ha ragione di credere essere realmente cosa piu seria. Questo

documento si annunzia per una specie di pastorale data fuori dal

Rettore, dai Provincial! e da! Prevosti dell' Ordine della Riunione

corporativa (Corporate Reunion). II titolo del rmovo Ordine ne in-

dica abbastanza lo scopo. La lettera di cui si tratta descrive con

parole di biasimo i varii inconvenient! della Chiesa stabilita, indica

i mezzi onde apprestarvi rimedio
;
ma questi mezzi sono presentati

in modo assai nebuloso. Gli scrittori non desiderano dar mano ad

alcuna agitazione per togliere alia Chiesa anglicana la qualita di

Chiesa stabilita, e cosi si separano da un'altra sezione di Anglican!,

che si sono impegnati in quell' agitazione. Essi si avventurano a ma-

nifestare il principle caratteristico di tutti gli eresiarchi, con ap-

pellarsi al prossimo libero generale Concilio dell'unica santa Chiesa

cattolica e apostolica, legaimente e canonicamente riunito, per la de-

finizione di tutte le controversie che hanno divise o possono ancora

dividere Tunica famiglia di Cristo, e che non sono state definite ne

da veruno dei sette general! Concili ricevuti si dalla Chiesa d'Oriente

come da quella d'occidente prima dello scisma del X secolo, ne da

verun altro Concilio generale rappresentante 1'intera famiglia di Dio e

da questa allo stesso tempo acrfettato . Essi dichiarano inoltre d'aver

assicurata una nuova successione episcopale per tre distinte e indi-

pendenti linee, e cosi si preparano uno scampo per il caso che ess!

fossero costretti a rigettare ogni legame coi Vescovi anglicani, rim-

petto ai quali si proclamano nel medesimo tempo subordinati e in-

dipendenti. Basti il finqui detto a indicare la natura di questo note-

vole documento
;
il tempo mostrera poi in quale estensione possano i

principii che vi si racchiudono assumere una forma pratica e influente.

La questione di togliere alia Chiesa anglicana il carattere di

Chiesa stabilita, questione alia quale si e fatta piu sopra allusione,

non fa grand! progress!. II grave peso delFenormi dotazioni del Corpo
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anglicano le comunica una gran dose di vis inertiae, in conseguenza
del molti interessi che vi sono impegnati. Imperocche i liberal! non

sono, in generale, desiderosi gran fatto che ci6 si avveri
;
che anzi

molti di loro preferirebbero veder inaugurato un vasto sistema d'in-

clusione e di compromesso, in virtu del quale tutte le sette e opi-

nioni potessero trovar luogo nella Chiesa stabilita per legge. E anche

i conservator!, che, com'e naturale, si attengono alia Chiesa stabilita

come a un' antica tradizionale istituzione,' dichiarano di far cio per
la ragione che vi scorgono una musoliera per la teologia.

Infrattanto ha sollevato un nuvolo di polvere la riunione di un'as-

semblea veramente eterogenea, chiamata Congresso ecclesiastico,

avente, senza dubbio,per fine il distogliere la pubblica attenzione dalle

gravi e difficili materie state poste in discussione negli ultimi sei mesi.

Questo Congresso si compone di un'assemblea mistadi Episcopato, clero

e laicato. in cui si leggono dissertazioni e s'impegnano discussioni in-

torno a ogni sorta d'argomenti, e nella quale, come ben si comprende,

ognuno cerca d' insegnare agli altri e far loro adottare il suo parti-

colar modo di vedere le cose in generale. II risultato delPassernblea

si riduce a un semplice passatempo. Se lo spazio mel concedesse,

potrei addurvene piu d'un esempio; ma mi e forza riserbar cio ad

altra occasione. In sostanza, pero, il risultato imrnediato di tutti i di-

scorsi e discussioni e la diffusione dello spirito di scetticismo e in-

differentismo, e il deviamento della pubblica attenzione dai gravi

problemi che cercano una soluzione nella Chiesa stabilita e dalle

circostanze pericolose onde la soluzione stessa e circondata.

4. Relativamente al culto cattolico, prendono sempre piu credito

le voci dello stabilimento deila gerarchia in Scozia e di una nuova

sede in Inghilterra. Se queste voci si avverano, ne trarranno argo-
mento di grande soddisfazione tutti quelli i quali conoscono il nuovo

spirito che va manifestandosi in Scozia, e le favorevoli proposizioni

che sono state presentate all'azione della Chiesa in quell' antico e

storico paese, non che coloro a' quali son noti i bisogni della vasta

diocesi di Southwark, di cui si medifa la divisione. Ma di cio basti

per ora.
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I.

Voi siete cattolico ? Dunque odiate la patria.

Cosi tutto giorno il liberalisrao argomenta, per combattere ed

abbattere chiunque si professa alia Chiesa ed al Papa devoto. L'ar-

goraento e al sommo stolido e mendace: e noi piu volte ne abbiam

dimostrata la falsita maligna, sia quauto ai general! principii che

suppone e sia quanto a certi fatti piu determinati, su cui in parti-

colare si fonda '. Anzi ultimamente ancora, confutando di proposito

i due dommi, cbe la scuola liberalesca chiama di fede civile in

Italia e spaccia come un sublimato di patriottismo, con rigorosis-

simo discorso, abbiarao veduto per conseguenza finale, che i cat-

tolici sono tutt'altro che rei di leso amor patrio, perche li rifiutano

come fallaci
2

.

Nulladimeno non pu6 negarsi che F enorme calunnia in questo

argomento compresa, e ripetuta ostinatamente dagli avversarii a

carico dei cattolici, fa colpo neir animo di parecchi, i quali, per

debolezza di spirito, sentono piu 1'umano rispetto che la forza

della ragione; e quindi, confusi di mente e di cuore, temono di

parere cattivi patriotti, per ci6 solo che si palesano buoni cristiani.

Debolezza non iscusabile in cattolici, i quali, per poco che sapes-

sero il fatto loro e quello dei liberali, non pure dovrebbero ridersi

della cosi fragile arma che e questo sofisma, ma con grande age-

volezza spuntarla nelle mani ed anco rivolgerla nel petto dei

contraddittori!

Siccome pero, da chi e al caso di ben conoscerne la opportunity

ce ne vien fatta istanza, cosi volentieri torneremo sopra questo

1 Si veggano gli articoli : Amor patrio e liberalismo, nella noslra Serie ottava,

vol. VII, pagg. 19 segg. L'amor della Chiesa e Vamor della patria, nella Serie

nona, vol. VIII, pagg. 144 segg. e 1' altro recentissimo : I clericali alle gembnie,

in questa Serie corrente, vol. Ill, pagg. 385 segg.
2
Veggansi i due articoli : Del regionalismo e delVunitd, politica in Italia,

in questo nostro volume, pagg. 129, segg. e pagg. 263, segg.

Serie X, vol. IV, fuse. 659 33 19 novembre 1817
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soggetto; e ne svolgeremo quelle parti, che altre volte Fangustia

dello spazio noa ci ha consentito di esporre.

II.

L'amor della patria s'iramedesima talmente coi doveri piu es-

senziali dell' uomo e del cristiano, che tanto 6 assurdo concepire

un vero cattolico, di norae e di fatto, il quale disami la patria,

quanto concepire un mercataute che sia onesto e truffi, od un ma-

gistrato che si^ probo e veoda la giustizia. Codesti sono concetti

che ripugnano nei termini. Se il mercante e onesto, per fermo non

trulfera
;
e se il magistrate e proho, di certo non tradirk la giu-

stizia. Gosi e del cattolico, riguardo air amor della patria; non

potendo egli seguire la fede e la legge di Cristo, e nel tempo stesso

contravvenire ad un obbligo naturale di pietk e ad un soprannatu-

rale precetto di carita, emananti dal medesimo Cristo, autore della

natura e della grazia, rivelatore e consumatore della fede.

Or che la pieta verso la patria sia un dovere di natura, oltrecM

Tintimo senso del cuore di ciascheduno lo dice, lo attesta la evi-

dente ragione delForigine e dei beneflzii, che dal luogo in cui

1' uomo e nato e nel quale i genitori suoi hanno la sede, gli son

provenuti e provengono. Dal che si e formato il vocabolo di patria,

derivante dal latino a patre, ed esprimente una come estensione

della paternitk ed anche della maternita
;
avendo la patria, secondo

la bella frase di Tullio, un essere quasi di madre *. Ipagani stessi

poi riponevano questo dovere tra i piu sacfi delFuomo, e non al-

trimenti lo significavano che col nome di pieta per antonomasia;

la quale definivano: virtu che ai consanguinel ed ai benevoli della

patria fa rendere il debito culto di affetto; a dilFerenza della reM-

gione, che questo debito culto, in modo piu eminente, fa rendere a

Dio creatore e signore
2

. Ne diversamente dai pagani sentirono e

1 Patria communis est omnium nostrum parens Orat. XIX, n. 17.
2 Pietas est per quam sanguine iunctis, patriaeque benevolis ofjicium et

diUgens tribuitur cultus Cic. de Inv. lib. II. La qual medesima definizione da

pure S. TOMMASO: Pietas est per quam parentibus, patriaeque benevolentiae

ofjicium impenditur. Super I, ad TIMOTH, IV, 2. Ed altrove, con queste parole
il medesimo angelico dottore distingue la pieta dalla religione : Alia est religio,
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ragionarono tutti i filosofi cristiani, i quali, con sant'Agostino, ascris-

sero sempre ad officio di virtu il volere e il far bene alia patria e,

per essa, utilmente spendere anche la vita
1

.

II che presupposto, com'S possibile che uno sia e dicasi catto-

lico ed insierne non pratichi quest' obbligo di natura? Molto piii

ch'egli e un obbligo santificato dalla legge di Gesu Gristo, ed ele-

vato alia eccellenza di quella soprannaturale carita, che lo Spirito

di Dio infonde nel cuore de'suoi fedeli. Perocche come 1'amor

della Gbiesa e contenuto nel precetfco dell' amore verso Dio, F uno

essendo coll' altro identiOcato
; cosi il naturale amore verso la pa-

tria cade sotto il precetto dell'amor del prossimo : e ci cade con

forza tanto maggiore, quanto piu strettamente son prossime le per-

sone che quell' amore riguarda. Pel cattolico, Ghiesa e patria sono

due madri; delle quali 1'una lo guida all'acquisto della felicita

sempiterna, e Faltra lo mena per le vie della felicita temporale.

Adunque il divino comandamento : Honora patr&m et matrem, come

si stende alia Ghiesa, madre sua nelFordine della grazia, cosi si

stende ancora alia patria, che ha, nelFordine della natura, una

specie di maternita a suo rispetto. La grazia poi perfeziona la na-

tura; ed essendo natura e grazia due rivi d'un medesimo fonte e

due raggi d' un sole medesimo, tanto fra se non contrastano, che

anzi, nella mente e nella volonta delF Autor loro supremo, sono

fatte per sussistere in un'armonia reciproca. Onde il cattolico che

rompe questa morale armonia di doveri pecca e va contro F ordi-

namento di Dio.

E di qui viene, per conseguenza, che nel cattolico i due amori,

della Chiesa e della patria, sono tra loro inseparabili ;
non potendo

1' uno stare senza delFaltro. Di fatto la Ghiesa non si ama altri-

menti che colFadempiere i precetti di Dio, i quali essa manifesta ed

intima al credente di osservare. Ora, tra questi precetti, potissimo

e quello di amare la patria. Ghipertanto non ha quest' amore nem-

quae culium Deo exhibet, a pielate, qaae extiibet culium parentibus ei patriae.

Sec. Sec. q. CI, artic. III. Ben inteso pero, che altro e il senso della voce culto,

rispetto at parent! ed alia patria, ed altro rispetto a Dio.

1 Pertinet ad virtatis officmm, et vivere patriae et propter \patriam. De

Civ. Dei lib. XIX, c. I.
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meno ha Famore della Chiesa, da Dio istituita per far eseguire al-

1'uomo la sua legge d'amore. Dall'altro canto, senza 1'amof della

Chiesa non puo stare 1'amor della patria ; poiche non pu6 verace-

mente amarsi la patria, senza volerle il massimo dei beni, che e

F appartenere al regno di Gristo; ne puo volersi che uno il quale

si araa appartenga ad una societa, che ancor essa amata non sia.

L'amor dunque della Chiesa e F amor della patria, non solo tra

loro non si oppongono, ma sovranamente si accordano, e sono tali

che a vicenda s' includono. Essi, nelFanimo del cattolico, formano

un indissolubile nodo.

Veggasi da ci6, se si dia piu matto argomento di quello che

usa il liberalismo, quando dice al cittadinq cristiano: Voi siete

cattolico? Dunque odiate la patria.

III.

La stoltezza di quest'argomento^e provata, non solo dalla dottrina

cattolica deH'amor patrio, ma dai piu illustri esempii della Bibbia

e dalle istorie della Chiesa.

Celebri sono i fatti e le parole di Matatia, capo della casa degli

Assamonei, piu conosciuti sotto il nome di Maccabei. Quest' uomo

eroico, dalla vetta del monte di Modin, contemplando le profana-

zioni e gli strazii che i satelliti di Antioco facevano del popolo di

Giuda e della citta di Gerusalemme, cosi parlava ai cinque figliuoli

suoi che erano seco: Misero me! perche son io venuto al mon-

do, per vedere lo scempio del popol mio, e la distruzione della citta

santa, per istar ivi sedendo, mentre ella e data in poter de'nemici?

Le cose sante sono nelle mani degli stranieri; e il suo tempio

come un uomo disonorato. I suoi vasi preziosi, messi a saccomanno,

sono stati portati via; sono stati trucidati per le piazze i suoi an-

ziani e la sua gioventu e perita di spada, per man dei nemici. QuaFe
la nazione che non siasi appropriato il suo regno e non abbia avuta

parte allo spoglio di lei? Tutta la sua magnificenza le e stata tolta.

Quella che era libera e fatta schiava. E ormai la nostra santita, lo

splendore nostro, la nostra gloria e perduta ;
e tutto hanno profa-

nato le genti. Perche dunque viviamo ancora *? Nella quale do-

1
I MACCHAB. II, 1-13.
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lorosa esclamazione si scorgono accennati quei beni tutti, che uni-

scono i cittadini di un luogo tra se e colla patria comune; gli altari

e i sacrifizii, doe la religione, le sostanze, 1'onore, il riposo e la

sicurezza della vita. Matatia, nelFanima trafitto per la ruina di si

care cose, protestasi di non poter piu sopravvivere a tanta deso-

lazione della patria: Ed egli co'suoi figliuoli, si stracciarono le

vesti e si copersero di cilizio e menavano gran duolo T
.

Fece il raedesimo che Geremia, allorche il suo popolo essendo

condotto in cattivita e Gerusalemme distrutta, sfog6 1'araarezza del

suo cordoglio con quelle lamentazioni, che non si possono leggere

senza pianto,

Ma non bastava sparger lagrime sopra gl'infortunii della patria:

bisognava inoltre dare la vita per la sua salvezza. Ed a ci6 Matatia,

sul punto di render lo spirito a Dio, fortemente incorava i suoi:

-
Ora, diss'egli ai figliuoli, domina la superbia; tempo di castigo

e di ruina e di sdegno e di furore e questo. Ora dunque, o figliuoli,

siate zelatori della legge ed esponete le vostre vite pel testamento

de'padri vostri... Riunite con voi tutti quelli che osservan la legge;

e fate le vendette del vostro popolo
2

. E questi focosi detti del

padre si al vivo s'impressero nel cuor de' figliuoli, che nulla era

piu frequente sul labbro di Giuda, di Gionata e di Simone, che il

grido: Pro legibus et patria mon
3

.

Se non che sopra tutti i biblici esempii, che insegnano i doveri

verso la patria, stanno quelli che diede Gesu Cristo in persona,

durante la mortale sua vita fra gli uomini. Egli, che fu modello

compitissimo d'ogni virtu, per 1'osservanza di tutti gli obblighi

d'ogni specie, non si contento d'essere prototipo dei figliuoli, nel-

1'amore e soggezione ai parenti; ma voile esserlo dei cittadini, nella

carita di patria, mostrandosi pur sempre affezionatissimo a' suoi

nazionali e dichiarando che la sua missione era, prima di tutto, per

la salute del popolo giudaico, al quale tutto se e le fatiche sue

doveva
4

. Si sapeva che un titolo ad ottenere da lui favori e pro-

1
Ivi 14.

2 Ivi 49-69.
3

II, MACCHAB. VIII, 21.
4 Non sum missus nisi ad oues quae perierunt domus Israel. MATTE. XV, 24.
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digiosi benefizii era 1'amare la gente d'Israele: e percio i magnati

giudei questo titolo gli addussero, nel chiedergli che volesse guarire

il servo del centurione romano
T

. Si addolorava somraamente della

contumacia di Gerusalemme, nelrigettare la grazia ch'egli le offe-

riva e la pace che avrebbe voluto recarle, sotto Fombra dell'onni-

potente amor suo : Gerusalemme, Gerusalemme, le diceva egli,

che uccidi i profeti e lapidi coloro che a te sono mandati, quante

volte ho voluto io radunare i tuoi figli, come la gallina raduna i

suoi pulcini soito le all, e non hai voluto
2
? . Anzi pianse con calde

lagrime sopra questa sua diletta citta, prevedendone 1' eccidio, in

pena del delitto che commetterebbe uccidendo lui, suo Dio Salva-

tore
3

. E questa compassione per la citta e pel suo popolo manifesto

persino, quando rnontava nel Golgota colla croce sulle spalle, alle

donne di Gerosolima, le quali altamente deploravano 1'ignominiosa

morte a cui era condotto
4

: morte che egli sostenne, con infinito

amore di vittima, per tutto 1'uman genere, ma con particolare ri-

guardo alia ebraica nazione, che era la prescelta da se per sua,

venendo in terra.

Tal fu 1'esempio delFUomo-Dio, il quale in se divinizz6 tutto

quanto e di buono nell'umana natura, e conseguentemente anche il

retto e il giusto e dolce amor patrio. Ond'e che, dopo lui, non vi

ebbe nella Ghiesa eroe cristiano, che> per atti preclari di questo

amore, non risplendesse, conforme ad ogni pagina degli annali del

cristianesimo si legge.

Ben infrunita deve quindi esser la fronte di chi dice oggi ad un

seguace di Gristo: Voi siete cattolico ? Dunque odiate la patria.

IV.

Si chiedera: Da che nasce questa cosi pazza maniera di ar-

gomentare del liberalismo ?

Rispondiamo, che nasce dall' avere stravolto il genuine concetto

1

Dignus est ut hoc illi praestes: diligit cnim gentem noslram. Luc. VII, 4-5.

2 MATTII. XXIII, 37.
3 Luc. XIX, 41-44.
4 Luc. XXIII, 31.
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di patria; in guisa che il nome suo non significa piu la cosa mede-

sima, pel cattolici e pel liberal!.

La patria, pe' cattolici, e quel che fu sempre, in ogni tempo e

presso tutti; il suolo dei padri, il luogo in cui s'e veduta la luce,

ed ove sono, col tetto paterno, gli altari di Dio e le tombe degli an-

tenati. L'idea sua pertanto include gli amori domestici, il culto

reiigioso, 1' affetto dei compaesani, la memoria, le leggi, le tradi-

zioni e le costumanze dei maggiori. Quest' idea e naturalmente ger-

rainata dalla famiglia, esplicantesi in tribu, in comune, in provincia;

e si e pian piano dilatata all' agglomeramento delle province, ordi-

nate in Regni e Stati diversi. Donde la distinzione della piccola

patria, cbe e la regione o provincia, il municipio, la terra natale,

e della grande, che & lo Stato.

Pel liberalismo invece la patria piccola e annullata, ed altra

patria non esiste, che 1'intera nazione, foggiata ad unitk e indipen-

denza di Stato; e di tale Stato che sovrasta ad ogni diritto e ad

ogni dovere, e pretende anzi di avere in se la ragione di tutti i

diritti e di tutti i doveri, e di essere egli Dio a se stesso. II perche

3a patria, secondo il sistema liberalesco, non e altro che il culto

del Dio- Stato, come fu gia, sotto il paganesimo, in Persepoli, in

Babilonia, in Tebe, in Atene, in Sparta, in Roma: che 6 quanto

dire il culto di un idolo, alia capricciosa tirannia del quale il cit-

tadino deve tutto immolare: la patria piccola e la famiglia, la Jiberta

e gli averi, la vita e persino la coscienza.

E non basta. Conforme gia tante volte abbiamo notato, il libe-

ralismo avendo, nel sistema suo, sciolto ogni vincolo di naturale

socialita ed affrancato 1'uomo da qualsiasi legame di dovere non

volontario, ciascheduno de'suoi adepti si crede in diritto di ado-

perarsi alia formazione di una societa, sottoposta ad un'autorita

fittizia, con leggi da se create. La quale societa, tutta artificiosa,

e voluta per Futile individuale di ciascheduno: ed e una societa

che si riduce ad un' accolta di varie fazioni, pubbliche o private,

ognuna delie quali si affatica di soppiantare le altre e di signoreg-

giarle, per poi divenire il Dio-Stato, ultimo termine d'ogni par-

teggiare. Dal che e facile comprendere, come patria di ciascheduno

debba diventare quel centro fazioso o settario, al cui trionfo egli



si e dedicate, aspettandone per sS ogni bene, dopo conseguita la

vittoria finale. Giascuno adunque si fa patria a se stesso, perche

nella propria fazione vede lo strumento di vantaggiare 1'interesse

personale, in cui e lo scopo di tutto il congegno teorico e pratico

del liberalismo.

Conseguentemente abbiamo innanzi agli occhi due contrarissimi

concetti della stessa cosa. Nella patria, il cattolico vede la famiglia,

i propinqui, i concittadini, i connazionali, la religione, il culto

delle tradizioni pi venerate e piu care
;
e se ne fa un oggetto di

amore doppiamente sacro, per la natura sua d' uomo e per la fede

sua di cristiano. All'opposto il liberale non ci vede altro, che il

godimento di un mostruoso despotismo sopra i diritti, i beni, le

affezioni, le coscienze e le vite delle famiglie e degrindividui;

godimento al quale si studia di giungere e di partecipare, il piu

ed il meglio che a lui sia possibile.

Niuna meraviglia perci6 che il liberale miri nel cattolico un

nemico della patria, cosi trasformata in una tirannide atrocissima

di partiti: Voi siete cattolico? gli dic'esso, cioe voi credete in

Cristo Dio Uomo e nella Ghiesa da lui istituita? Voi tenete la sua

Chiesa per superiore, nella origine e nel fine, allo Stato? Voi pro-

fessate la regola che, prima che allo Stato, e dovuta obbedienza a

Dio ed alia Ghiesa? Dunque voi odiate la patria; ossia odiate il

bene del mio partito, e nel partito mio odiate me, ambizioso di

dominare e dissanguare voi e gli altri, come e quanto a me place.

Questo e, recato in oro, il ragionare implicito, se non esplicito,

d'ogni patriotto liberale, in via o in atto di tiranneggiare la propria

nazione, contro il cittadino cattolico: il ragionare del moderate,

che ripone la patria nel trionfo di un Dio- Stato, colla maschera

costituzionale: il ragionare del democratico, che la colloca in quello

di un Dio-Stato, col berretto repubblicano : il ragionare del soda-

lista, che la vagheggia in quello di un Dio-Stato, col sembiante di

Hercurio
; il*ragionare del comunista, che la mette in quello di

un Dio-Stato, esercente il mestiero di carnefice e d'incendiario.

Ognuno di questi liberali si usurpa il nome, i diritti e la morale

personalita del paese, insieme coi membri della sua fazione. -

Pfoi siamo la Francia; gridano oggi i radicali francesi, come lo
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gridarono ieri i bonapartisti e ier 1'altro gli orleanisti e lo gride-

ranno domani i fautori del comunismo. E -- Noi siamo 1' Italia;

sclamano ora i sinistri unitarii Italian!, come ieri lo sclamavano i

destri e doraani lo sclameranno i macchinatori di Repubbliche fede-

rali. Tutti variano nella forma, secondo il vario grado e tempera-

mento dei partiti a cui vivono aggregati e delle passioni a cui ser-

vono : ma tutti convengono nella sostanza di un despotismo, che

distrugge insin 1'idea di patria, quale e dalla natura costituita.

Ecco d'onde nasce la insensata maniera d'argomentare del libe-

ralismo, in punto di amor patrio, contro i cattolici.

V.

Altri soggiungera: Stando ci6, 1'argomento si dovrebbe ri-

torcere piu tosto contro i liberali stessi, cosi: Voi siete liberale?

Dunque odiate la patria.

E con ragione, replichiamo noi; purche, per serbare una certa

equita, insolita ai liberali verso i cattolici, si parli del liberale in

genere e si prenda il verbo odiare in un senso relative piu all'ef-

fetto dell' opera, che all'alfetto del cuore. Che non vogliamo e non

possiamo supporre, negli avversarii nostri, una snaturatezza, la

quale sotto i bruti li avvilirebbe.

Per convincersene, non si ricerca piu che un'occhiata ai paesi

dal liberalismo devastati. Si guardi la Francia, che, dopo per-

duto il tesoro di tutte le antiche sue patrie grandezze, si agita

in un'agonia di morte, senza gloria, senza pace, senza Governo,

senza liberta di se stessa, incerta del presente e disperata quasi

del futuro. Goloro che nel suo seno si vantano di possedere il mo-

nopolio del patriottismo, son giunti a tale bassezza di codardia,

che del nemico straniero si fanno servi e mancipii, purch sia

loro concesso di tener serva sotto i piedi e disfare anche mate-

rialmente la patria. Si guardi la Spagna, caduta da ogni potenza,

insanguinata dalle guerre civili, disunita, depauperata, umiliata e

gittata in balia del primo avventuriere, che abbia 1'astuzia d'in-

catenarla al carro della sua fortuna. Sopra tutto poi si guardi

lltalia, che da minor tempo e in preda di questo vandalismo del-

1'eta moderna.
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Che hanno fatto i liberal! della nostra Italia ? Su, si vegga e si

tocchi eziandio colle raani. Essi che tutto di si boriano di un pa-

triottismo, il piu nobile, il piii schietto, il piu benefico, 1'unico

anzi che meriti questo nome, nei presso a vent'anui che occupano

il potere e tutte stringono in pugno le sue sorti, a quali misere

condizioni non han ridotta la patria !

Per ogni verso e rispetto, essa non e altro che un mucchio di

rovine. In politica, non e piu nulla. Serve ora al Prussiano, peggio

che non servisse innanzi al Bonaparte. L'unita sua non e di fatto

che unita nel servaggio. In religione, e spogliata d'ogni decoro,

impedita d'ogni moto, meno libera che non sarebbe sotto i Turchi

ed i Ginesi. Le sue magnifiche istituzioni, che formavano lo stupore

e Tinvidia del mondo, sono annientate. Gli asili delle scienze e

delle lettere, che erano tanti monasteri, immedesimati con le

storie della patria, o chiusi, o mutati in prigioni ed in caserme. II

patrimonio ecclesiastico sperperato e dato in pasto ai giudei. II

clero perseguitato e depresso. Molti de'suoi templi convertiti in

istalle od in fenili. II Capo della Ghiesa ostilmente assediato nel

suo Vaticano. In una parola, il diritto della coscienza e 1' onore

religioso d' Italia venduti al luterano Tedesco. In economia, sta

colle piu patite fra le nazioni
;
senza moneta, senza credito, tor-

mentata da un branco di esattori che la divorano. II popolo suo

languisce di fame. Ogni sorgente di prosperita vi e inaridita dalle

disorbitanze di un fisco, che allo spietato imporre ed al piu spie-

tato esigere non vuole freno. In civilta e cultura, F Italia e a terra.

II pubblico buon costume corrottissimo. II pubblico vizio prp-

tetto dalle leggi. La pubblica educazione pervertita da un'empieta,

che comincia col bestemmiare Iddio e finisce coll' imprecare ad

ogni ordine sociale. I delitti d' anno in anno crescenti. II disprezzo

d'ogni autoritk coonestato da esempii scandalosi e legittimato da

diritti sanciti. Gli studii classici, che furon sempre una delle piu

rare e belle nostre glorie, abbandonati, perche male insegnati, o

posposti ad infinite leggerezze da feminine, od a troppe superfi-

cialita da saccenti. Le arti scadute. Innumerevoli monumenti, che

altrove sarebbero 1'orgoglio di intere citta o province, per odio al

culto di Dio, cui eran sacri, ed ai ministri suoi, crollano nello
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squallore o deperiscono, guasti dalle intemperie, o contaminati

dalle immondezze.

Non e ella codesta un'abbozzatura, scorciata appena, delle rovine

e delle miserie senza modo e misura in cui, per dato e fatto del

liberalismo, 1' Italia geme? Le son cose che i giornali anche piu

liberaleggianti lamentano cotidianamente, con amarissimo linguag

gio. Or ci si dica, se gente che odiasse la patria nostra di un

odio saracinesco, avrebbe, quanto all'effetto, potuto piu crudel-

mente straziarla.

Ne si ripigli, che i liberali, a questp si caro prezzo, hanno se

non altro dotata la patria di liberta. Stanteche nessuna liberta,

per amplissima che fosse, sarebbe stimabile sopra quella di servir

Dio secondo la coscienza cristiana, di tutelare la moralita indivi-

duale e domestica, e di godere tranquillamente il capitale ed. i

frutti equi del proprio bene. Oltre ci6, la sola liberta positiva che

il liberalismo abbia procacciata alia patria, nel fatto, si ristringe

a quella che i partiti hanno giuridicamente acquistata di signoreg-

giarla ad arbitrio e senno loro
; ponendovi al governo capi di fa-

zione, che un bel giorno potrebbon essere ancora galeotti riabilitati.

Questo e notorio e manifesto a chi ha sufficiente intelletto per

capirlo. Lo abbiamo noi pure provato e riprovato altre volte
;

e

non accade che ci rifacciamo a provarlo.

Quindi e che la proposta ntorsione dell'argomento sta in dia-

lettica; e con ogni buon diritto il cattolico pu6 ripetere all'avver-

sario: Voi siete liberate? Dunque odiate, cioe manomettete, la

patria.

VI.

Lo sappiamo. In Italia, il nodo vero della controversia, fra noi

cattolici ed i libsrali, e il Papato. II massimo numero di costoro

non e niente persuaso di quel che alFerma, quanio ci accusa di

odiare la patria. Per poco -che ci conosca, ben intende che reli-

gione, gentilez^a di spirito e bonta d'animo ci debbon vietare un

odio, che sarebbe contr'ogni legge d'onore, di natura e di fede.

Ma ricorrono a quest'iperbole, come ad arte di guerra, per farci

paura, par renderci esosi e per impugnare in noi Fidea, che ci
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sta fitta nella mente e nel cuore, di un' Italia, che vogliamo pur

noi prosperosa, felice, franca da straniere dominazioni ed anche

potente, ma col Papa, libero nell' esercizio di tutti gli augustisuoi

diritti e doveri di Papa. I liberali sostengono che quest' idea e di-

struttiva della patria; e noi che anzi e Tunica la quale possa con-

servarla e felicitarla. Essi chiamano 1'idea nostra una malvagita;

e noi 1'idea loro contraria chiamiarao una Utopia.

Quale delle due parti e nel vero?

Quella sicuramente, in cui favore milita la giustizia, la ragione

pratica, la filosofia della storia, il suffragio delle tradizioni, la buona

politica; e con do il migliore interesse morale e materiale della

nazione. Or noi vogliamo fare un appello a giudici, la cui compe-

tenza i liberali stessi non possono rifiutare. Vediamo se, per giudizio

d'uomini riputatissimi fra loro, noi abbiamo poi torto di pensarla

come pensiamo.

(( La rovina di Roma papale e un danno per 1'Italia
; giacche

perdiamo con lei ogn' influenza in Europa. Gosi Pietro Verri
1
.

Ed Ugo Foscolo ribadiva meglio il concetto medesimo, con queste

parole: Noi Italiani vogliamo, e dobbiamo volerlo sino air ultimo

sangue, non solo che il Sommo Pontefice, tutore supremo della re-

ligione in Europa, Principe elettivo ed italiano, esista e regni ;
ma

eziandio che egli regni mai sempre in Italia e difeso dagl'Ita-

liani
2

.

Carlo Botta, dopo asserito che a la mole romana e il fondamento,

la pietra angolare del cattolicismo
;

e dopo detto che il Papa
dev'essere assicurato contro i Principi in materia religiosa e mo-

rale
; prosegue : Roma e.Sede cattolica sono una e medesima

cosa; e chi, proponendosi di rimaner cattolico, vuole separare

1' una dair altra e ridurre il Pontificate romano a modificazioni ed

a minor potenza, fa opera indarno
3

.

Pellegrino Rossi tanto non accarezzava la chimera di un' Italia

senza il Papa, o col Papa diminuito, che soleva dire: lo sono

1

Scrittivari, vol. II, pag. 54. Firenze 1854.
2
Disc. 2, a Pio VJ1, Sulla servitu a 1

Italia.

3 Storia tfItalia, vol. II, pag. 194; vol. Ill, pag. 301.
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italiano, e per questo sono devoto al Papa. II Papato e 1' ultima

grandezza vivente dell'Italia '.

Vincenzo Gioberti poi scriveva, tra i plausi de' liberal! suoi

coetanei: GFItaliani, umanaraente parlando, sono i leviti della

cristianita, essendo stati prescelti dalla Provvidenza ad avere fra

loro il Pontificate cristiano, ed a tutelare con 1' amore, con la ve-

nerazione e, se occorre, con sante e pietose armi, Tarca della nuova

alleanza. I/Italia e la Santa Sede sono certo due cose distinte ed

assenzialmente diverse, e farebbe opera assurda, anzi empia e

sacrilega, chi insieme le confondesse; tuttavia un connubio di di-

ciotto secoli le ba talmente congiunte ed affratellate insieme, che

se altri puo esser cattolico senza essere italiano (sarebbe troppo

ridicolo anche in grammatica metterlo in dubbio) uno non puo es-

ser perfetto italiano da ogni parte, senza esser cattolico, ne godere

meritamente del primo titolo, senza partecipare allo splendore del

secondo. E se, per gli ordini prettamente religiosi, il Papa non

appartiene piu air Italia che ad un'altra nazione, ed e personaggio

cosmopolitico ; negli ordini civili, egli fu il creatore del genio ita-

lico, ed e talmente connaturale con esso, che si puo dire con ve-

rita, T Italia essere spiritualmente nel Papa, come il Papa e mate-

rialmente in Italia 2
.

Finalmente, per non essere sovercM, Gesare Balbo cosi filoso-

fava: Vi ha uomini, che si dicono liberali e progressist], i quali

aspirano alia caduta della Sovranita del Papa, che e tanto popolare

nella sua origine, tanto progressiva nella sua storia, tanto feconda

nella sua potenza, dove tutto 6 popolare; gli eletti e gli elettori.

Poveri illusi! Senza 1' istinto del futuro, senza Fintelligenza del

passato, delle sofferenze ed esperienze dell'Italia; sordi innanzi

alia sua storia, ciechi innanzi alia sua missione, se per disgrazia

coloro fossero ascoltati, noi assisteremmo di nuovo alia ruina delle

piu belle speranze
3
... L'ltalia, prescelta a sede del Capo della

Ghiesa, a centro della cristianita, e interessata, non solamente al-

1'indipendenza, ma alia dignita, allo splendore, alia potenza di quel

1 Histoire de la Revolution de Rome, T. I, pag. 235. Paris 1851.
2 Del primato morale e civile degVItaliani, parte prima.
3 Pensieri sulla sloria d' Italia, pag. 518, ediz. del 1858.
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Capo: e non solo albergarlo, ma difenderlo e glorificarlo sia il

gran destino d'ltalia
1
... La potenza temporale dei Papi nacque

preceditrice, causa e nucleo dell' indipendenza italiana. I destini

di detta potenza sono inseparabili da quelli d'ltalia. Da diciotto

secoli in qua, il destino della nazione italiana e d'essere il centro

della cristianita, e tolto da essa questo centro, ne io, ne voi, n6 nes-

suno al mondo saprebbe dire quale sia ed esser possa il destino

d' Italia 2
)).

Pertanto ecco, fra altri assai loro simili o pan, un Verri, un

Foscolo, un Botta, un Rossi, un Gioberti, un Balbo, che appoggiano

fortemente 1'idea di noi cattolici italiani; e la illuminano con ragioni

molteplici, le quali non aramettono risposta. Se noi odiamo la pa-

tria, Favranno dunque odiata ancora questi uomini, di memoria

cosi fulgida nel campo liberalesco; giacche noi vogliamo il Papa
in Italia e Fltalia col Papa, com'essi hanno dimostrato essere con-

veniente, giusto, utile e necessario che sia.

Lo ridomandiamo : per quale delle due parti militano ii diritto,

la filosofia, la prudenza, il buon senso naturale? E conseguente-

mente quale delle due parti vuole il bene della patria ? Quale di

esse propugna una malvagita, od una Utopia? Dov'e la malvagita

e dove 1'utopia? Nell'idea nostra, che mira alia costituzione di

un' Italia storicamente, religiosamente, civilmente, nazionalmente

italiana; o nell'idealiberale, che mira a separare 1' Italia dal Papa,

per trasformarla in un ludibrio del cesarismo alemanno?

VII.

Conchiuderemo con un invito ai liberali, che facciano uno studio

di esperienza. Osservino, colFocchio, non della fantasia, ma del-

Fintelletto, che cos'hanno conseguito di veramente solido e sta-

bile, in tanti anni che lavorano a sovvertire Fltalia, per costituirla

fuori del Papato e contro il Papato. A che punto son essi ora, ed

a che punto e il Papato ? Politicamente, essi piu che mai sono in

aria, sospesi fra F oggi e il domani, e sempre incerti di quello che

1

Speranze d' Italia, cap. X.
2

Storia della Camera dei deputati subalpini, 28 febbraio 1849.
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accadra loro, per cagione dell' Utopia, cui han voluto dar corpo, a

spese della nazione rifinita e degF interessi piu vital! del mondo

cattolico. E il terribile Papato? ora quel raedesimo che fu al

prindpio della loro impresa: fermo, invitto, invincibile, tra Fin-

furiare delle battaglie, e mostrante sempre in se stesso, che il

problema della sua liber ta rimane qual era quando si formo, inso-

luto, insolubile e minaccioso di continue e grosse tempeste, sul

capo di chi si e attentato di porvi sopra la mano, contra il diritto

della cristianita e contra Tordine della Provvidenza. Non una dif-

ficolta si e superata, non un pericolo si e rimosso. Tutto, per

1' opera loro, dipende forse dalla vita o dall'auge di un uomo, da

un caso che sorga repentinamente, da una scena che, nel teatro

politico dell' Europa, si muti.

Essi, per amore dell'utopia loro, hanno fatto perdere all'Italia

un'infmita di beni: ma che le han fatto guadagnare? Ci pensino

sul serio, e poi ce lo dicano : ma ci dicano cose sussistenti, non

inimaginarie; verita, non sogni; effetti reali, non frasi rettoriche.

Noi invece abbiamo detto, con intelligibil chiarezza, quello che

costi finora Futopia loro all'Italia. Credono, per avventura, che

ci6 non basti? Ebbene, seguitino pure lo sperimento e, in quanto

T ira di Dio voglia permetterlo, compiano lo sfacelo del paese. Ma

non si abbian per male, che noi cattolici, al cospetto di tanta de-

solazione, ne scriviamo a lettere di fuoco la storia in questo sem-

plice motto: - Cosi il liberalismo amo la patria.



DELLE DIVINE PERFEZIONI

I.

Dio e infinite e perfettissimo.

Noi gia dimostrammo che ogni ente limitato nelle sue perfezioni

debb'essere essenzialmente contingente, onde segue che il neces-

sario vuol essere per essenza perfettissimo od infinite, fi questa

una verita che, a quanto sembra, lampeggia nella sua evidenza

agli occhi eziandio degli epicurei moderni od ateisti, i quali nei

loro scritti attribuiscono all' universe, da loro supposto necessario,

una infinita ed una illimitata perfezione e nello spazio e nella du-

razione e negli svolgimenti fenomenici di tutte le cose. E poiche

quest! svolgimenti accadono con successione, la infinita la collocaiiO

nel soggetto, nel fondo, nell' essere sostanziale (parecchi moderni

denominanlo Yinconscid) il quale nella varieta dei tempi si esplica

variamente, pigliando sempre nuovi modi o sembianze, come una

cera puo atteggiarsi successivamente a diverse figure. Ma e una

assurdita Taffermare che un ente composto od un ente il quale e

costituito in virtu della aggregazione di molti, come e Y universo,

sia infinite nella sua perfezione. Infatti egli & evidentissimo che

ciascuna delle sue parti e limitata nella perfezione, ed e insieme

matematicamente dimostrato che un numero infinite di parti asso-

lutamente ripugna. Di che viene che 1'universo, quantunque esteso

voglia pur concepirsi, sara una aggregazione di enti determinati

nel numero, e limitati nella perfezione. Ora, poichd 1'infinito non

puo risultare da un numero finito di enti limitati, e manifestissimo

errore 1'asserire, come fanno i moderni epicurei, che 1'universo

e infinite nella sua perfezione. Anzi la sua perfezione, comeche si

pensi variare e crescere per li successivi svolgimenti, restera sem-

pre infinitamente lontana dalla perfezione infinita, essendo incon-

cusso principio che una qualunque quantita finita dista infinitamente

da quell'infinito, cui si finge avviarsi per interminabile aumento.
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Inoltre, ogni aggregate avra essenzialmente quello che essenzial-

mente spetta agli element! ond'e costituito, presi in singolo: ma a

quest! essenzialmente appartiene la limitazione nella perfezione ;

per la qual cosa 1'infinita non puo attribuirsi che a un essere in-

diviso e solo
;
e quest! e Dio. II dirsi Dio infinite o perfettissimo

torna. ad uno stesso significato, purche il perfettissimo s'intenda

non secondo il rispetto ad un genere o ad una specie, ma bensi

alia ragione stessa dell' essere. Perfettissimo nel primo modo 6 ci6

cui nulla manca secondo la propria essenza; ossia e quello che

ha tutta quella perfezione che nel suo concetto quidditativo si con-

tiene. Cosi non solo si dovra dire perfettissimo quell' oro, che e

puro ;
ma perfettissima quella sapienza, di cui non si puo conce-

pire altra maggiore. Perfettissimo poi nel secondo modo si potra

dire soltanto chi in se racchiude ogni perfezione, di guisa che un

essere piu perfetto assolutamente non sipossa da veruno intelletto

concepire: e questo e appunto 1' infinite, indicandosi con questo

nome 1' esclusione di ogni limite in tutto ci6 che ha ragione di

essere.

Fra i tanti argomenti onde FAquinate dimostra che Dio e per-

fettissimo nella ragione dell' essere od infinite v'e pur questo
1

.

L'Essere (ipsum esse) considerato assolutamente e infinite. Im-

perocche egli e partecipabile in infiniti modi da enti infiniti. Di che

viene che se e finite 1' essere di alcun ente, 6 necessario che cosf

fatta limitazione sia stata prodotta da chi, in qualche maniera e

cagione del medesimo, oppure n'e come il soggetto (vel receptivum

eiusj. Ma non vi puo essere causa alcuna dell' essere divino, perche

egli e necessariamente da s stesso: ne vi pu6 essere un soggetto

(receptivum) dell' essere suo, essendo egli lo stesso essere suo :

adunque e quest' essere e infinite ed egli stesso e infinite. Stu-

pende e profondissimo argomento! E no! gia nell'analisi filologica

1

Ipsum esse absolute consideratum infinitum est. Nam ab infinitis, et

modis infinitis participari possibile est. Si igitur alicuius esse sit finitum,

oportct quod limitetur esse illud per aliquid aliud, quod sit aliqualiter causa

illius esse, vel rewptionem eius: sed esse divini non potest esse aliqua causa

quia ipse est necesse esse per seipsum, nee esse eius est receptivum, cum

ipse sit suum esse : ergo esse siium est inflnilum, et ipse infinitus. S. TIIOM.

Contra Gentes, L. I, c. 43.

Serie X, vol. IV, fasc. 659 34 19 novemlre 1877
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del verbo sostanziale esse ne vedemmo tutta la forza, poiche Yesse

in do appunto si distingue falYente, perche quello esprime 1'atto

d'essere infinite, e questo una qualche sua determinata partedpa-

zione, la quale non puo venire all'atto senza una qualche cagione.

Se non die qui non si pu6 pensare die queste partedpazioni sieno

come le varie figure cui si pu6 sottoporre la cera, mercecche in

tale supposizione non sarebbe Fessere partedpato, ma ne sarebbe

partedpata una sopravegnente modificazione; laonde egli e neces-

sario supporre che la causa onde e partedpato 1'essere cagioni

propriamente 1'essere stesso. Ora non fu per noi diraostrato che

Dio e da se stesso ? certamente, perche egli e improdotto. Laonde

non essendovi veruna causa dell' essere divino e necessario che

questo medesimo essere non abbia veruna limitazione, ma che

sia illimitato, infinito, e percio perfettissimo.

Ne FAquinate e meno acuto quando accenna al recettivo dell'es

sere. Infatti egli e manifestissimo che: quidquid recipitur per mo-

dumrecipientis recipitur. Percio ogni atto di una qualche potenza

sara sempre proporzionato alia medesima e da essa limitato :

quindi Y atto della potenza intellettiva sara intellezione e non gia

amore; e della volitiva sara amore e non rnai inteilezione: e 1'atto

delia potenza intellettiva umana sara ben piu imperfetto dell'atto

della potenza intellettiva angelica; come la visione, che e atto

della potenza visiva di un animale, sara piu imperfetta della visione

di un altro animale che ha una piu acconcia potenza visiva. Quel

gran principio: quidquid recipitur per modum recipientis recipitur

non si limita agli atti accidentali delle cose, ma si estende agli

atti sostanziali, quali sono le forme sostanziali, rispetto alia ma-

teria prima: e di piu ancora all'essere stesso il quale attua le

essenze di tutte le cose. E di vero non dicemmo noi, parlando della

essenza di Dio, che 1'essenza di tutte le cose sono a guisa di potenze

rispetto air essere delle medesime ? Percio 1'essere di ciascuna

cosa sara determinato o limitato dai limiti della essenza, nella

quale e ricevuto; quindi 1'essere del vivente sara piu perfetto del-

1'essere del non vivente; e Fessere angelico piu perfetto dell'umano.

Per la qual cosa se vi ha un essere indistinto realmente dalla es-

senza, questa non potra considerarsi come il soggetto o il recettivo
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di quello, ne potra punto limitarlo. Questo e 1'essere divino il

quale perci6 appunto e perfettissimo ed infinite.

11 quale discorso dell'Aquinate si riduce a questa forma. Se

1'essere di Dio non e infinite; vuolsi assegnare una ragione suffi-

ciente della liraitazione : ma egli e impossibile indicare cotesta ra-

gione sufficiente : dunque egli e infinito. La ragione sufficiente non

si puo ritrovare che o nella causa produttiva dell'essere; o nella

essenza che lo riceve. Se non che ne 1'una ne 1'altra di queste

ragioni si possono allegare parlando di Dio, perch& entrambe ci

condurrebbono ad ammettere che Dio non e da se stesso e percio

che non e improdotto: laonde egli e necessariamente 1'essere

infinito.

II.

Dio in se comprende tutte le perfezioni delle cose.

Egli e manifesto che ogni perfezione singolarmente concepita

altro non e che 1'essere preso sotto un determinato aspetto, quindi

1'essere considerate nella sua pienezza o nella sua infinita dee

contenere in se stesso tutte le perfezioni: se una sola a lui man-

casse, od anche se un grado solo di una qualsivoglia perfezione ei

non avesse, non sarebbe punto infinito; mercecche la mancanza o

il difetto recherebbe al medesimo un vero limite. Per la qual cosa,

a ragione delia sua infinite, Dio quello di cui nessun intelletto

pu6 concepire uno piu perfetto, conforme alia notissima sentenza

di sant'Anselmo: Dens est id quo mains cogitari non potest. Di qua

viene che tutte le perfezioni delle cose esistenti anzi ancora delle

escogitabili o possibili debbonsi in Dio ritrovare: o, meglio, ch'egli

e una perfettissima perfezione la quale tutti i generi e tutte le

specie di perfezioni deve in se nell'unita contenere.

Che se Dio in se medesimo contiene tutte le perfezioni, queste

a lui si possono singolarmente attribuire: laonde siccome noi con-

cepiamo, quali perfezioni, la vita, la intelligenza, la sapienza, la

fortezza, la bellezza, la giustizia, la bonta, la verita, la potenza, la

santita ed altrettali, dovrem dire che Dio e vita, intelligenza, sa-

pienza e cosi delle altre. Ma qui vuolsi riflettere che ciascuna di
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coteste perfezioni cosi viene concepita nel verbo della nostra

mente che da ogni altra prescinde: pero il concetto della vita non

e in noi il concetto della bonta: ii concetto della bellezza non e

quello della giustizia. Pertanto Dio non e la vita come noi la pen-

siamo disgiunta dalla bonta : non e
4

bellezza come noi la concepiamo

diversa dalla giustizia, essendo egli quella vita che insieme e

bonta e quella bellezza che insieme e giustizia. Ed a questo avendo

riguardo parecchi sapienti non ebbero tema alcuna di affermare e

negare di Dio quelle perfezioni che dicevamo, come fece I'acutissi-

mo Dionisio nell' ultimo capo della mistica teologia, la dove dice

che 1
(( Dio non e sostanza, non vita, non luce, non senso, non

mente, non sapienza, non bonta, ma egli e cio che di tutte queste

cose e piu nobile e piu eccelso. Gosi parla Dionisio perche quelle

perfezioni non sono in Dio realmente distinte tra loro o divise,

come sono in verita nei nostri concetti, ma tutte insieme trovansi

unificate od identificate in una perfezione affatto indistinta ed in-

finita. L' essere nel suo concetto adequate e atto puro scevro di

ogni potenzialita, e perci6 di ogni privazione e negazione, e ciascuna

perfezione considerata in se stessa e da tutte le altre, nel nostro

intelletto, divulsa, e una particella di quell' atto indivisibile ed

indistinto: laonde tutte e singole le escogitabili perfezioni sono in

Dio, come le partecipazioni di quell' atto pieno dell' essere stanno

nell'atto stesso.

III.

Le perfezioni semplici sono in Dio formalmente.

Fa, benigno lettore, di considerare quelle perfezioni che a mo'

d'esempio abbiamo teste mentovate. Prendi pur la sapienza o la

bonta od altra che vuoi. Allorche tu pensi alia sapienza sei forse

costretto a pensare ad una sapienza ristretta in certi limiti ? Nul-

lameno: e per6 hai ragione d' inferire che la sapienza nel suo con-

cetto non racchiude veruna imperfezione, comecche in realta nelle

1 DIOMS. de Myst. Teol. afferma essere Dio non substantiam, non vitam,

non lucem, non sensum, non mentem, non sapientiam, non bonilatem, sed

quiddam his omnibus eminentius et praeslantius. a
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creature si trovi con quest! o con quei limiti. Questa perfezione

dices! percio perfezione semplice, e lo stesso dirai delle altre, sopra

le quali si possa discorrere alia stessa maniera. Per la qual cosa

se noi affermiamo che in Dio hanno luogo propriamente coteste

perfezioni, quali noi le consideriamo nella loro obbiettivita positiva,

diremo il vero. Ora la contenenza di tali perfezioni in Dio dicesi

filosoficamente formale, ossia ch'elleno sono formalmente in Dio.

II che significa che in Dio si ritrovano come sono concepite nelle

forme immaterial! della nostra mente, ossia nei verbi mentali onde

concepiamo le cose, ovvero secondo le proprie loro essenze, che

ancor diconsi forme metafisiche delle cose stesse. In vero studio

or ora abbiam detto quali le consideriamo nella loro obbiettivita

positiva, perche in quanto noi le concepiamo nel loro aspetto ne-

gativo, o sia in quanto ciascuna escludene un' altra, cosi, come

sopra dicevamo, non vi sono: essendo Iddio perfezione perfettis-

sima che nella sua unita tutte comprende le singole perfezioni.

Che se a cosi fatta contenenza formale si vuol dare Fappellazione

di eminente e dicasi che le predette perfezioni sono in Dio in un

modo eminente od eminentemente, in quanto Dio e una perfezione

che quelle altre tutte contiene secondo il loro positivo concetto

formale, non ci opporremmo per questo ;
tuttavia tale appellazione

di eminente in altra guisa e meglio si adopera.

IV.

Tutte le cose sono in Dio eminentemente.

Ella si adopera allorche si parla di tutte le cose contingent!,

ciascuoa delle quali essendo, secondo sua specie, perfetta, si puo
veramente dire una concreta perfezione. Tutte queste cose, sieno

elleno esistenti, oppure sieno possibili, diconsi eminentemente in

quell'atto purissimo, ch'e Dio, contenute. Dalla parola latina

eminere che significa soprastare o sorpassare, tu ben puoi dedurre

che quello, in cui altra cosa sta eminentemente, ha mestieri di su-

perarla nella propria essenza o natura: e dalla parola continere

che significa avere in qualche maniera dentro se medesimo ci6

che dicesi contenuto, t'avvedi che tutte quelle cose che diconsi
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eminentemente in altra contenute debbon esse nella medesima, in

qualche modo, ben ritrovarsi.

In virtu della prima regola egli e chiaro che un pezzo di ferro

non si deve dire contenuto eminentemente in una gran massa del

medesimo ferro, perche la natura o la essenza del ferro e la me-

desima in quel pezzo e in questa gran massa. Laonde si dira piut

tosto ch'e contenuto formalmente, posto che il pezzo medesimo non

entri qual parte nella massa; entrandovi, vi sarebbe contenenza

reale parzialmente identica e non solo formale. In eguale maniera

1'essere animale non puo dirsi contenuto eminentemente nell'essere

umano, mercecche 1'essere animale vi si contiene secondo la sua

natura ed essenza e perci6 formalmente. Piuttosto se vogliamo sup-

porre che 1'oro sia piu perfetto del ferro, avuto riguardo alle loro

nature, sembra che possiamo dire che il ferro eminentemente si

contiene nell'oro; e perche la natura angelica e di gran lunga piu

perfetta dell' umana, pur sembra che possiamo aifermare che 1'an-

gelica eminentemente contiena Y umana. Ma dicevamo sembra,

perche a rigore non si pu6 dirlo, essendoche in tali esempi manca

quella ragione di contenenza che e voluta dalla seconda regola; il

perche sebbene possiamo dire che 1'oro 6 piu eminente del ferro,

e la natura angelica e piu eminente dell' umana, non possiamo

tuttavia affermare che ci sia una contenenza eminente, e di questa

discorriamo e non dell'essere piu eminente.

La quale contenenza puo in varie maniere manifestarsi. La prima

e che 1'essere di natura piu eminente sia causa dell'essere d'infe-

riore natura. Se tu avvisi che tutti gli accidenti delle cose hanno

loro radice, fonte e causa nella sostanza a cui appartengono, essendo

eglino cosi congiunti con la medesima (sebbene ne siano realmente

distinti) che non possono naturalmente di per se sussistere, e da

essa ricevendo continuatamente quella esistenza che hanno, ti ve-

drai condotto ad aifermare che gli accidenti contengonsi eminen-

temente nelle sostanze di cui sono accidenti. Cosi la intellezione

nostra e il nostro amore sono eminentemente contenuti neH'anima

umana. Ma non dirai per questo che il figlio e eminentemente con-

tenuto nel padre, perche sebbene questi sia causa di quellb, tut-

tavolta entrambi hanno la medesima formale natura od essenza,
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e in questa non ha il padre alcuna eminenza rispetto al figlio.

La seconda maniera consiste in ci5 che la cosa contenuta stia

in altra di piu perfetta natura come sta 1'esemplato nell'esemplare,

come sta F imagine nell' idea, come sta il simile in quello di cui

ha la similitudine o la rassomiglianza. Percio possiam dire che il

poema di Dante, con tutto il suo bello e perfetto, stava emineute-

mente nell'intelletto del gran poeta, e che 1'arte tutta delle pitture

di Raffaello e delle sculture di Michelangelo e di Canova pure

eminentemente era contenuta nella mente di que'sommi maestri;

perche e quel poema e queste pitture e sculture altro non sono

che esemplati, che imagini, che similitudini di quell' essere ideale

che era vagheggiato nel verho mentale dei loro autori. Che anzi,

secondo questa maniera di considerare la eminente contenenza, si

puo prescindere dalla ragione di causalita, e dire ancora che quei

nohili lavori stanno eminentemente nell'intelletto di chi ben gli

comprende, sebbene da questo non sieno stati prodotti, come le

piante, i minerali e le altre cose create hanno una eminente con-

tenenza nella mente umana od angelica, che non diedero loro la

esistenza : perche 1'essere ideale di siffatte cose considerato nelle

menti stesse e immateriale e percio piu prestante del reale che

hanno in.se, e tra quell' ideale e questo reale esiste pure simiglianza

o similitudine.

La terza maniera riguarda la virtu dell'operare. Qualora una

cagione pu6 in piu nobile modo operare quello che opera un' altra

cagione inferiore, questa dicesi contenuta eminentemente in quella.

Per tal guisa il senso e nell'intelletto contenuto eminentemente e

la vita vegetativa nella sensitiva ed entrambe nella intellettiva:

perche la ragione di vita, che consiste neli' operazione immanente

la quale torna in perfezione intima deH'operante, si contiene in

tutte tre le vite, ma nella terza in natura piu perfetta che nella

seconda e nella prima, e nella seconda piu che in questa.

La quarta maniera si attiene alia amabilita delle cose. Impe-

rocche quando tutfca 1' amabilita di una cosa & pur contenuta nel-

1'amabilita di un'altra, questa puo dirsi che eminentemente contiene

quella : e cio si puo considerare in doppio aspetto. Nel primo,

quando in tanto e amabile una cosa in quanto si ama un'altra o a
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questa si tender e cosi i mezzi si contengono eminentemente nel

fine, perche non e amabile il mezzo, in quanto mezzo, se non per

riguardo al fine. Nel secondo, quando tutta 1'amabilita di una cosa

si contiene in una amabilita superiore, perche 1' amabilita di quella

risulta da una perfezione che si racchiude nella perfezione d'onde

risulta la superiore predetta amabilita. In siffatta guisa do che e

il bene dell' anima eminentemente contiene quelli che diconsi beni

materiali e corporei.

Stabilite queste distinzioni, seguendo le orme lasciateci da

grandi filosofi, ascendiamo a contemplare le cose in Dio, ovvero

come tutte le cose eminentemente debbonsi in Dio contenere. Per

ci6 che spetta al primo requisite indicato, siccome necessario affin-

che si possa dire che una cosa e contenuta in un' altra, non puo

cadere dubbio di sorta alcuna. Infatti tutte le cose esistenti o

possibili altro non sono o non possono essere che limitate parte-

cipazioni di Dio. Dio e quell' ipsum esse, il quale non solo non

pu6 essere eguagliato nella perfezione da veruno di quelli che

essenzialmente diconsi entia ovvero existentia, ma nemmeno da

qualunque collezione de' medesimi, per tragrande che la si possa

concepire. Come nella serie numerica 1, 2, 3,... cosi si tende al-

1'infinito espresso per lo simbolo 00 che da qualunque escogitabile

determinata cifra rimanga una infinita distanza a quel termine in-

dicato, in simile maniera la perfezione di ogni singola creatura,

considerisi pure cotesta in un grado di tale perfezione che superi

i gradi tutti delle altre immaginabili creature, sara infinitamente

distante da queir atto purissimo, da quell'ipsum esse che e Dio.

Percio essendo Dio, per sua essenza, piu eminente delle singole

cose o esistenti o possibili, avra quel carattere primo che dicevamo

richiedersi affinche si possa dire ch' ei tutte le cose in s6 eminente-

mente contiene.

Inoltre quei quattro modi di eminente contenenza tutti haano

verita in Dio : poiche tutte le cose sono, secondo i medesimi, in Dio

contenute. Infatti, per ci6 che si attiene al primo, ei fu gia per

noi dimostrato, discorrendo della esistenza di Dio, che tutte le cose

da lui procedono come da prima causa del loro essere. II quale

modo di contenenza e infinitamente piu perfetto rispetto a Dio di
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quello che sia riguardo a tutte le cause contingent!. Imperocche

queste non possono dare ai loro effetti che 1' atto accidentale od

anche 1'atto sostanziale tramutandone la potenza, ma non possono

dar 1'essere alia potenza stessa o trarre tutta una sostanza dal

nulla. Gosi 1'artefice puo dare al marmo un atto accidentale facen-

done 1'effigie di Colombo, ma non puo produrre il marmo stesso:

cosi gli agenti naturali universal! e particolari posson bene tramu-

tare la materia prima da un essere sostanziale ad un altro, facen-

done cangiare la sostanzialc sua forma (questo vediamo nelle chi-

miche combinazioni degli inorganici e nelle generazioni dei viventi):

ma non ban valore que' naturali agenti di produrre la materia

prima, la quale continuamente persevera in tutte le mutazioni

cosmiche. Per contrario Iddio, se si tratta di enti sussistenti e non

composti nella loro essenza di materia e di forma, e perci6 imma-

terial!, come sono gli angeli e le anime umane, egli li trae dal

nulla: se si tratta dei composti nella loro essenza, egli o in un

medesimo istante li
^rea

nel loro tutto, ossia produce insieme la

materia e la forma, siccome avvenne al principio della creazione,

allorche fece le prime sostanze elementari: oppure da alia natura

tanta virtu che sia capace di recare ad altro essere sostanziale

quelli che egli aveva prodotti la prima volta nell' essere loro

compiuto. E certamente per la sola virtu che mediatamente o

immediatamente da Dio ricevettero le cause seconde operano que-

ste le sostanziali mutazioni ed anche le accidental! di tutte le

cose. Che se nell'operazione delle cause seconde vi e qualche cosa

di veramente difettoso, come e la colpa nelFuomo, c!6 non deve

rifondersi in Dio, come cagione mediata, perche' cotale difetto, ap-

punto perche difetto (deficit), e una privazione della quale vuolsi

assegnare non una causa positiva e perfetta, qual e Dio, ma una

in qualche maniera deficiente od imperfetta qual e, nel nostro caso,

r uomo. Lapnde riman fermo che tutte le cose sono in Dio come in

causa efficiente e in una maniera infinitamente piu compiuta e piena

che non lo sieno nelle subordinate cause seconde.

Ne Dio, causa prima ed universale di tutte. le cose contingent!*,

e senza consiglio, ma nell'operare al di fuori di se medesimo, altro

non fa ne puo fare che imitare se stesso, idea di tutto do che esiste
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o pu6 esistere. Questo e il modo di operare comune ad ogni essere

intelligent?,; imitare nella operazione un'idea cbe vagheggia nel

verbo della propria mente: la quale idea e come il sigillo che im-

primesi nella cera, perche essa e la forma cui intende 1' operante

esprimere nel soggetto della sua operazione. Quindi e che di tutte

le cose e in Dio la vera similitudine e percio sono elleno in Dio

contenute. Ma ancora, secondo questo rispetto, la contenenza delle

cose in Dio e infinitamente piu perfetta di quella che puo essere

considerata negli operanti con intelletto, i quali hanno in se la si-

militudine delle cose che producono fuori di se medesimi. Imperoc-

che in questi le idee, che sono le similitudini delle cose, in se me-

desime considerate sono accidenti e non sono la sostanza medesima

delF operante ; e considerate relativamente non esprimono perfet-

tamente quella potenza, sopra la quale F operante lavora, ma la

quale F operante stesso non pu6 produrre, come teste dicevamo.

Siffatta potenza non si puo conoscere che per discorso e indiretta-

mente: ed inoltre assai languidamente rappresentano esse quelle

cose stesse che possono dalF operante intellettuale essere recate

in atto. Per contrario le idee in Dio non sono accidenti, ma sono

la stessa essenza o sostanza divina e pero la pluralita loro non si

dee ripetere dalla loro intrinseca e mutua distinzione reale, ma

soltanto dalla relazione varia d'imitazione, cui puo essere riferita

Tunica e semplicissima divina essenza o sostanza. Inoltre le divine

idee esprimono tutto 1' essere delle cose, 1'atto e la potenza di cui

moltissime sono essenzialmente costituite, poiche Iddio e produttore

ancora di quella materia prima, che e la parte potenziale degli

esseri corporei, e che e a guisa del soggetto di tutte le mutazioni

sostanziali che dalle cause seconde sono prodotte. Di che e chiarito

che il secondo modo di contenenza singolarmente ha verita in Dio,

ch'e la similitudine viva, vera, perfettissima di tutte le cose esi-

stenti o possibili.

La terza maniera di contenenza v'e pure in Dio, perche essendo

egli causa prima ed universale di tutto F essere e di tutta la virtu

delle cose contingent, ha una possanza che quella di tutte le crea-

ture eminentemente comprende. II che ancora e manifesto da ci6 che

il potere o la virtu di operare e naturalmente proporzionata alia
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perfezione dell'essere. Ora essendo Fessere divino infinite e perci6

stesso infinitaraente superiore alia perfezione non solo delle cose

contingent! prese in senso distributive, nia bensi in senso collet -

tivo, egli ha una virtu superiore alia virtu di esse tutte, e potra

fare quello che elle possono. Ma allorche indicavamo qual fosse la

terza maniera di contenenza, in vero studio dicevarao in piu nobile

modo, perche la causa che eminentemente contiene la virtu ope-

rativa di altra causa inferiore, non puo sempre operare in modo

identico o formale, a cagione della insita imperfezione di questo

modo, comeche possa in modo piu nobile o piu perfetto. Gosi di-

cevamo che la vita sensitiva e eminentemente contenuta nella in-

tellettiva, non gia perche 1'intelletto possa sentire (questa sarebbe

una contenenza non eminente ma formale), bensi perche 1' essere

intelligente ha una conoscenza che trascende quella del solo sen-

ziente, e la quale a tutti gli oggetti cui questa si estende, pure si

estende in un modo piu nobile e piu perfetto.

Laonde imperitamente altri potrebbe qui obbiettare che Dio non

puo sentire o vegetare, perche queste virtu, prese nel loro for-

male concetto, sono deficient! nella perfezione e cosi non possono

a Dio competere. E qui giova distinguere le operazioni immanenti

degli esseri contingent* che sono proprie dei tre generi dei vi-

venti, dalle operazioni transeunti che sono comuni a questi tre

generi ed alle varie specie degli inorganici. Se discorriamo delle

prime, Iddio per certo non pu6 farle in quanto sono immanenti:

cosi per esempio Fatto d'intendere dell'uomo non pu6 essere

un atto deH'intendere divino, perche ci6 implica vera contradi-

zione. Infatti in tale supposizione dovrebbe affermarsi che non e

1'uomo che intende ma e Dio, e viceversa che non e Dio ma ch'e

1'uomo che intende. Ovyero Fatto d'intendere, perche immanente

e vitale dovrebbe essenzialmente essere elidto della potenza intel-

lettiva delFuomo, e, nella fatta supposizione, dovrebbe essere un

atto elicito dal divino intelletto : la quale cosa 6 contradittoria ed

assurda. Inoltre, Fatto immanente di ogni potenza vitale, sebbene

sia realmente distinto dalla medesima, non n'e separate, non ha

una propria sussistenza, ma e la stessa potenza in atto: quindi

non puo al tutto essere un atto immanente di Dio.
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Ne questo ragionamento conduce ad ammettere che Dio non

possa con la sua sola virtu produrre quegli accident! che sono se-

parabili dalla sostanza. A questi si potra per certo estendere la

divina virtu, perche non v'e la minima contradizione in tal fatto,

qualora si supponga che Dio con la sua operazione transeunte sup-

plisca alia sostanza a cui naturalmente dovrebbero appartenere, e che

i medesimi non sieno piu accidentali atti della medesima sostanza
T

.

In quanto poi si attiene alle operazioni transeunti di tutti gli

enti contingent!, i quali, siccome cause seconde, operano varii effetti,

supponendo sempre un qualche soggetto delle loro operazioni, esse

si riducono a mutazioni locali, o a cangiamenti delle forme acci-

dentali ovvero sostanziali delle cose. Ne vi ha dubbio che la virtu

divina a queste cose non si possa estendere, sebbene il modo di

operare di essa virtu sia immensamente piu nobile e piu perfetto

di quello di ciascuna causa seconda.

Finalmente la quarta maniera di contenenza, che si desume dal

contenere una cosa in se medesima tutta 1'amabilita di un' altra,

sovranamente si vede in Dio : e questo sotto i due aspetti sopra

indicati. Imperocche tutta 1' amabilita delle cose create si contiene

nella divina amabilita, perch& altro quella non & che una deriva-

zione della divina bonta; ed inoltre perche tutte le cose nell'ordine

della creazione voglionsi considerare a guisa di mezzi, onde gli

enti forniti di ragione e di volonta debbono tendere a Dio come in

supremo loro fine. Che se parliamo del secondo aspetto cola indi-

cato, e chi non sa che 1'amabilita e a guisa di raggio che tanto 6

piu intenso e cocente quanto 6 piu caldo quel centro d
1

onde si

parte? Dobbiamdire che come la perfezione dell'essere, per usare

due similitudini del grande Aristotele, va secondo la progressione

dei numeri che dall'unita tende all' infinite, o delle figure che dal

triangolo va fino al circolo, cosi 1' amabilita dell' essere medesimo

corre eguale graduazione. Perci6 essendo Dio quell' atto puro che

1 In queslo proposito inviliarno il lettore a ben considerare quello che dice

1'Aquinate intorno alia permanenza degli accidenti nelle varie mutazioni sostanziali,

e com'essi debbansi dire i medesimi non secundum numerum, ma secundum

speciem. La dottrina e sincera insieme e profonda ed e esposla dal ch. p. Cor-

noldi nel Commentario sopra POpuscolo Depluralitaleformarum: DIFFICOLTA:

Sezione I, pag. 202.
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dicevamo o quell' ipsum esse, la sua amabilita dev'essere somma e

perci6 debbe in essa contenersi 1' amabilita che e sparsa languida-

mente nelle creature ove piu, ove meno.

Che piu richiedesi affinche si possa dire con pienissima verita

che Dio, appunto perche infinite nella sua perfezione, contiene in

se la perfezione di tutte affatto le cose create? La sua essenza o

natura e infinitamente piu nobile delle singole essenze di tutte le

cose: egli e la causa efficiente di tutte le esistenti e lo e in per-

fettissimo modo: egli n' e la causa esemplare e perci6 n'e viva idea

o similitudine: il valore di tutte nella sua infinita virtu si incen-

tra: ed egli e quel bene supremo da cui tutte le cose partecipano

la loro rispettiva amabilita, ed il fine ultimo di tutto il creato.

Si, 1'universo e in Dio, ma 1'universo non e Dio, come affermano

nei loro sogni que' moderni scienziati che millantansi di avere a

duce Epicuro, o che, pur fingendosi di non averlo, ne seguono le

fondamentali sue dottrine. Non e Dio la terra, non sono Dio le

stelle ed i pianeti, non e Dio Y uomo, non e" Dio la natura. Ma in

Dio v' 6 tutto cio che la terra contiene di maestoso e di vago, tutto

ci6 che il cielo dispiega di splendido e d' incantevole. In lui v' e

1'essere di ogni cosa, ma non formale bensi eminente: in Dio v'e

la bellezza, la grandezza, la nobiltk di ciascuna, ma non ristretta

da limiti, bensi infinita. Tutto cio che di positivo possiamo affermare

delle cose create, sia risguardo air essere sostanziale
;

all' essere

accidentale; all'assoluto; al relative; rispetto al tempo; allo spazio;

alia loro virtu operativa, v'e in Dio: non incerto ma stabile, non

avventizio ma essenziale, non mutabile ma perenne, non disgiunto

ma in perfettissima unita, come in ogni specie o genere gli atti

imperfetti s'incontrano nel perfettissimo. E qui ci permetta il cor-

tese lettore di fargli gustare un breve tratto di un discorso del

massimo degli oratori cristiani, il quale tutta la sodezza e la sa-

pienza dei suoi molti dettati trasse dalla dottrina del gran filosofo

e teologo italiano, vogliam dire Tommaso d'Aquino, e dei dottori

scolastici, la quale dottrina e fondamento, vita, forza, luce della

sincera cristiana eloquenza. II Segneri parla della visione intuitiva

di Dio, alia quale saranno sollevati que'che muoiono nella sua

grazia. E che vuol dire, cristiani miei, che vuol dire, vedrete Dio?
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Chi mi avvalora il pensiero, chi mi purga la lingua; si che io possa

in parte spiegarvi quel che vedrete ? Vedrete quello, che pago di

se medesimo e stato un'eternita senza alcun esterno intelletto, che

il conoscesse, non pero men beato, perch& si solo, non pero men

glorioso, perche si occulto. Quello vedrete ch'e la beatitudine uni-

versale di tutte le creature; quello che a tutti da 1'essere e da

nessuno il riceve; a tutti da vita, e da nessuno la piglia; a tutti

da forze, e da niuno le riconosce. Quello che nel medesimo tempo
e piu iontano da noi ed e ii piu vicino. Quello che non e mai con-

tenuto da verun luogo, e pur dimora per tutto. Quello che non e

mai trascorso per verun secolo, e pur e stato in ciascuno. Veg-

gendo lui, non vi pensate di vedere veruno di questi oggetti, che

vedete fuori di lui. Questi sono creati, ed egli e increato
; questi

materials, ed egli semplicissimo ; questi dipendenti, ed egli asso-

luto; questi limitati, ed egli infinite; questi caduchi, ed egli im-

mortale; questi difettosi, ed egli perfetto. E pure tutto cio che

vedete fuori di lui, immaginatevi che voi tosto vedrete* vedendo

lui. Lui vedrete come solo opera in tutte le creature, senza stan-

chezza, anzi come tutte in lui sono per eminenza, nessuna per

proprieta. In lui vedrete cio che vi piace nel sole, che vi ricrea

nelle stelle, che vi lusinga nelle iridi, che vi rapisce nei fiori, che

vi sollazza ne'fonti, che vi ristora nell'aure, che vi nutrisce nei

cibi, che vi alletta nell'armonie. Ma qual di queste cose vedrete

per ventura esser lui? Non armonie, non cibi, non aure, non fonti,

non fiori, non iridi, non stelle, non sole. Vedrete in lui le perfe-

zioni di tutte, non vedrete in lui T essere di veruna, e pero in lui

non vedrete verun difetto. In lui vedrete candore, ma senza mac-

chia; in lui belta, ma non soggetta a scolorimento
;
in lui potenza

ma non ombreggiata da emolo; in lui sapere ma non dipendente

da magistero; in lui bonta, ma non sottoposta a passione; in lui

sostanza, ma non mescolata con accidenti
;
in lui vita, ma non do-

minata da morte. Chi non vede, in questo magnifico tratto del-

Fitaliana eloquenza, raccolta con isplendide forme la dottrina fin

qui da noi filosoficamente trattata della contenenza di tutte le per-

fezioni delle creature in Dio?

L'Aquila de'poeti ancor essa nobilmente espone la medesima

contenenza
;
ma vuole riconoscere cosi bella e vera dottrina dal-
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1'angelico Tommaso. Pero lo introduce a cosi rispondergli nel

canto XIII del Paradiso :

Or apri gli occhi a quel ch'io ti rispondo;
E vedrai lo tuo credere e'l mio dire

Nel vero farsi come centre in tondo.

Cio che non muore, e eio che puo morire
Non e se non splendor di quella idea,
Che parlor isce aniando 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:

Quindi discende all'ultime polenze
Giu d'atto in atto, tanto divenendo,
Che piu non fa che brevi contingenze.

E nel canto XXXIII ci offre puramente un luminoso sprazzo

della sua nobile filosofia, pure accennando aU'infinita perfezione

di Dio, che tutte le perfezioni raccoglie in unita semplicissima.

abbondante grazia, ond'io presunsi
Ficcar lo viso per la luce eterna

Tanto, che la vedula vi consunsi!

Nel suo profondo vidi che s'interna

.Legato con amore in un volume
Ci6 che per 1' universe si squacterna:

Sustanzia ed accidente e lor costume,
Tutti conflati insieme per tal modo,
Che cio ch'io dico e un semplice lume...

A quella luce cotal si diventa,
Che volgersi da lei per altro aspetto
E impossibil che rnai si consenla;

Perocche'l ben, ch'e del volere obbietto

Tulfo s'accoglie in lei, e fuor di quella

E difettivo cio ch' e li perfetto...

luce eterna, che sola in te sidi,

Sola t' intend!, e da te inlelletta

Ed intendenle, te ami ed arridi!

Quale elevatezza e purita di concetti! Rifacendoci sopra la le-

zione, cui 1'Angelico da all'Alighieri, noi vi veggiamo il pensiero

filosofico sposato al teologico della Trinita misteriosa. L'idea e il

Verbo concepito o generate da Dio, ne percio egli per questa ge-

nerazione immanente si separa o si disuna, perche e il generante

e il generate con 1' amore che in loro s intrea non si distinguono

realmente dalla divina essenza. Iddio specchia la sua luce varia-

mente nelle cose create, le quali sono imagini che diversamente

rappresentano i raggi del divino sembiante. In quella luce infinita

vi sono le sostanze create, vi sono gli accidenti, vi e il loro costume



544 DELLE DWIVE PERFEZIOM

ossial'ordine, la bellezza, la bonta di quelle e di quest! : ma fuora

di Dio ogni cosa e difettiva perche manca di quella sconfinata per-

fezione che non e racchiusa nei limit! stretti della sua essenza;

in Dio e perfetta perche e congiunta anzi immedesimata in quel-

1'atto purissimo ch'egli e, la cui essenza e 1'essere, e di cui la

perfezione e infinita. Perci6 ogni creatura intellettuale ragguar-

dando ciascuna cosa contingente sotto due aspetti, nell'uno dei

quali la vede buona, nell'altro la vede deficiente, ha motivo onde

abbracciarla o ripudiarla e cosi esercitare sua liberta: ma volgeni

da Dio per altro aspetto e impossibil che mai si consenta: mercecche

in Dio non vi ha punto di deficienza, per lo che chi il vede per

immediato intuito e impossible che non 1'ami. E poiche tutta la

realta delle cose da Dio precede e in Dio si ritrova, nel medesimo

v'e tutta la loro conoscibilita e la loro amabilita : pero Dio in solo

s&, ossia nell'essere, nell'intendersi, neH'amarsi debbe avere la

essenziale, eterna immutabile ed infinita sua beatitudine : sola in

te sidi, sola t' intendi, e da te intelletta ed intendente, te ami ed

arridi.

Ne solamente per dilettare il nostro lettore o per dare alia trat-

tazione filosofica il sorriso dell' oratoria e della poesia, abbiam vo-

luto recare i due luoghi citati del Segneri e di Dante. Ma sendo

certi che questo scritto sara letto da molti giovani italiani di eletto

ingegno, ai quali quanto torna nobile e prezioso lo studio della

filosofia, altrettanto e cara la cultura deir eloquenza e diletto 1'eser-

cizio della poesia, abbiam voluto, coltone il destro, loro additare

quel triumvirato italiano in cui i tre genii della filosofia, delF ora-

toria e della poesia si collegano in una sola fondamentale dottrina,

e in queste nobilissime discipline danno alia patria nostra il pri-

mato. A questi giorni, nei quali la gioventu e allettata col solletieo

delle passioni, e sospinta da innumerevoli rei consiglieri a poster-

gare la verace filosofia alle ciance di Epicuro cantateci dagli stra-

nieri, e a scambiare le germane forme del hello coi grotteschi

ammanieramenti teutonic!, mette bene porle sott'occhio le patrie

glorie che sono sincere e real!, affinche la poverina tradita e tra-

viata non faccia come il can della favola che spregia il cibo reale

per correre dietro alia vana sua imagine. Cosi fatta iattura non sa-

rebbe solo dannosissima ma ancora vituperevole in sommo grado.
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TRA

LA GHIESA E IL LIBERALISING

I.

La lue conciliativa si allarga. Abbiamo sott'occhi 1'opera di un

Canonico, 11 sig. D. Giuseppe Gerruti, il quale si studia d'insi-

nuarla per via storica, scrivendo due volumi per dimostrare che

la Ghiesa si e sempre conciliata colle condizioni sociali delle suc-

cessive epoche, e per conseguenza deve conciliarsi anche con quelle

che sono state introdotte dal moderno Liberalismo
T

. Egli comincia

il suo racconto dalla venuta di san Pietro in Roma
;
e non s'avvede

che cosi pregiudica 1'assunto suo: perocche san Pietro, piuttosto

che conciliarsi colle condizioni sociali di quel tempo, si lascio cro-

cifiggere. Per la stessa ragione incontrarono la morte, per ben tre

interi secoli, tutti i successori del grande Apostolo. Nondimeno il

nostro storico vorrebbe che presentemente la Ghiesa si allonta-

nasse da questo esempio, per seguir quello di altri santissimi Papi,

i quali si conciliarono colle condizioni sociali de' loro tempi. Ma

anche qui non s'avvede che, per far preferire questo secondo esem-

pio al primo, gli sarebbe convenuto, innanzi tratto, dimostrare

che le condizioni sociali, caldeggiate dal Liberalismo, somigliano

quelle, a cui questi secondi Papi acconciaronsi, e non piuttosto

quelle, a cui quei primi si rifiutarono. Siffatta dimostrazione non

si trova nell' opera di cui parliamo; ne poteva trovarvisi, non es-

sendo capace di prove dimostrative la falsita manifesta. Le condi-

zioni della societa liberalesca possono anzi dirsi, sotto un aspetto,

piu detestabili della societa pagana: in quanto questa proscriveva

la Ghiesa di Gesu Gristo, laddove quella vuol manciparsela quale

1 La Cliiesa Cattolica e i' Italia, storia ecclesiastica e civile, dalla venuta di

san Pietro principe degli Apostoli a Roma,sino all' anno 30 del fortunoso Pon-

tificato di Pio IX.

Serie X, vol. IV, fate. 659 '& *1 novemlre 187?
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schiava. Gio, secza fallo, 6 peggiore. Onde con somma ragione ii

Pontefice Pio IX nell' ultimo paragrafo del Sillabo condanno questa
proposizione: II romano Pontefice puo e dee conciliarsi col libe-

ralismo e colla civilta e col progresso moderno. II progresso mo-
derno e il ritorno al paganesimo; la civilta moderna il materia-
lismo ateo; il liberalismo 1'assoggettamento della Chiesa al potere
civile. Un tale assoggettaraento, al trar de'conti, viene inculcato in

quest' opera.

II.

L'Autore verso la fine del secondo volume epiloga cosi la sua
dimostrazione storica : Avvegnache noi riconosciamo di potere
in cio prendere un granchio, nulladimeno vogliamo esprimere colla

franchezza solita il nostro sentimento, e per6 osiamo affermare
che 1'ordine politico, teste rovesciato in Italia, opera della Santa

Alleanza, non si ricomporra piu, e che la santa Sede dovra, come
fece in ogni altra epoca e noi abbiamo dimostrato, o per forza o

per amore, o tosto o tardi ai nuovi tempi acconciarsi. Si, ripetiamo
ci6 che abbiamo nel Discorso proemiale con un egregio Scrittore

asserito, la Chiesa ha preso norma sempre, come da questa nostra

operetta appare, dai tempi e dalle istituzioni sociali sotto cui vive

per farsi, salvo il sacro deposito delle verita rivelate, tutta a tutti
a potere tutti salvare '.

II lettore ravvisa subito qui la confusione di mente, ond'e offeso

1'Autore, e che, com'e naturale, si trasfonde nel suo discorso.

Neppure quanto agli Stati laid pu6 dirsi con verita che Tordine
politico, teste rovesciato in Italia, era opera della Santa Alleanza.
Avea forse la Santa Alleanza creato il regno delle Due Sicilie o
il Gran Ducato di Toscana, esistenti da pezza, anche prima della
rivoluzione francese? Eppure anche questi andaron travolti nel-
Tordine teste rovesciato. Ma soprattutto la proposizione e falsa

per ci6 che riguarda il principato civile della Santa Sede, ilquale
nella sostanza vantava undici secoli di esistenza, e quanto alle
sue parti integrali, gia da gran tempo si trovava costituito quale
appunto lo riebbe Pio VII, tranne qualche piccola porzioncella

1
Volume II, pagina 270.
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ingiustamente rapitagli. Questo sacro principato e compreso altresi

nelle rovine fatte in Italia dal raoderno Liberalismo. Gome dunque

puo 1'Autore affermare generalrnente che la Santa Sede dovra per

amore o per forza, tosto o tardi acconciarvisi? Egli ha premesso

di riconoscere che potrebbe prendere un granchio. Un granchio di

fatto, ed assai grosso, egli ha preso da questo lato : perocche e in-

dubitabiie che la Santa Sede non verra mai a tale accomodamento.

La ragione ne e perche, come tante volte abbiam dimostrato, que-

sto sacro possesso nel presente ordine del mondo, e guarentigia

necessaria all'indipendenza e liberta del ministero papale; e tale

1'intera Ghiesa insegnante lo ha solennemente dichiarato.

Ne dai fatti, narrati nella stessa opera del Cerruti, pu6 trarsi

in contrario probabile congettura; perocche quantunque egli si sia

ingegnato di accomodar la sua storia ad usum Delphini, nondimeno

non ha potuto recare alcun caso, in cui i Pontefici siansi dimo-

strati, quanto a ci6, arrendevoli. Anzi essi riconobbero sempre

tanta importanza in questo civil principato, per la liberta e indi-

pendenza del sacro loro ministero, che non dubitarono di sotto-

porsi a cure gravissime per conservarlo, e d'impugnare le armi

non solo spiritual! ma ancdr temporali per difenderlo dagl'inva-

sori. II che fecero non pur quei Pontefici che la calunnia potrebbe

accusare d'ambizione, ma Pontefici altresi santissimi ed umilissimi,

non esclusi quelli che la loro virtu sollevd fino all'onor degli al-

tari. San Leone IX per mantenere 1'integrita de'suoi Stati s'in-

dusse a capitanare in persona gli eserciti contra Roberto Gui-

scardo; e san Pio V fulmin6 1'anatema contro chi osasse fin di

consigliare 1'alienazione d'alcuna delle sue province. Questo con-

tegno costante dei Papi non potrebbe spiegarsi senza un istinto

divino, che operasse in loro pel mantenimento di cift che stretta-

mente si collega colla somma delle cose nella Ghiesa di Dio, vale

a dire il libero governo delle coscienze e 1' indirizzo delle anime

all'eterna salute.

II Cerruti crede di aver assicurato tutto coiresimere dalFar-

rendevolezza, che consiglia alia Ghiesa, le verita di Fede: salvo,

egli dice, il sacro deposito delle verita rivelate. Ma la Ghiesa non

e istituita da Gristo come una semplice scuola o societa accade-
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mica, destinata a conservare inalterati alcuni veri doraraatici e

alcune massime morali. Essa e istituita come Impero sacro e so-

cieta perfetta, il cui ufficio & non solo di ammaestrare, raa di reg-

gere e governare la comunita de'fedeli; e a tal uopo deve aver

libera non solo la voce, ma F azione, e 1' azione regolatrice della

condotta morale net terrestre pellegrinaggio, e dispensatrice e

amministratrice dei mezzi necessarii od opportuni al conseguimento

dell'eterna salute. Ad eseguire un tal compito la Ghiesa ha me-

stieri di piena liberta e indipendenza dal secolo; equesta liberta

e indipendenza dal secolo richiede 1' indipendenza politica del

supremo suo Capo. L' indipendenza politica non puo aversi fuori

della sovranita effettiva.

III.

Ma non pur T ordine politico il Liberalismo ha rovesciato in

Italia; egli ha sconvolto altresi e manomesso 1' ordine religioso. Gia

la sovranita temporale, rapita dai liberali alia Santa Sede, per la

sua destinazione e pel suo stretto legame cogl'interessi piu vitali

della Ghiesa, e cosa sacra; come cosa sacra & il tempio, e sacri

sono i vasi destinati al divin culto, bench& composti di materia

profana. Ma oltre al principato civile della Santa Sede, ad altre

cose, non meno connesse colla religione, il Liberalismo ha steso

le mani. Egli ha soppresso gli Ordini religiosi, privando cosi i

fedeli della pubblica professione dei consigli evangelici, parte in-

tegrante della perfezion cristiana. Egli ha confiscato la proprieta

ecclesiastica, patrimonio di Cristo; impoverendo vescovi e preti,

e cosi togliendo loro i mezzi di provvedere allo splendore del

divin culto ed al sollievo degl' indigenti. Egli ha ridotto Gapitoli,

ha soppresso Collegiate, si e impadronito fin delle limosine desti-

nate al suffragio delle anime purganti, ed ha coDvertito Cbiese e

Conventi ad uso laico. Egli ha sottomesso al suo beneplacito le

pubbliche manifestazioni della pieta de'fedeli, ha sconsacrato il

matrimonio, ha tentato con proposta di tiranniche leggi di sotto-

porre al sindacato civile i sacri ministri, quanto alia stessa ammi-

nistrazione dei sacramenti. Egli non solo ha tollerata ma protetta e

promossa la predicazione di ogni errore religioso, di ogni bestem-
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mia ed eresia e lo stabilimento pubblico di culti eterodossi, a scan-

dalo e perversione de'popoli. E tuttavia non contento di quest! e

simili attentati, si apparecchia ora con legge su i benefizii eccle-

siastici a sconvolgere Forganismo gerarchico, in cui principalmente

risiede 1' unita e la forza della Chiesa, Con siffatto Liberalismo si

dovrebbe conciliare il Pontefice? A siffatte condizioni sociali si

dovrebbe accomodare la Santa Sede?

Ma essa, dice 1'Autore, deve farsi tutto a tutti, per tutti salvare.

Buona massima; ma male applicata. Diteci di grazia, dovremo in,

virtu di tal massima farci bestemmiatori coi bestemmiatori
,
e ladri

coi ladri, per procurarne la salvezza? L'Apostolo che insegnava

quella massima, intimava al tempo stesso di separarsi dagl'infe-

deli: Nolite iugum dueere cum infidelibus (piu degl'infedeli sono

infesti alia Chiesa i liberali); e soggiunge non esser possibile al-

cuna comunanza o conciliazione della giustizia coll'iniquita, della

luce colle tenebre, di Cristo con Belial : Quae enim participate

iustitiae cum iniquitate? aut quac societas luci ad tenebras? Quae

autem conventio Christi ad Belial
1
! La Chiesa e pieghevole, ognun

lo sa; ma in do che non olfende la legge di Dio, ne tende a di-

struggere F opera della redenzione di Cristo, etiissipare Feredita

del Signore, e favorire gl' intendimenti di Satana. Ora F opera del

Liberalismo e appunto rivolta a questo scopo infernale. Ad attuarlo,

a promuoverlo sono intesi i principii che professa, e le disposizioni

che induce nelF umano consorzio. Come volete che la Chiesa vi

si conformi? La Chiesa potra gemerne, potra soffrirne Finiquo

peso; come soffri le catene, gli strazii, le morti, nei suoi tre primi

secoli, sotto la persecuzione pagana; ma consentirvi di buon suo

grado non potra mai.

IV.

II Cerruti riconosce la necessita di piena liberta per la Chiesa.

Ma questa piena liberta nel suo concetto, non differisce punto da

quella, che intendono i liberali. Egli dice : Ora che le Signorie

monarchiche si vanno trasformando in societa di liberi cittadini,

viventi sotto il diritto comune, aventi gli stessi diritti e doveri e

1
2' AD COR. VI, 15, 16.
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concorrenti a fare le proprie leggi e ad amministrare i pubblici

affari, la Chiesa si rassegnera a questo diritto comune, ed una volta

che riposi dalla scossa violenta che provo nel precipitoso passaggio

al nuovo ordine di cose e le s' innestino le nuove usanze, non avra

piu da rimpiangere gran falto il sistema antico, perche ricuperera

intiera la liberta del suo potere spirituale, che durante i tre primi

secoli avea goduto. La sola liberta e condizione indispensabile alia

Ghiesa, la liberta di acquistare e di possedere, la liberta di reggersi

e di amministrare le cose sue, la liberta di scegliere d'istruire ed

educare li suoi ministri, la liberta di tenere le sue adunanze reli-

giose e d' insegnare le dottrine evangeliche a chi vuole ascoitarle,

col diritto di essere protetta dalla legge come ogni altro privato
1
.

Lasciamo stare quella frase foil' innesto delle nuove usanze, che

egli pronostica alia Ghiesa (il che sembra dire che si ordinerebbe

anch'essa tin poco alia liberalesca) ;
certamente ridurrela Ghiesa a

non goder altra liberta, che quella, la quale e largita dal diritto

comune, ed e protetta dalle leggi come in ogni altro privato, torna

al medesimo che assoggettare essa Chiesa allo Stato, e spogliarla

del suo carattere di societa pubblica e indipendente. Qual e il diritto

comune? Quello, che la legge dello Stato determina, rispetto ai

sudditi. Per esso il cittadino gode liberta, ma nel giro e tra i limiti,

a lui segnati dall'autorita civile. Se dunque la Ghiesa non dee

godere altra liberta, che quella, la quale nasce dal diritto comune;

essa e agguagliata ai sudditi dello Stato. Al piu essa sara come ogni

altra associazione privata (industrial, per esempio, commercial, o

di mutuo soccorso), la quale si forma dentro lo Stato ed allo Stato

6 soggetta. fi questa un'idea, in nulla differente da quella che

espresse il Borgatti in pubblico Parlamento: Non si ha da am-

mettere, egli disse, nella Ghiesa nessuna potesta pubblica; s'ha da

abolire in conseguenza tutto cio che si chiama diritto pubblico

ecclesiastico, tutto ci6 che e diritto speciale nei rapporti tra la

Ghiesa e lo Stato; s'ha da trattar la Chiesa come un' associazione

privata, ed applicare ad essa semplicemente il diritto comune delle

private societa
2

. II medesimo dichiararono due Ministri italiani,

1
Vol. J, pag. 12.

? Atti ufiiciali della Camera del Depulati, tornata del 9 luglio 1867.
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allorche spiegando la faraosa formola: Libera Ghiesa in libero

Stato, protestarono che, in virtu di essa, la Chiesa s'intende li-

bera, ma nella cerchia e tra i confini che a lei segna lo Stato. Come

ognun vede, e questa la libertk che gode ogni suddito
;
anzi e la

liberta che gode ogni servo; giacche anche il servo 6 libero nella

cerchia e tra i confini, che a lui segna il padrone. Or a siffatta li-

berta il nostro Canonico e contento che sia ridotta la Chiesa di

Gesu Cristo, e predice che pel godimento di si gran benefizio ella

non rimpiangera piu il sistema passato.

Vero e che egli nel passo allegato annovera diversi diritti, di

cui vorrebbe lasciato alia Chiesa il libero godimento : quello di

possedere, di predicare, di educare i suoi ministri, e va dicendo.

Ma questi sono ammessi anche dai liberali; bensi nella misura e

sotto le condizioni che stabilisce il Governo. La legge deve proteg-

gerli come in ogni altro privato, secondo che dice 1'Autore. Ma la

legge nel privato non protegge, se non ci6 che essa ammette o

concede. La Chiesa in virtu di questo concetto non e piu, qual fu

fondata da Cristo, societa pubblica, universale, indipendente dal

secolo, dotata di diritti di origine divina, che niun potere terreno

puo circoscrivere n6 modificare. Essa sara un' associazione privata,

nazionale, soggetta alFautorita civile dei singoli paesi in cui si

dirama, godente di quei diritti, che in lei, come in ogni altra as-

sociazione particolare, e piaciuto allo Stato di ammettere, e dei

quali per conseguenza egli & interprete e giudice inappellabile. Or

non e questo uno snaturare la Chiesa di Dio, un avvilirla, un

ridurla a vero servaggio?

L'Autore promette alia Chiesa il racquisto di libertk del suo

potere spirituale, che ella, durante i tre primi secoli, avea goduto.

Anche quest' idea e magnifica, e non dispiacerebbe per nulla ai

liberali. La Chiesa nei tre primi secoli era libera quanto al suo

potere spirituale, ma esercitato nelle catacombe e sotto la pro-

scrizione dello Stato.

Vero e che nei tempi di tregua da sanguinose persecuzioni, ella

respirava alquanto, e godeva liberta anche pubblica. Ma qual era

questa liberta? Quella di semplice tolleranza, ed in quel grado in

cui non si opponesse alle leggi civili. La Chiesa predicava ai fe-
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deli la divina parola, amministrava i sacramenti, ordinava i suoi

ministri, senza che il Governo civile vi si mescolasse. Ma lo Stato

non la riguardava altrimenti, che come un qualunque altro Collegio

privato. Egli faceva le sue leggi, senza alcun riguardo a lei; ne

le guarentiva altri diritti, se non quelli che da tali leggi discen-

dessero. Era in sostanza il diritto comune, di cui si e parlato piu

sopra; e questo si lasciava dallo Stato godere alia Chiesa, quando

era stanco di perseguitarla. fi questa la liberta, che compete alia

Chiesa in un popolo cattolico?

Che essa sia vagheggiata dal Liheralismo, & naturale. Ma che

venga altresi vagheggiata da un Ganonico, ci semhra troppo.

V.

Essendo tale il concetto del Gerruti intorno alia liberta, confa-

cevole alia Ghiesa, non ci fa meraviglia ch' egli sfati come disadatte

le dottriae intorno al diritto pubblico ecclesiastico e civile, da noi

difese. Egli dice: A combattere le moderne liberali dottrine

furono incaricati alcuni Padri di Gesu di fondare a Roma la

Cimlta Cattolica, giornale destinato a diffondere le dottrine dei

Gesuiti, come tavole di salute. I Gesuiti diedero opera a questa

bisogna con tutto lo zelo ed il sapere che poterono, ma appresso

dei laici non guari o niente approdarono. Perciocche questi scrit-

tori, non avendo quasi altro uso che delle teorie scolastiche del

medio evo, ne essendo forniti di quella esperienza degli uomini e

delle cose, che per le politiche e sociali dottrine fanno d'uopo, si

posero a scrivere astratte teorie del diritto pubblico ecclesiastico

e civile, che come abbiamo vedutonell'infanzia delle nazioni e poi

neH'impero sacro dei Franchi e Tedeschi ebbe vigore. Dissertavano

per lo piu assai bene; ma non ponevano mente che i loro principii

positivi non reggevano piu ai bisogni della societa presente, del

tutto mutata, non badavano che gli uomini di Stato debbono pren-

dere da governare gli uomini quali sono, ne tutte le leggi e regole

per se sante e perfette loro si possono applicare; non pensavano

che non tutte le conseguenze, che da giusti principii con giusto

ragionamento si deducono, si possono esattamente mettere sempre

ad effetto in societa, se vanno a rompere contro altre di principii
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similmente giusti e necessarii, ma voglionsi insieme conciliare;

quindi i laici studios! e dotti li lasciarono scrivere senza curarsi

di loro. Grave cambiamento operarono bensi i suddetti scrittori,

ma nel clero secolare e regolare '.

Quanti period! sono in questo brano, altrettante sono le inesat-

tezze.

Primieramente la Civilta Cattolica non fu destinata a diffondere

le dottrine dei Gesuiti, ma bensi a sostenere e diffondere le verita

cattolicbe; e noi, secondo le tenui nostre forze, ci studiammo di

corrispondere a tal missione. Si mostri una sola dottrina, da noi

propugnata, la quale merit! d'esser detta gesuitica e non cattolica.

A convincersi d' amendue quest! punti, il nostro critico non avrebbe

a far altro, cbe dare un'occhiata alia Gostituzione Apostolica, colla

quale il Santo Padre, dopo sedici anni di esperimento, voile dare

stabile esistenza al nostro periodico
2
. In essa il Pontefice, dopo

avere spiegato lo scopo, per cui ci commise tal opera, il quale fu

di difendere con sana e solida scienza ed erudizione la causa cat-

tolica e la sua salutare dottrina e vendicarla dalle fallacie, ingiurie

ed error! degli avversarii; con paterna bonta si degna confortare

la nostra fralezza, dicendo cbe di fatto la Cimlta Cattolica, colle

sue scritture nulla ebbe piu a cuore che validamente difendere e

sostenere la divina verita dell' augusta nostra religione, la suprema

dignita, autorita, podesta e ragioni della Sede Apostolica, insegnare

la vera dottrina e propagarla, e scoprire e combattere i moltiplici er-

rori ed aberrazioni di questi infelicissimi tempi e i velenosi scritti,

si perniciosi alia cristiana non meno che alia civile repubblica.

Neli'adoperarci in tale bisogna, e falso cio che dice 1'Autore,

non aver noi recato altro uso, che quello delle teorie scolastiche

del medio evo. Noi ci siamo studiati, secondo le deboli nostre forze,

di far valere in difesa della verita, quanto la sana scienza, eziandio

tra' modern!, .ha di buono negli svariati rami deirumano sapere.

Dai Dottori scolastici, e massimamente da san Tommaso, abbiam

preso i principii. Ora i principii sono immutabili ed ban valore per

1 Volume II, pag. 244.
2
Quests Gostituzione Apostolica e riporlata nel sesto volume della sesla Serie

della Civilta Gattolica, pagina settirna.
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ogni tempo. In ci6 stesso fu nostra precipua cura di tener sempre

1'occhio alia dottrina della Chiesa e specialmente al magistero del

romani Pontefici. Che se, come 1'Autore ci rimprovera, ci siamo

piuttosto tenuti nell'astratto che scendere a determinate applica-

zioni; lo abbiamo fatto pensatamente. Imperocche noi abbiamo

creduto che compito della Civilta Cattolica dovesse essere di tener

vivi e lampanti nella mente de'suoi lettori i principii di verita e

di giustizia, affinche le tenebre dei present! errori non li olfuscas-

sero; lasciando, a cui spetta, il temperarne 1'applicazione, secondo

1'esigenza delle vicende e delle circostanze, e la qualita degli

uomini e delle cose. II Gerruti sbaglia quanto all'ufficio dei pubbli-

cisti cattolici, massimamente se giornalisti. A questi non appartiene

definire od inculcare i temperamenti che debbono darsi, nelle loro

applicazioni, alle dottrine cattoliche ed ai diritti della Ghiesa, in

conformitk dei bisogni e delle attitudini de' tempi e delle politiche

mutazioni. A cio provvede 1'autorita ecclesiastica; la quale sotto

1'assistenza divina, giudica e stabilisce quello che e conveniente e

salutare. L'entrare in cio, massimamente con giornali o libercoli,

e stolta temerita; e meaa ad erronei dettami, cagione di divisioni

e turbamenti tra i fedeli. In questa parte e debito de' pubblicisti

cattolici il farla non da maestri o consiglieri, ma da semplici

apologisti. II governo della Ghiesa e affidato da Cristo al Papa
ed ai Vescovi, non a privati scrittori, per quanto si presumano

sapienti. II veder cio che conviene nella pratica e nell'applica-

zione de' principii regolatori in ogni societa & affare diprudenza;

e san Tommaso insegna che una tale prudenza propriamente ap-

partiene al governante, non al suddito. II suddito ne partecipa a

quel modo, che il manuale partecipa dell'arte dell' architetto, di

cui eseguisce il disegno. Prudentia, quidem in principe est ad

modum artis architedonicae, in subditis autem ad modum artis

manu operantis
l

.

Cotesta massima ha luogo massimamente nella Chiesa, il cui

governo non trae norma dalla cosi detta pubblica opinione, e dalla

voltabile volontk delle moltitudini; ma dalla legge evangelica, in-

1 Summa th. T 2", q. XLVIf, a. 2.
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terpretata ed applicata, sotto 1'assistenza divina, da coloro, a cui

& stata promessa tale assistenza. Ricordiamoci dunque di questa

massima nel caso presente, e contentiamoci di farla da manuali

nella Ghiesa di Dio; non ci arroghiamo 1'ufficio di architetto.

Gi6 non pare che sia ben compreso dal Cerruti; il quale non

dubita di tacciar quasi di poca prudenza il Pontefice nel suo con-

tegno colla Prussia, cosi scrivendo: Grande prudenza e cautela

voglionsi in cospetto di quel colosso; perciocche ha tulto il vigore

della giovinezza; e poiche la Gasa di Brandeburgo, come si e vedu-

to, si e sollevata sulle rovine delle cose cattoliche portate dalle

riforme di Lutero in Germania, pu6 cagionare alia Chiesa cattolica

gravissimi danni. Vero e che, come disse in uno de' suoi confiden-

ziali discorsi il S. Padre, il sassolino atterrava la smisurata statua

di Nabucco; ma la prudenza non ci deve permettere di appoggiare

le provvidenze nostre su casi fortuiti straordinarii e strepitosi, e

come il colosso russo cosi il colosso germanico pu6 far male assai *.

Egli veramente ammira la fortezza d'animo del Santo Padre, ma

quanto a condotta governativa amerebbe che s'imitasse piuttosto

la condiscendenza di Papa Ganganelli. Sebbene, egli dice, noi

desideriamo a questi tempi non solo la mitezza, ma anche la tolle-

ranza e condiscendenza di Clemente XIV, tuttavolta non possiamo

non ammirare Pio IX, che chiuso, vecchio, inerme, derelitto dalle

Potenze, nel suo Vaticano osa mettersi a fronte di quel potente do-

matore di Austria e Francia e dichiarar nulle le leggi da lui contro

la liberta ecclesiastica promulgate
2

.

Non & poi da riprendersi ma da lodarsi che nel trattare il diritto

pubblico e le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, si v'olga 1'occhio

all'Impero sacro dei Franchi e Tedeschi; perocche in quella isti-

tuzione, fatta dai Papi, rifulge 1'espressione del tipo divino, quanto

alFautorita civile. Gl'Imperatori di Bizanzio non seppero mai scuo-

tere da se la rimembranza del sommo pontificate, congiunto nel

paganesimo colla dignita imperiale, e bene spesso tribolarono la

Chiesa colle loro ingerenze da padroni nelle cose sacre. Nella

eazione del sacro Impero i Pontefici attuarono 1' idea cristiana

Volume II, pag. 218.

2
Ivi.
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della sovranita; e Carlomagno seppe ben esprimerla in fronte ai

suoi Gapitolari: Karolus Dei gratia rex, Ecclesiae defensor et in

omnibus Apostolicae sedis fidelis adiutor.

II Gerruti crede potersi dare conseguenze, che da giusti principii

congiusto ragionamento si deducano, e nondiraeno si trovino in op*

posizione con altre conseguenze di principii similmente giusti eneces-

sarii. Noi non intendiamo che razza di logica sarebbe questa, capace

di operare si strano portento. Noi pensiamo che da giusti principii

non possono dedursi che conseguenze vere, e che il vero non pu6

opporsi a! vero. Se da due principii scendono conseguenze coz-

zanti tra loro, convien che Tun d'essi sia falso. Se 6 falso, con*

vien rigettarlo. Ritenerlo insieme coll' altro, conciliando tra loro,

come suggerisce 1'Autore, le conseguenze opposte, che ne discen-

dono
;
e lo stesso che volere la conciliazione del bene col male,

della veritk coll'errore. Ci6 non faremo giammai. Se un tal con-

tegno non ci fara curare dai dotti laid, di cui parla il Gerruti,

non ce ne affliggeremo gran fatto
; contenti di trovar gradimento,

com' egli confessa, nel Glero secolare e regolare ; o, come afferma

il Santo Padre nella Gostituzione Apostolica ricordata piu sopra,

in tutti i buoni e in coloro che pensano bene.

Ma da questa, quasi digressione, tornando all' argomento prin-

cipale, diciamo che la composizione della Ghiesa col Liberalismo,

caldeggiata dal signor Gerruti, non 3 possibile. II Liberalismo e

figlio legittimo del Massonismo, e vuole attuarne le brame. Vos ex

patre diabolo estis, et desideria patris vestri vultis perficere '. Or le

brame del Massonismo sono la distruzione della Ghiesa cattolica

e ii naturalismo ed ateismo dell' umana societa. Accoinodarsi a

tali brame, sarebbe per la Ghiesa cattolica, non pure un venir

meno alia fedelta, dovuta a Gristo, suo sposo, ma un cooperare

spontaneamente alia propria rovina.

1
IOASSIS, VIII, 14.
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RACCONTO CONTEMPORANEO

LXXVIII.

GLI AIASSUA

Insallah, 26 aprile, al mattino.

La novella piu desiderata da te, o Riccardo carissimo, e da noi,

e quella che ti scrivo oggi, augurandomi che sia anclie la piu vera:

dimani si parte finalmente, se qualche diavolaccio non ci mette la

coda tramezzo. Mi pare di uscire di sotto ad un pressoio, solo a

pensarvi. Mettersi alia volta di Tomboctu vuol dire viaggiare

verso Alice e Linda... Che mi fai celia? m'incamminerei a piedi,

se mancassero i cammelli. Ma come mi fanno pagar cara questa

poca di speranza anclie 1'ultimo giorno che passiamo qui ! Mi davo a

credere che essendo tutto il campo affaccendato negli appresti della

partenza dovesse feriare dalle bricconate: ma facevo i conti senza

gli Aiassua, che invitavano il popolo ad una loro festa.

Or che diascolo sono gli Aiassua ? mi dimanderai tu. E io ti

rispondo che e' sono le peggiori helve della piu orribile foresta.

leri i dervisci assassinavano per divozione i loro fedeli, e oggi gli

Aiassua ci danno un'accademia di stregonecci. Gastone che aveva

inteso parlare di questa ribaldaglia ad Algeri e a Biscra, mi sfo-

dera addosso lasua erudizione africana. Questa .razza, dic'egli,

pretende di discendere in linea retta da un marabutto miraco-

loso, un certo Sidi Aissa, che tre secoli fa fondava la sua setta a

Mequines nel Marocco. Formano una fratellanza secreta, una spe-

cie di frammassoneria, collegata da dottrine impenetrabili, e da

giuri e da sacramenti incommunicabili ai profani. In virtu delle

loro arcane pratiche operano giuochi di mano, che abbagliano il

popolino, e loro attirano le limosine onde campano miseramente.

II loro debole, o se vuoi, il loro forte & nel cibarsi di sostanze no-

cive...



558 LE GEIHELLE AFRICANS

a Mentre cosi dissertava il nostro cugino, entra All, All che ci

e ora sempre ai panni. Gonferma anch'egli il detto da Gastone, e

giura che gli Aiassua, se conoscessero la nicotina, la morfina, 1'ar-

senico, sene farebbero i piu gustosi manicaretti, s'ingollerebbero,

se sapessero che ci e al mondo, la dinamite e il picrato di potassa.

Poca destrezza ci vuole, osservai io, per gabbare il pubblico.

Gastone tacque, ed Ali ci mise dentro alle tradizioni degli

Aiassua. Se voi discorreste a tu per tu con alcuno di questi

pezzenti, voi lo trovereste bestialmente persuaso di essere un vero

tauraaturgo, si metterebbe a sciorinarvi la leggenda del suo pre-

teso padre Sidi Aissa con una sicumera che mai 1
...

Gontatecela, interruppe Gastone.

cc Ali trinco un tratto, accese la lunga pipa, e comiocio con

istile non punto maomettano: Dovete sapere, che questo Sidi

Aissa, a detta della canaglia Aiassua, fu gia un santissimo ed

inarrivabile marabutto, e cosi potente in opera di spirituale di-

rezione, che i suoi numerosi discepoli non volevano ubbidire

ad altri che a lui, e s' infischiavano dell' imperatore di quel

tempo, che era Mulei Ismael. E cio che piu dava nel naso al po-

vero principe, si era che il popolo parteggiando pel marabutto

faceva spalla ai delinquenti per sottrarli al rigore delle leggi. Ne

era facile costringere i ribelli, perciocche eglino si rifuggivano

ne' deserti o nelle selve, dove in penuria di cibo, vivevano anche

di miracolo. Giacche Sidi Aissa, pervolonta espressa di Maometto,

pasceva i discepoli suoi con paglia, con terra, con sassi, con qua-

lunque cosa gli venisse alia mano, e all'uopo loro imbaadiva

eziandio una dozzina di rospi, o una serqua di vipere da pasteg-

giarsi: le quali velenose vivande costoro trangugiando vive vive,

divenivano piu sani un tanto. Grescevano in forza di cosi sbardellati

portcntie il numero dei discepoli, e lavenerazionedeipopoliinverso

1 Tutto cio che segue in queslo capo e strettamente storico. E quesla nota.

estesa a casi sirnili, valga eziandio di risposta a quei benevoli, che ci dirnaudano

se i costumi africani da noi descrilli sono reali. Si, sono: e noi ne allingiamo

contezza da relazioni a voce, da manoscritti inedili, da opere a stampa, ma sempre

di tali che videro cogli ocdii loro ci6 che raccontarono, e non mai da racco-

glitori o da romanzieri che li abbiano inventati. Per6 avemmo assai volte la sod-

disfazione di udire da viaggialori la conferma delle noslre uarrazioni.



LXXVIII. Gil AIASSUA 559

di essi. Per converso se ne rodea di dispetto 1'empio imperatore;

il quale, colto il buon destro della morte di Sidi Aissa, penso di

spegnere la sua congregazione. Scav6 adunque una grande fossa,

fecevi adunare quanto si pote d'iramondo, di nocivo, di schifoso,

e sopravi per condimento mando stacciare una polvere tutta tossico

mortalissimo. Poi con decreto fulminante convoc6 i seguaci del

defunto, e loro ordin6 si dovessero incontanente inghiottire quel-

1'orribile pasto loro apprestato, e ci6 sotto pena di restarne in ver-

gogna di pubblici impostori. Invano i tapini si scusavano di non

potere piu digerire il veleno, non essendo loro porto colla bene-

dizione del loro santo maestro, invano si convolgevano nella pol-

vere chiedendo merc6 : 1' imperatore, ormai sicuro di ottenere

T intento, ripeteva alto : mangiare, o morire La coster-

nazione del timido gregge era al sommo, e non poco lo scandalo

nel popolo fino allora caldo ammiratore degli Aiassua : quando Lalla

Champsia, gia scMava del gran marabutto, invasata dallo spirito

del suo padrone, trae innanzi, rinfaccia duramente ai fratelli la

loro vilta e poca fede, si slancia nella fossa, e comincia a dare di

morso a tutto cio che vi trova; la turba dei discepoli risente an-

ch'essa Finflusso del grande Sidi Aissa
;

si precipitano come mon-

toni alia rinfusa dietro Lalla, addentano, divorano, ingoiano ogni

cosa; e 1' imperatore si ritira confuso, mentre il popolo porta in

trionfo la schiava, divenuta maestra e papessa dei seguaci di Sidi

Aissa. Anche oggidi a Mequines si solennizza 1' anniversario di

questo magno avvenimento. A giorno fisso gli Aiassua scavano,

dove piu loro talenta, una buca, la riempiono di pollame sbranato

con tutta la piuma e il ventriglio, vi cacciano sopra quarti di

pecora e di capra ed ancora di cammello, senza scuoiarli, e quando

I'intruglio di carne, di ossa, di sangue, di entragne e bene rime-

scolato, la brigata degl' istrioni, guidata da una qualche Lalla

Champsia, vi si gitta sopra come un branco di tigri affamate, e lo

divora senza lasciarne rimasuglio ne traccia.

- Belle feste da fare invidia ai ciacchi ! interruppi io.

E All: Ogni setta ha le sue... e qui piacciono queste. Infatti

la setta degli Aiassua si propago in tutta l
f

Africa maomettana, si

divisein cento e cento compagnie che pellegriaano un po'pyr tutto,
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accompagnate dal favore popolare, e dalla riputazione di giocolieri

e di prestigiatori misteriosi...

vero, disse Gastone: tale 1'opinione del popoletto, ma e

vero altresi che in Algeria ciascun uomo savio diffida di loro, e

mal grado i miracoli ch'essi operano sulle piazze, li tiene in conto

di ciurmadori vilissimi, il cui miracolo piii vero e far vento a quanta

incontrano di buono o per le campagne o dove che sia...

Per me, aggiunse All, non li vorrei avere presso alle mie

tende, almeno la notte, ma di giorno e'sono certo i ciarlatani piu

perfetti ch'io mi conosca
;
e i giocolieri d'Europa non arrivano loro

a mezza gamba.

Mentre noi cosi c'informavamo di cotesta nuova genia di

istrioni, un branco di essi gia era in piazza, e si era accoccolato

attorno al suo capo, che essi chiamano Mocadem. Gi accostammo

con Ali. Si udiva tra loro un ronzio forte, come di calabroni. Re-

citavano preci ad Allah? invocavano il diavolo? salmeggiavano al

loro patrono Sidi Aissa? Chi pu6 saperlo? Crescendo la folia in-

torno a loro, il ronzio confuso si cambi6 in un mormorio spiccato :

ma quanto al capire noi alcuna parola, era nulla. A un tratto il

mocadem da di piglio a un talabalacco, i discepoli abbrancano

ciascuno uno stromento simigliante; e vi dan dentro arrabbiata-

mente. Ma pure tra la rabbia si distinguevano certe strofe vociate

in comune, certe cadenze unisone, e pose e ripigli accordati, e

urli uniformi, regolati a battuta dal maestro della fanfara infernale,

Intorno intorno gli spettatori ammutivano di curiosita e di spavento.

Credo certo che gli Aiassua doveano sentirc i primi fumi di

alcun beverone inebbriante tracannato prima in secreto : perche

cominciarono a tremolare come foglie, e poi a sbuffare, a scagliarsi,

a divincolarsi, si che non aveano membro che tenessero fermo. Gli

occhi loro saettavano fuoco, i denti ringhiavano come di iene dinanzi

al pasto, e i ruggiti ogni ora piu feroci annunziavano vicino alcun

eccesso di piu acuta frenesia. Infatti non era ben trascorso un

quarto d'ora, che prima uno e poi un altro e poi tutti si rizzarono

in piedi, cosi rattamente, come se avessero in corpo una molla,

che scattando facesseli balzare in aria alia guisa dei saltamartini.

(( Si trovarono disposti in fila, e presero a danzare furiosamente,



LXXVIII. Gtl AIASSUA 561

rugghiando senza posa, con voci di petto, Allah Allah! la danza di-

venne in breve una ridda scoraposta, un turbinio di corpi umani che

sembravano passare travolti nei vortici d'una bufera. E qui cadere

uno,la inciampare un altro, stramazzare altri nell' urtarsi vicende-

volmente, altri andar ruzzoloni tra i piedi dei compagni. Allora i

gesti umani cedono il luogo ai ferini, si cammina a quattro gambe,

a capo in terra e piedi in alto, cadono i turbanti, le cinture si

snodano, le vesti si lacerano, si tenta ogni via di parer bruti; si

raugge, si fischia, si raglia, si nitrisce, si grugnisce, e alle voci

bestiali, bestiali atti si accoppiano, chi zampeggia, chi scalcia al-

1'aria, chi morde i vicini, chi percuote testate come se volesse ferire

col corno, chi si convolge nel sudiciume, chi si dibiscia nella pol-

vere come un serpente.

Cotali atti di furore peggio che da selvaggi furono il preludio

dell' ultima prova da energumeni. Allorche il mocadem vide il suo

armento imbestiato anzi indiavolato interamente, mise mano a

dargli condegna pastura, e a spingerlo alle estreme prove, in che

consistono, a detta degl'idioti, i miracoli degli Aiassua. Ad alcuni

porgeva un fastello di rami spinosi, cui quegli mettevansi a divo-

rare, ad altri un mazzo di chiodi, che veniva maciullato a forza di

ganasce e inghiottito, ad un altro gittava in bocca grossi cocci di

stoviglia da macinare coi denti, o pezzame di vetro, che orribil-

mente udivasi scricchiolare nel masticarlo. E pure questo era nulla

a petto de' miracoli, che i piu valenti inventavano da se stessi:

calare il volto tramezzo alia vampa di fascine accese, arroventare

dei ferri, e incandescenti stringerli in pugno, palleggiarli, passarli

ai fratelli, che ne facean trastullo
;

altri non paghi di bevere a

gran sorsi la viva fiammata, posare sulla lingua i carboni ardenti;

altri fermare in terra una spada, e camminare sul taglio di essa a

pie nudi, o piantarsi nel vivo delle carni appuntati coltelli, tra-

figgersi le palme con istili, infiggere un lungo ferro nella guancia

destra e farlo riuscire per la sinistra, e cotali altri ferimenti crudeli

raoltiplicare senza mostra di nocumento o di dolore.

Ma tutto questo non destava la popolare meraviglia quanto il

maneggiare che alcuni facevano i piu schifosi e pericolosi animali.

Questo lavoro e sempre la botta di rispetto. II mocadem sciolse

Serie X, vol. IV, fasc. 659 36 21 novembre 1877
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alquanti sacchetti di cuoio, ed ecco i fratelli tuiFarvi le mani, ca-

varne fuori chi una lucertola o un rospo di cui si empieva la

bocca, chi una granfiata di scorpioni del paese grossi e velenosi,

da stuzzicare 1' appetito dei colleghi, e gli scorpioni sparivano in

verita trangugiati sotto i nostri occhi. I piu arraeggiavano con ser-

penti, con veri serpenti, liffe, aspidi, vipere, ceraste, naie, che e

quanto dipiu raortifero infesta le arene africane. Con queste deliziose

bestiuole si faceva a gara di farailiari carezze: recarsele in seno

sul nudo petto, attorcigliarle ai polpacci delle gambe, fame brac-

cialetti alle braccia e collane al collo; e talvolta aizzarle e pro-

vocarne i morsi, quasi leccature d' un cagnoletto o beccate d' un

canarino. Qui gli stupori degli astanti crescevano in infinite, le

esclamazioni Allah e grande! salivano alle stelle: e gl'istrioni colle

serpi avvinghiate alia vita, o pendule dalle membra addentate fa-

cevano il giro della platea, chiedendo la limosina in onore di Sidi

Aissa e la paga dello spettacolo.

a lo mettevo mano alia borsa. No, mi fe'cenno Gastone: noi

non pagbiamo gli stregonecci.

E'sono giuocbi di destrezza; rispos'io.

Di destrezza, no, riprese a dire Gastone accigliato, di de-

strezza, no, ma di marcia diavoleria : e se io prevedevo le prestige

del fine, non istavo qua a contemplarle. Non e lecito assistere alle

stregonerie degli africani, piu che sia lecito assistere alle strego-

nerie degli europei, vo'dire alle scenate degli spiritisti. Qui il

diavolo si acconcia alia idiotaggine dei tuaricchi, Ik invece si pre-

vale della superbia delle persone colte: ma 6 sempre il diavolo. -

Cosi tornammo all'albergo. Poco stante ecoo arrivare il Re

dei giusti. Gastone (gli si leggeva in viso) stava sempre grosso in

sull'affare de'fanatici da costui si barbaramente scalpicciati, ed

ora T umor nero veniva rincappellato dalla festaccia degli Aiassua :

io m'aspettavo un battibecco de'piu saporiti. E il battibecco ci fu,

ma in arabo, e assai moderate, a quanto potei indovinare dalle re-

ciproche smusature. II peggio si fu che convenne invitare a pranzo

cotesto cialtrone, a cui la galera sarebbe stata un regalo sotto il

suo merito. Mi disse mio cugino che gli costava sangue a lisciar

cosi la coda al diavolo, ma die bisognava striderci, perche in mano
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di costui era Fandata o la rimasa della nostra carovana. Mentre

Soltan e All aspettano Fora della greppia, fumando il nostro mi-

gliore avana, sdraiati come ciacchi sui nostri tappeti, io ho scritto

la presente, che finirei volentieri con una imprecazione... Basta, che

gioverebbe? A desinare ne udiro delle belle; e dopo levato il corpo

di grinze, col cuore consolato dalla vicina partenza, scriver6 tutto.

Oh se un giorno potessi rileggere queste lettere, seduto all'ombra-

de'palmizii di Lagos, accanto a Linda! Addio, Riccardo... tiauguro

di potere in simile positura raccontare le tue peripezie ad Alice.

Addio, addio. Tuo Guido.

LXXIX.

LA PARTENZA PER TOMBOCTU

(( Insallah, 26 aprile, alia sera.

Benedetto il croton tiglio ! per gratitudine di quel purgante,

il Re dei giusti, boia, vero boia de'suoi divoti moslemini, e per

noi infedeli una coppa d'oro. Grazie a lui Fabbiamo scappata bella.

Non eravamo ben seduti a tavola, che ecco un tafferuglio grosso si

udi presso casa. Era una turba di Aiassua e di loro ammiratori

che si accostavano per farci un cattivo complimento. Indragati per

avere noi rifiutato di ricompensare le loro prodezze, si erano con-,

sigliati di venirci a gettare in casa i loro serpenti. Affinche,

diceano essi, questi coi loro sibili chiedessero piu efficacemente la

limosina a quegli spilerci di franchi. Ed erano uomini di ese-

guire il loro disegno, spalleggiati com'erano dal favore del popo-

laccio. Ma, provvidenza di Dio ! avevamo con noi il difensore piu

autorevole che desiderare si potesse. Soltan Salin, ricevette sul-

Fuscio que'mariuoli, e s'intromise paciere tra loro e noi. Badas-

sero, che Finsultare agli ospiti era proibito 'in prima classe nel

corano, e che oltre a cio la loro pensata era dannosa a loro stessi
;

giacche noi con una sola parola magica avremrmo fatto scoppiare

d' un gran botto i serpenti tutti, e pero gli stregoni ci perderebbero

i meglio ferri della loro bottega : se ne ritornassero adunque in

pace, che egli avrebbe con piu decoro delFospitalita perorata la

loro causa presso di noi, e con piu frutto. A questa antifona Gastone
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cerco nella borsa un pizzico di real gati d'argento, e affacciatosi

la dove Soltan Salin parlamentava con quei farabutti, disse alto :

Cotesto non e in premio delle chiassate vostre, si una limosina

alia vostra poverta: Allah benedica chi benefica il poverello. E

cosi dicendo rimise le monete in mano a Soltan, pregandolo di

distribuirle, salva, s'intende, la sua decima.

A questo modo poteramo mangiare in pace. II Re dei giusti e

il primo strippone del mondo, ma non beve vino vermiglio ;
il

bianco, si, lo tracanna a tutto andare, dicendo che cotesto non e

il vero vino vietato nel corano, ma piuttosto un cordiale che desta

r allegria, e fa vedere le Uri, anche prima di andare in paradise.

Gastone ha dato ordine al nostro maggiordomo Saada ben Moussa

di mescergli meta vino e meta acqua; e lui non se ne accorge, il

babbuasso ! una provvidenza che abbiamo trovato la gretola di

entrare in cuore a questo animalaccio, e una provvidenza e pure

che con questo semplice ammennicolo gli conserviamo libero il

pensatoio. Gio non toglie che sul fine della tavola egli non sia

brillo la parte sua; ma ben pasciuto, com' egli e, zuppo di buon

vino, e fiducioso d'un bel regalo prima che parta la carovana, se

ne sta tutto in buona con noi, ci promette mari e monti, se di

ritorno da Tomboctu vogliamo accettare la sua ospitalita.

Noi che non potevamo desiderare meglio che le buone grazie

di Soltan Salin, lo ringraziamo a furia di complimenti, io in

francese burlandomi di lui, e Gastone in arabo fingendo di tradurre

alFettuosamente le mie gentilezze. II marabutto sempre piu in

ismania di beneficarci della sua protezione vuole scriverci lettere

di favore pel gran mallam di Tomboctu, e per altri suoi amici di

cola. E infatti ci stende tre lettere, di poche righe, con certi tocchi

un poco a spinapesce, ma profumate di lodi per noi e tali che

Gastone, buon conoscitore delle cose africane, mi assicura che noi

non le pagheremmo abbastanza con dieci sterline, e di fatto le paga

con un pugno di real gati, snocciolati di presente, e intascati con

gioia avara dal Re dei giusti.

<c Allora costui non mette piu termine alle sue disposizioni be-

nefiche: giura che ci terra sempre pronta la camera ospitale, che

ci accompagnera dimani di persona sino alia prima fermata, e che

la maledirk di tal maledizione gli Ahaggar, che male per loro se
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si presentassero a molestarci. Insomma siarao divenuti gli amid

del suo cuore, ci tratta come figliuoli, fumiamo coi nostri narguile

nello stesso padellino di tabacco, ci raccontiamo a vicenda le

nostre avventure. Se non che nel meglio che ce ne stiarao con lui

come pane e cacio, eccoci alle solite sorprese. II nostro maggior-

domo ben Saada, ficchino matricolato, che sa dove il diavolo tiene

la coda, dopo desinare scappa a dar una volta pel campo, a prender

voce della partenza di dimani; e ci torna sgomento raccontandoci

che corre voce si debba sostare anche un'altra giornata intera, per

non so quale festa che ci vuol dare il sceicco d'Insallah.

a Ad' ascoltare la mia rabbia, avrei dato d'una pistola in petto

a chi mi recava si atroce novella. Fortuna che era li il marabutto

Re dei giusti! Gostui and6 in bestia, invece di noi che dovevamo

mantenere il contegno nostro, e s' indiavolo di marcio senno anche

piu del bisogno : temeva di perdere il regalo, promessogli a con-

dizione di accelerare la partenza. Allah e grande! urlo egli, e

versera tutto il fuoco dell' inferno sopra i ribaldi che offendono

cosi i nostri ospiti... Anche il sceicco Messaoud & mio amico: vuole

partire dimani, e partira, ne entro io mallevadore. Disse, e usci

di casa col viso e col collo rosso come un tacchino. Noi rimanemmo

li, come piuoli, ad almanaccare tra la speranza e il timore
;
tuttavia

per ogni buon fine facemmo gli ultimi appresti della partenza.

Dopo un paio d'ore ecco Ali, il segretario di Messaoud, spac-

ciatoci a bella posta dal suo principale, per dirci che ogni impaccio

era tolto, e si partirebbe senza manco veruno, grazie alle pratiche

del marabutto, che aveva fatto il diavolo per indurre il sceicco

d'Insallah a rinfoderare la sua festa. Io mi metto a ballare e can-

tare come un monello, finche Gastone mi fa un rabbuffo perche

scordo il decoro di europeo. Bl'avesse anche tirato gli orecchi, io

non me ne accorgevo: tanto ero fuori di me per la gioia. Ora qui

non resta piu altro da fare, che assicurarci il procaccia per le nostre

lettere, e tutto e gia preveduto. Che sonno tranquillo faro questa

notte! Addio. Tuo Guidov.

(( Insallah, 27 aprile, di gran mattino.

a Anche una riga per dirti che si parte in realta per Tomboctu.

L'ora iacalza: e d'uopo suggellare le lettere, e consegnarle a un

capocarovana che si mettera dimani alia volta di El Golea, Uargla,
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Algeri. Addio ! In questa parola io include un mondo di cose che

vorrei scrivere a te e al babbo e alia signora Elisabetta, e un altro

mondo di saluti del mio cugino Gastone. Addio ! Tu non sai quante

cose scrive il cuore raentre la penna verga queste due sillabe, e

si sta perduto tra i ilutti sconfmati di questo oceano di arene. Oime

quanti giorni passeranno prima che tu ed essi riceviate un novello

addio ! Ma intanto cbe tu dissuggellerai questa mia, io sar6 forse

a vista di Tomboctu, forse vi sar6 gik entrato, avr6 vedute le nostre

fanciulle, le avro salvate. Gosi Dio verifichi i miei presentiment!.

Tuo Guido.

Tutte le letterescritte da Insallah giunsero felicemente alle raani

di Riccardo in Tunisi, il quale fecele navigare a Lagos, arricchite

per giunta di tutte le novelle dei cari viaggiatori, che egli avea

potuto raccogliere dal capocarovana portatore delle lettere. Ma

prima le lesse egli medesimo lungamente, e vi pianse sopra,

piu che per altro pel tormento di non potere nulla operare di sua

persona per la diletta sua fidanzata. Crudele sopra modo era in

veritk la condizione di Riccardo, che bruciando di voglia di metter

mano all'impresa, vedevasi dalla necessitk ridotto a un perpetuo

ozio di aspettazione. Pareagli mille volte piu tollerabile anzi dolce

e lieta la vita di Guido suo fratello, il quale colla varieta delle

Hvventure ingannava la noia degl'indugi, e colla operosita della

mano apparecchiava la sua felicita. E piu dolorosi ancora che per

Riccardo volgevano i giorni del signor Giuseppe a Lagos, e della

sventurata madre delle gemelle schiave. Per verita ogni scaccolo

di carta loro giugnesse da Riccardo o da Guido, loro destava sempre

un lampo di nuova speranza; ma questo fugace sorriso di gioia,

venia spento dallo sconforto di avere poi a penare mesi e mesi

senza novelle. La signora Elisabetta a ciascun dispaccio provava

tale riraescolo, che ne pativa parecchi giorni la febbre.

Intanto la carovana liberatrice seguiva la sua stella. Messaoud

ben Saoud uscendo da Insallah capitanava un convoglio di ben

novecento uomini, oltre gli schiavi e le donne, e di tremila cam-

melli. t proprio delle brigate pellegrinanti pel Deserto aumentare

a guisa delle smotte, che picciolette e chete slamano da un ciglio

alpestre, e in breve corso aggomitolando Io strato nevoso che in-

contrano sul loro passaggio diventano frane fragorose, che seco
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travolgono masse enormi non solo di neve, ma di piante annose

e di scogli e di rupi in una sola ruina. Gosi nel Sahara: quando

una compagnia di mercatanti e cresciuta a segno di non paventare

piu gii assalimenti de'ladroni, a ciascuna fermata che essa faccia

nelle oasi ingrossa di nuove bande, che a lei ricorrono per essere

convogliate e difese, e col chiederle protezione le accrescono nu-

mero e sicurezza. Tra i novelli passeggeri aggiuntisi in Insallah

non v'era alcun capo o mercatante di conto che non fosse venuto

a rendere omaggio al ferik della carovana, cioe a Gastone, e a ralle-

grarsi seco di avere a viaggiare di conserva, e sotto la protezione

del suo valore. In che seguivano 1'esempio del famoso sceicco

d' Insallah, El Hadgi Abd el Kader, il quale con nobile corteggio

di cbar del paese era venuto ad accommiatare Gastone la mattina

stessa della partenza a vista del popolo dell' oasi e della carovana.

Per converse Soltan Salin, ossia il Re de'giusti, dopo molto

promettere di accompagnare un tratto la carovana, per poco non

bruciava il pagliaccio. Perciocche avendo toccati que' pochi della

mancia pattovita, gli sbolli tosto quella smania di protezione, che

lo aveva spinto a profferire generosamente i suoi ufficii contro i la-

droni. Tuttavia in sull' ultimo momento della partenza comparve

in gran pompa, sopra il suo palafreno bianco, e con numeroso co-

dazzo di serventi e di cagnotti. Tosto circondato a gran riverenza

dai capi e maggiorenti, si scus6 del venire piu oltre, atteso un

ospite inaspettato sopraggiuntogli in casa, che gli toglieva di as-

sentarsi troppo lungamente. Ma bene terro la parola, diss'egli,

di maledire potentemente i masnadieri Ahaggar, e sfolgorarli mille

miglia lungi dalla strada de'miei amici. Disse, e sprono il cavallo

sino alia testa della carovana. Qui, lesse solennemente ai quattro

venti certe formole magiche d' imprecazione, a detta
;

sua, d' infal-

libile effetto, e dopo molte contorsioni e tragittamenti di mani per

abbellire la cerimonia, si torno indietro, largamente ricompensato

da Messaoud.

Gosi fmalmente si entrava in quella regione del Sahara, che giace

tra Insallah e Tomboctu, e ben puo chiamarsi il Deserto del De-

serto. Qui piu nulla di nuovo, tranne il divenire rarissime le oasi,

e il mancare i pozzi talvolta per intere settimane ;
e ci6 sotto un

sole ogni di piu cocente, tra spianate e dune eternamente rina-
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scenti, eternamente uniform!. II passaggio stesso della moltitudine

degli uomini e delle bestie di poco interrompeva 11 silenzio della

morta contrada: al mattino un po'di rimescolamento e di gridio

nel prendere le mosse, alia sera i soliti cicalecci a lume di stelle

dinanzi le tende, nelle giornate la trista cantilena de' cammellieri,

e qualche rara parola de'viandanti, parola che presto moriva sulle

labbra per 1'arsura, la stanchezza, la noia.

Dopo tre o quattro giorni di tale camraino T europeo ripensa

amaramente ai paesi civili, e alia terra natale. Tuttavia Gastone e

Guido, sostenuti dalla fermezza de'loro propositi, si comportavano

il piu serenamente che potessero i disagi. E ancora volentieri si

avvolgevano tra le brigate, cercando di acconciarsi alle usanze ara-

bescbe, e intesi sempre ad accrescere il numero dei loro benevoli

e protettori. Spesso alle fermate vuoi del giorno vuoi della sera

accoglievano a mensa ora un sceicco, ora un marabutto, ora un

trafficante, massime di quelli che si sapeva tener banchi e poste

commerciali in Tomboctu : e in generale ad ogni visitatore, Saada

ben Moussa mesceva gagliardamente il caffe con un sussiego da

gran ciambellano. Quanto ad All, egli erasi talmente addimesticato

coi signori Vernet, che mai non falliva di passare con essi alcuna

ora delle veglie serali. E questi non perdonavano n6 a noia n& a

spesa pure di conservare le sue buone grazie. Al che fare allettavali

1'interesse: giacche All, come segretario del capocarovana, gli era

carne ed ugna, e avrebbeli potato favorire e disfavorire a suo ta-

lento. Ed oltre all'interesse, egli era una mutua soddisfazione, e

quasi una necessita il barattare quattro parole all'uso europeo.

Infine un motivo piu nobile che tutti gli altri spronava secreta-

mente Gastone a cercare la conversazione di All, ed era la brama

di commettere qualche buona parola a ravvedimento deH'infelice

rinnegato, che lasciava intendere i suoi rimorsi in cio stesso che

spesso e volentieri trascorreva in parlari di religione.

Un altro svago altresi godeano i due cugini nel nuovo servitore

accommodatosi con loro, dopo la fazione contro i ladroni Ahaggar.

Samba Yoro ne' giorni precedenti aveva fatto il morto, sempre te-

mendo non forse i signori Vernet pensassero a spacciarsi di lui, e

lo piantassero in Insallah, senza la lettera avuta da Olombo per

ricapitare in Algeri, e senz' assegnamento per andare innanzi o
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tornare indietro. Ma rassicurato poscia dalle benigne maniere del

padroni, che gli assegnarono lo stipendio per accompagnarli nel

viaggio di Tomboctu, era divenuto arzillo che mai, dava mano a

tutto, aiutava al governo de'cammelli, ai fatti di cucina, a piantare

e piegare le tende, e in ogni ora del cammino o delle fermate si

teneva a poca distanza di Gastone, onorandosi da se stesso del

titolo di sua ordinanza; ne mai gli veniva dinanzi, che nol salu-

tasse alia militare, battendosi il bel turbante nuovo regalatogli,

e dicendo :
- - Mio comandante ! Di che Gastone e Guido rideano

sotto i baffi saporitamente, e per mantenerlo nel pecoreccio del-

1'onor militare gli aveano dato un buon fucile a due canne, ma

senza munizioni, e appiccatogli sulla giubba una medaglia della

Madonna, che rappresentasse la medaglia del valor militare da

lui guadagnata militando nel Senegal. E Samba Yoro di tanto pre-

giava cotale onorificenza, che se uno schiavo avessegli nulla nulla

mancato di rispetto, egli si teneva obbligato a vendicare la divisa

con girargli netto un manrovescio.

Quello che piu rendevalo accetto e prezioso si era, oltre al suo

naturale amorevole e riconoscente, la vivace discioltura onde fa-

ceva ogni di pruova nell' usare colle persone d' ogni grado, che

capitavano giornalmente alia tenda de' padroni. Gincischiava molte

parole de'linguaggi correnti a Tomboctu, il bambarra sopra tutto

e il fellah, si faceva intendere in arabo moresco; il francese pof
in breve Favea ripreso come ne' giorni felici in cui era sergente

nei cacciatori senegalesi. Valevasi di queste lingue per chiacche-

rare con tutti delle sue avventure, che erano molte, mirabili ed ine-

sauribili. I padroni aveangli fatto divieto, pena la schiavitu, di non

dire motto ne fiato delle cose di Tomboctu, per gelosiadi non intor-

bidare cola il loro grande negozio: ma egli ricattavasi di tale divieto

quando ragionava con essi, discorrendo di quella citta come se ne

fosse nativo, e come se dall'infanzia fosse sempre stato con Olombo

e colle fanciulle bianche. Bene avvedeansi Gastone e Guido, che

egli spesso inventava di sana pianta, ma poiche nulla diceva di

spiacevole, davangli spago e lasciavanlo spappagallare a sua posta.

Sopra di lui i due cugini faceano assegnamento per ispacciarlo

a prendere lingua de' fatti delle fanciulle, allora quando la caro

vana fosse a poche giornate da Tomboctu.



RIVISTA

BELLA STAMPA ITALIANA

I.

Denuovi studi della Filosofia. Discorsi di RAFFAELLO CAVERNI a un

giovane studente. Firenze, tip. di G. Carnesecchi, 1877.

Lodevole al tutto era il fine propostosi dal ch. Autore nel det-

tare questi suoi discorsi; cioe mostrare quanto pro trar si possa

dalle scoperte moderne per lo scioglimento di gravi questioni filo-

sofiche
;
e al tempo medesimo purgare la scienza dal guasto e dal

disdoro che le arrecano gli scienziati increduli colla mescolanza

di dottrine atee e materialisticlie. Si aggiunga clie il Gaverni

mettendo mano al suo lavoro, vi port6 un conveniente corredo di

cognizioni acquistate nello studio delle scienze naturali, una mente

inchinata all'osservazione, e una dicitura nitida e schietta, aggiu-

stata alia condizione de' lettori, che egli si sceglie fra i giovani

studenti. Anche si vuol notare 1' opportunity e 1'importanza che ha

per se la questione a cui discutere ha volte le cure, cercando qual

valore ahbia il sistema oggidi tanto calorosamente dibattuto delle

trasformazioni delle specie: cosi che tutto il presente libro gli

scorre in una filosofica disamina del- sistema darviniano intorno

alia origine delle specie animali e dell'uomo; rispetto al quale

egli si diparte dal detto sistema. Blirando dunque allo scopo ge-

nerale, ai pregi letterarii ed a quest' ultima conclusione del libro

non solo un lettore amico, ma ogni giudice discrete vi trovera

non poca materia di lodi sincere.

Ma il Caverni, ce lo protesta egli stesso nella sua prefazione,

piu che i blandimenti corruttori dell' indulgenza si augura i rigori

salutari di una critica severa. In vero dire il soddisfare a codesto

suo nobile desiderio ci ripugna non solo per legge comune di cor-

tesia, ma inoltre e vie piu pel privato risguardo del mostrarcisi egli



RIVISTA BELLA STAMPA ITALIANA 511

in piu luoghi del suo scritto, non sappiamo perche, alquanto cruc-

ciato e poco benevolo. Pel qual rispetto ci saremrao piu volentieri

taciuti. Ma ripensando che 1'errore mainon si insinua con piu pe-

ricolo nelle menti inesperte che quando mostra di militare a difesa

della verita, ci e piaciuto meglio, e il ch. Autore ce ne sapra grado

senza dubbio, additare solo alcuni punti di questo libro, dov'eper

noi indubitato che alia bontk dello scopo non corrisponde la giu-

stezza de'principii teologici e filosofici adoperati per arrivarvi.

Dicemmo dei teologici. Perocche il Gaverni prima di farsi ad

esaminare il sistema darviniano coi soli principii della ragione,

dedica uno de'suoi discorsi a combattere coloro, i quali traggono

un pregiudizio contro il medesimo sistema, dalla storia della Grea-

zione, com'e divisata nel libro del Genesi. Nel quale trattato, ra-

gionando della natura e degli effetti dell'ispirazione conceduta agli

scrittori dei libri sacri, incontriarao non poche asserzioni, che

1'averle altri giudicate temerarie non dee parere strano, postoche'

T Autore stesso confessa che sono ardite: per noi sta che essenon

furono scritte con suffidente considerazione.

Non discorriamo gia del rifiuto che, ripigliando la cosa piu da

alto, egli da all'opinione di alcuni, a cui sembradi ravvisare nei

profani scrittori greci e latini le tracce di verita attinte dalla

Bibbia; segnatamente in ordine alle opere dei sei giorni della

Creazione: e ve li muove la corrispondenza che trovano nella sue-

cessione delle origini delle cose, qual e rappresentata in quelle

due classi di documenti. Siffatte opinioni non hanno legame ne-

cessario con verun dogma. Della notizia che gli scrittori profani

poterono avere dei libri santi, e de' concetti che forse ne attin-

sero, puo ognuno sentire senza nota ci6 che gli sembra piu vero-

simile: e taluno si terra per la parte negativa, come il ch. Autore,

benche per altre considerazioni che non le proposte da lui, alle

quali invece non darebbe forse altri un gran peso. Argomenta,

per esempio, il Caverni, essere cosa incredibile che un poeta filo-

sofo come Virgilio, potendo giovarsi della Scrittura, non sapesse

altro fare che copiarne F ordine, secondo il quale le creature coin-

parvero nel mondo; e non v'imparasse intanto il concetto chiaro e

distinto della creazione dal nulla e nemmeno 1'unita personale di
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Dio, professandosi egli anzi panteista
l
. E Fobbiezione e certa-

mente ingegnosa. Ma ella perderebbe gia molto della sua efficacia

con un avversario usato ad ammirare in Virgilio assai piu un poeta

che un filosofo
;
e a risguardare la filosofia in lui come cosa molto

secondaria e subordinata alia poesia. Gi figuriamo poi che un tale

contraddittore giocando d'ingegno e d'erudizione avvertirebbe tosto

non essersi mai preteso che Virgilio leggesse la Scrittura o alcun

suo tratto nella lingua originale; nella qual sola il verbo creare

esprimeva di per se il concetto di trarre dal nulla; laddove 3a pa-

rola con che quel verbo si rendeva nelle lingue di popoli gentili,

percio stesso non esprimea quel concetto, perche essi 1'avevano

perduto, e significava solo genericamente formare:- di guisa che

non era si facile ne a Virgilio ne ad altri il riconoscere un atto di

vera creazione neppure in quelle parole : In principio creavit Deus

caelum et tenam. Aggiungerebbe poi forse T avversario che la

nozione di una Divinita personale e superiore non era sconosciuta

ai filosofi gentili, benche seguendo F andazzo, le mantenessero da

canto 1'Olimpo degliDeipopolari: e che se cio nondimeno piacque

a Virgilio di professarsi panteista, oggi ancora molti fanno altret-

tanto i quali conoscono la Bibbia e forse poetando descrivono le sei

giornate. Finalmente potrebbe rammentare gl'influssi dell'educa-

zione, de'pregiudizii popolari, e del conto in che teneasi presso a

quei gentili, massime ai piu colti, la religione piu presto come

materia letteraria o specolativa o politica, che come intimo legame

deH'uomo col suo Dio. De' quali influssi non essendo noi dopo tanti

secoli in istato di calcolare Y efficacia, come pur converrebbe nel

caso presente, conchiuderebbe che all' argomentazione sopradetta

si possa concedere il valore di una congettura accademica, ma non

di una illazione scientifica.

Ne punto piu malagevole riuscirebbe 1'eludere la seconda dif-

ficolta che contro la opinione suddetta il ch. Autore attinge dal

confronto del Rig Veda libro sacro degFIndiani. Quivi altresi, nota

egli trovarsi di bei riscontri colla storia biblica della Creazione: e

ne cita un paio d' esempii, il cui numero e i commenti poteva fa-

cilmente raddoppiare, giovandosi dello studio messovi gia per si-

1
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rail fine dai razionalisti increduli. a Non vi era nulla, dice il Veda,

assolutamente nulla fuori di lui (di Brahm): le tenebre al prin-

cipio avviluppate di tenebre e cosi di seguito. Persino 1'albero

della scienza v' e nominato. Nell'albero della scienza stanno due

spirit! e il Signore pieno di sapienza entro nel poeta. Al ch. Au-

tore cotali testiraonianze sembrano una prova manifesta del doversi

cercare altrove che nella Bibbia il fonte da cui derivarono tali

concetti, comuni a document! si disparati di patria. E sia vera la

conclusione; .ma qui dubitiaino novamente che i partigiani del-

1'opinione contraria sieno per arrendersi senza una replica, la qual

ci maravigliamo che egli non abbia prevenuta. Chi v'e infatti che

conosca anche solo di nome i Vedam e non sappia insieme che essi

vengono attribuiti a circa il IV secolo prima di Gesu Gristo ? E a

chi basta perci6 T animo di provare che ne' mille e piu anni corsi

da Mose a Vyasa non potesse pervenire a qualche filosofo indiano

qualche notizia della cosmogonia mosaica?

Gi siamo trattenuti alquanto intorno a queste speculazioni del

ch. Autore, affinche si scorga quanto infermo sia il fondamento sul

quale egli alza la sua nuova teoria, mirando a persuaderci per ultimo

che la Bibbia e un commesso di parti divine ed umane, di verita

rivelate e di opinion! scientifiche, anzi ancora di finzioni poetiche,

e a un bisogno, di error! meritevoli di compatimento. E gia qui egli

conchiude sicuramente per le cose da se dette, che non solo i
*

poet! ed i filosofi gentili di Grecia e di Roma non attinsero nulla

alia Bibbia, ma che anzi tanto ad essi come agll agiografi deriva-

rono alcune verita scientifiche da tradizioni piu antiche, le quali

poi si fecero agli uni e agli altri cornuni : che e un significare

per ora copertamente, quel che poi asserisce, a chiare parole, es-

sere doe d'origine umana e non divina le particolarita di cui s'in-

tesse il racconto mosaico della Greazione. Per fermo ci sembra

d'esserci bene apposti entrambi: 1' Autore chiamando questa sua

sentenza ardita, e no! scusandola di poco considerata. Perocche

solo da una mancanza di considerazione pote nascere un abbaglio

si grave. Tutto inteso a dimostrare che gli scrittori profani non

trassero nulla dai Libri Sacri, asserzione di per se innocua, della

quale molti confesseranno di non sapersi risolvere piu pel si
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che pel no, non ha egli posto mente all' altra via che v' e di ri-

salire ad una prima e comune origine divina delle verita che non

senza maraviglia si veggono ripetute presso popoli si diversi.

Difatti nessun cattolico ignora come assai tempo prima del co-

minciarsi per Mose la compilazione di libri ispirati, esisteva un

corpo di verita soprannaturalmente rivelate da Dio agli uomini, e

conservate e trasmesse da una generazione all' altra, sia per tradi-

zione orale, sia forse anche per altro mezzo d' umana industria. Ne

abbiamo un esempio nella promessa di un futuro Redentore fatta al

primo uomo subito dopo la sua caduta, come si legge nel capo III

del Genesi. Del qual dogma come di altri si conservano le rimem-

branze sebbene confuse e alterate nelle tradizioni antiche di pa-

recchi popoli. Posto adunque il fatto certissimo di una rivelazione

primitiva conservata dai patriarchi antidiluviani fino a Noe, dal

quale discesero tutte le nazioni onde si ripopo!6 la terra, non v' e

piu difficolta d' intendere come nei costoro libri si trovino dottrine

identiche a quelle de' libri mosaici, ancorche per avventura questi

rimanessero loro sempre ignoti, ed anche fossero loro posteriori

di tempo. Che tanto essi quanto Mose attingeano in verita da una

medesima fonte soprannaturale : essi dalla rivelazione primitiva,

pervenuta come che fosse fino a loro, e Mose dallo stesso Verbo di-

vino favellante in lui, sia col ripetere verita gia comprese nella

primitiva rivelazione e tuttor vive nella memoria del popolo ebreo;

e colFindurre 1'ispirato scrittore a metterle ancora in iscritto sotto

lapropria assistenza: o sia colFaggiungere nuovi dogrni o resti-

tuire alia primitiva chiarezza gli antichi se la varieta delle espres-

sioni parlate li avesse oifuscati ancor presso il popolo eletto.

Cos! ragionerassi da ogni cattolico credente, qualora gli si di-

mostri, come si studia di fare ii Gaverni, esser tanta la consonanza

fra alcune cosmogonie profane e la mosaica, che vi appare manife-

sta un' origine comune. Dato che le prime non sieno derivate dal

racconto del Genesi, esse possono essere, anzi indubitatamente sono

una reliquia della rivelazione primitiva, essendo non pure arbi-

traria ipotesi ma ridicola in tal materia il ricorrere a vetuste

teorie scientifiche, anteriori alia dispersione dei popoli. E percio

correrebbe troppo chi dal non avere gli autori profani raccolto nulla
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da Mose ne inferisse subito che i loro racconti sono d'origine pret-

tamente uraana e tale ancora guello di Mose in quanto concorda con

essi. Ma ci sembra pur troppo che il ch. Autore, abbandonandosi

in tutto questo ragionamento con soverchia fiducia dietro ai razio-

nalisti increduli, ne ritragga insieme coll'arditezza delle sentenze

una soverchia noncuranza sia del valore delle prove su cui queste

si reggono, sia delle conclusioni rovinosissime che ne discendono.

Tali difetti si rivelano soprattutto in ci6 che egli viene seguitamente

insegnando intorno alia natura e agli effetti della ispirazione, o

cio che torna allo stesso, intorno all'estensione della infallibilita

dei libri ispirati, della loro origine divina e della fede che e loro

dovuta.

Avverte egli innanzi tratto che secondo i teologi Fispirazione

divina non disfa, ne rifk ne contraffa Fagiografo, ma mentre gl'il-

lustra supernamenje Fingegno e gli premuove la volonta, fa che

rimangano in lui non alterate le qualita naturali J
. Ottimamente,

se per qualita naturali s'intendano la maggiore o minore vivacita

dell' ingegno, la facondia, la coltura, la forbitezza del dire ed altre

tali: le quali per ordinario non abbisognano di peculiare influsso

perche 1'agiografo sia idoneo istrumento ad esprimere le verita che

Iddio voile espresse da lui per iscritto: ma non cosi la naturale

fallibilita, che secondo i teologi cessa del tutto sotto alia divina illu-

strazione. Quindi 1'antichissima osservazione della diversita degli

stili rispondente in ciascuno degli scrittori sacri alia sua condizione

sociale, all'educazione e ad altre circostanze sue proprie. Ma che

ha egli da far questo colla conclusione che ne deduce equivocando

il Gaverni: doversi ne' libri rivelati distinguere due parti, la di-

vina e 1'umana: quella che ha per obietto le verita di fede ed e

infallibile, questa che ha per obbietto le nozioni della scienza

acquistate per lo studio naturale degli agiografi e che possono esser

vere o false come tutte le cose apprese per il naturale uso di ra-

gione )) ? E come pu6 tal dottrina dirsi derivata dalla definizione che

della ispirazione danno i teologi? E la contraria che non ammette

distinzione nelF infallibilita delle scritture come puo rappresen-

tarsi quale opinione particolare degl' interpret], contrapposti qui

1
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ai teologi, quasi che vi avesse fra loro dissenso ? Messe in disparte

le ambiguita che in questione si capitale producono 1'effetto d'in-

sidiosi tranelli, la dottrina comune de' teologi e degF interpreti e

della Ghiesa universale si riassume nella formola dogmatica, che

Iddio e Fautore di ciascun libro ispirato e che sua parola sono tutte

le sentenze anche menome in essa contenute. Perd6 il carisma

deH'ispirazione, onde lo Spirito Santo assume lo scrittore umano a

suo istrumento in questa opera, consiste in do che Egli fa al me-

desimo supernaturalmente concepire e lo muove e 1'assiste a scri-

vere infallibilmente tutti e so^'quei sensi che per divino consiglio si

hanno in quell'occasione da rivelare. Alia naturale attitudine, al-

T industria e all'arbitrio dell'uomo, non e lasciato altro fuorche la

scelta degli elementi accidentali, o come i teologi dicono, materiali,

quali sono per lo piu le parole, la disposizione e simili; pur sem-

pre con una speciale assistenza affinche alia sentenza ispirata ri-

sponda con verita 1' espressione. In questo senso ammettono i teo-

logi e gl' interpreti che lo scrittore ispirato conservi le sue naturali

qualita, dal che non s'inferisce per nulla che gli sia lasciato rim-

pinzare a suo talento od anche contaminare lo scritto con giunte

umane e pregiudicate. Del rimanente chi consulta le dissertazioni

de' teologi e degi' interpreti intorno a questa materia, sa che quella

loro dottrina non e un corollario di tardive sottigliezze scolastiche,

ma espressione fedelissima di do che insegnarono con somma con-

cordia i Santi Padri, unici maestri in quello che spetta alia fede e

ai suoi fondamenti.

Dopo avere statuita cosi in genere la distinzione fra le parti

umane e le divine dei Libri Sacri, doveva il Gaverni assegnare al-

tresi un criterio certo pel quale si distinguessero le une dalle altre.

Udiamlo da lui medesimo, applicato nel fatto della Gosmogonia. lo

dico dunque, cosi egli, che un criterio certo di ci6 potremo averlo

osservando quelle veritk, che son proprie a Mose e che non poteva

apprendere Mose ne alle scuole filosofiche ne alle tradizioni scien-

tifiche de'suoi tempi; ond'& che io crederei potersi legittimamente

inferirne aver egli apprese da Dio quelle parti che senza Dio non

valsero a conoscer mai ne i sapienti antichi ne i filosofi moderni
1

.

1
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Cosi? ma per poter applicare un tal criterio, bisognerebbe dunque
che Fuomo a cui Dio vuol rivelare per mezzo di uno scrittore ispi-

rato una verita, sapesse prima che ella e verita : di guisa che non

dovrebbe mai Dio rivelarci per tal mezzo se non dottrine gia cono-

sciute da noi e conosciute per vere. Dica altri se questo non e un

dettame assurdo e poco meno che contradittorio : e se per esso non

si sottopone la parola di Dio agli apprezzamenti temerarii dell'uma-

na ragione. Dovrebbe inoltre constarci che la dottrina di cui si

tratta, non pote apprendersi dallo scrittore per via umana. Ma che

ne sappiam noi per esempio delle tradizioni scientifiche de'tempi di

Mose? Chi ci assicura che nessuna ne sia perita? E non potrebbe

occorrerci percio di credere ispiratauna dottrina appresa da Mose

alle scuole filosofiche d'allora? Lasciamo nondimeno che il ch. Au-

tore prosegua nell'applicazione del suo criterio: <c lo crederei po-

tersi concludere che oggetto d' infallibilita del Genesi e il dogma

razionale della creazione dal nulla; oggetto d'infallibilita la conser-

vazione degli enti tutti. E null'altro ? Nulla. Tutto quel dunque

che ha il Genesi intorno ai modi particolari tenuti da Dio nel creare

o nelF ordinare il mondo, parte di quel poema che la fantasia e la

scienza inspirarono al filosofo d'Egitto. Grediamo che questo esem-

pio dimostri con sufficiente chiarezza a quale strazio sacrilego di

tutta la Scrittura meni direttamente codesto inaudito criterio. Tutte

le istorie di fatti sensibili raccontate nel Pentateuco e nei libri dei

Re, e in quei de'Maccabei, e nei Santi Vangeli poterono risapersi

dagli scrittori sacri per scienza umana : anzi 1'autore del secondo

libro de' Maccabei asserisce d'aver ristretti con molta fatica in uno i

cinque libri di altro autore
;
e S. Luca attesta d'avere ogni cosa dili-

gentemeate investigata prima di scrivere il suo Vangelo ;
e S. Gio-

vanni alferma d'aver veduto egli stesso cio che racconta nel suo.

S'avra da negare senza piu la divinita e la infallibilita di tutti

guesti libri storici? E de'morali quanta parte rimarra se ne torremo

tutti i dettami e i precetti che la semplice ragione basta a scoprire

e riconoscere per veri? Mostrano i teologi senza difficolta, come la

precedente notizia d'alcun vero non sia di verun impediment alia

comunicazione che Iddio voglia fare, ispirando, della stessa verita.

Provano altresi essere stata utilissima e in certo rnodo necessaria

Serie X, vol IV, fase. 659 bT 23 novemlre 1877
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la rivelazione di dottrine accessibili al lume naturale. Non e di

questo luogo 11 diffondersi in tali spiegazioni volgarissime a tro-

varsi nei corsi teologici. Diciamo soltanto che misero il giovane

studente, il quale sulla fede di un Autore stato gia interprets di

Scrittura agli alunni di un seminario (come il Gaverni ci fa sapere

di se) si persuade ingenuamente di cotesta nuova teologia, creden-

dola Concorde cogli insegnamenti de'teologi e de'Santi Padri. Ch&

con errore crudele egli e menato ad ingreggiarsi dietro le insegne

degl'increduli, mentre intendeva forse appunto ad armarsi contro

loro, o almeno interrogava della via che da loro lo dilungasse : e

ne e F inganno vie peggiore per quell' ombra di riverenza che gli si

consente di ritenere verso i Lihri Santi, e verso il concetto sopran-

naturale della ispirazione: ombra vana nella pratica, come vedem-

mo, e non realta.

Ma non vi avra dunque riparo alcuno contro 1'abuso di coloro

che indiscretamente prevengono ed inceppano le conclusioni della

scienza recando in mezzo Tautorita della Scrittura? Rispondiamo
che a tali abusi hanno gia riparato nel modo debito gli stessi teo-

logi, senza dissacrare parte veruna dei libri divini, ma statuendo

ottime regole sulla maniera d'usarli. A chi trasmoda in ci6 si ri-

cordi pure la discretissima e insieme purissima norma che 1'Ange-

lico inculca avvalorandala dell'autorita del gran Vescovo d'Ippona.

In tali questioni, come insegna Agostino, due cose sono da osser-

vare: la prima, che si ritenga inconcussa la verita della Scrittura:

la seconda, che potendosi la Scrittura esporre in molte guise, non

si aderisca cosi assolutamente a veruna esposizione, che trovandosi

poscia per prove indubitate esser falso ci6 che credevasi essere in-

segnamento divino, tuttavia si persista nell'asserirlo : affinche con

tale occasione non siderida dagl'mfedeli la Scrittura e non si chiuda

loro la via alia fede
l

. Si vegga di grazia quanto sapientemente

1
Sicut Augustinus docet, in huiusmodi quaestionibus duo sunt obser-

vanda. Primo ut veritas scripturae inconcusse tenealur. Secundo, quum scri-

ptura divina mullipliciter exponi possit, quod nulli expositions aliquis ita

praecise inhaereal, ul si certa ratione conslUerit hoc esse falsum, quod aliquis

scnsum scripturae esse credebat, id nihitominus asserere praesumat : ne

scriptura ex hoc verbo ab infidelibus deridcalur et ne eis via credendi prae-
cludaiur. S. TIIOM. P. I. Quoest. 68 de op. secundae diei, art. 1.
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questa regola provveda all'onore e ai diritti della parola divina e

del teologi e dei naturalist!. Non vi si vieta ad uno studioso dei Libri

Sacri di dire che per suo avviso la tal dottriua, per esempio il Dar-

vinismo, considerato anche solo a rispetto dei bruti, male si accorda

col racconto ispirato della Creazione: e con quale autorita o con qual

ragione infatti gli si negherebbe tal diritto? e quale olFesa ne sof-

fre la scienza o quale oppressione, se pure non la faccia imaginare

una segreta o manifesta avversione da tutto cio che sa di sopran-

naturale? sempreche quell' esegeta si contenga dentro i liraiti di

un opinamento privato : del clie i due santi Dottori sono solleciti

di fargli carico colla ragione de' varii sensi di cui 6 capace la

Scrittura e col motivo sacrosanto degl'interessi della fede. La re-

gola dunque vi e e compitissima, e troppo ineglio concepita che

non i canoni, che il Caverni chiede in prestanza a Galileo, quasi-

che prima di lui non avesse ricevuto la Ghiesa dai suoi Dottori

norme certe da seguire nell'uso della Scrittura e avesse percio da

appreaderle nel secolo XVII dai discorsi di un semplice fedele dis*

putante in causa propria contro ai teologi dei suoi giorni. Che se

per inconsiderato zelo qualche esegeta venga a disturbare impor-

tunamente le inquisizioni dei naturalisti col fantasma di eresie da

lui sognate, v'& in quella dottrina Tarma per ribatterne gli irragio-

nevoli assalti: e ad ogni modo sarebbe rimedio senza paragone

peggior del male il negare la divinita di dottrine rivelate per ces-

sarne ogni pericolo di abusi superstiziosi.

Si aggiunga che un tale spediente non e imposto neppure
dalla necessita. Perocche occasione di proporlo furono al Caverni

gli assalti mossi da qualcuno alle teorie darvinistiche per motivo

dell'esser quelle inconciliabili colla Cosmogonia mosaica. Ora ter-

minata appena quell' infelice disputazione sulla fallibilita de'libri

ispirati in question! di scienze natural!, egli medesimo si volge con

grande sforzo di ragioni e di confront! a dimostrare che anzi la dot-

trina della trasformazione delle specie animal! (esclusone sempre

I'uomo) consuona meglio col racconto del Genesi, che non la contra-

ria della Creazione distinta. II che egli si protesta bensi di fare piu

che altro per seguire 1'andazzo, ma dovendogli parere d'aver buone

ragioni in mano, vi si trattiene con piu studio che in un mero
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giuoco di parole non si costuma. Di quinci poi progredendo, egli

disputa della singolare arrendevolezza del testo mosaico, quando

tocca di cose naturali, a ricevere i sensi che secondo i progress!

scientific! credono alcuni di ravvisarvi: e ne assegna questa ra-

gione, che ne'libri ispirati quel che non e inteso dalla parola na-

turale delFuomo, puo essere inteso nel Verbo di Dio, come in

sentenza suggerita dalla madre e profferita dal labbro balbuziente

del suo bambino. Tali espressioni ci suonano ben altrimenti che

non le dottrine da lui pocanzi sostenute: e ci gode 1'animo che il

ch. Autore non abbia d' uopo di ricorrere ai suggerimenti altrui,

quando voglia conformare i suoi sensi a quelli della sana teologia.

Di non minore rilievo nel loro genere sono quelli che a noi sem-

brano suoi errori fiiosofici: de'quali non potendo qui ragionare

per non essere soverchi, ci riserbiamo di sdebitarcene in un altro

fascicolo.

II.

La Chiesa cattolica e I' Italia. Storia ecclesiastica e civile dalla

venuta di S. Pietro Principe degli Apostoli in Roma sino al-

I' anno 30 del Pontificate di Pio IK, pel teologo GERRUTI Giu

SEPPE ecc.

Del punto capitale di quest' opera, cioe del desiderio di conci-

liazione della Santa Sede con le presenti condizioni d' Italia, ab-

biamo ragionato piu sopra in apposito articolo. Qui intendiamo

toccare alcune delle altre cose, degne di nota, ma che non po-

terono entrare in quello scritto.

In prima 1'Autore non si mostra molto accurato per ci6 che ri-

guarda 1' esattezza storica. Lasciando stare gli avvenimenti antichi,

faremo cenno dei soli contemporanei e conti ad ognuno. Par-

lando del Concilio Vaticano egli dice che fu convocato dal Papa a

fine di far definire 1'infallibilita pontificia. Avvisando (il Santo

Padre) che le opinioni gallicane sul Papato, comunque dalla mas-

sima parte dei Francesi abbandonate, tuttavolta scemassero ancora

nella pubblica opinione 1'importanza del Papato, voile promuo-
verne la condanna con quella piena solennita che propria della
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Chiesa, cioe con un Concilio ecumenico 1
. tanto lungi essere

stato questo lo scopo del Pontefice, che si nella bolla di convoca-

zione del Concilio, si nei lavori preparatorii, fatti fare da un' eletta

di teologi, per le cose da trattarsi in esso, non si trova neppur
un motto intorno a tale materia. L'introduzione di quella discus-

sione in Goncilio e la precedenza a ogni altro punto riguardante la

Chiesa, e dovuta a una petizione sottoscritta da piu di quattrocento

Vescovi, presentata al Pontefice; il quale a si autorevole desiderio

non pot6 ricusarsi.

A quest' intendimento del Papa difar definire 1'infallibilita pon-

tificia il Cerruti attribuisce il non aver invitati al Concilio i Prin-

cipi cattolici. Siccome nei precedenti concilii i piu caldi avver-

sarii della infaliibilita papale erano stati i politicly cioe gli oratori

dei principi, o teologi o giurisperiti; cosi Pio IX fece una novita, che

alia separazione della Chiesa dallo Stato, che egli per se condanna,

parve dare forte rincalzo. Essendoche ogni altro Concilio ecume-

nico erasi radunato col consenso dei principi almeno i piu potenti,

ma adesso si disse che se molti dei principi regnanti erano buoni, non

eiano tuttavia cattolici i loro governi, di qui il Santo Padre senza

curarsi dei Governi, mando 1'invito ai soli Vescovi
8

. Essendo

falso quel presupposto dello scopo del Papa, si chiarisce falso al-

tresi questo motivo, assegnato dall'Autore, dell'essersi omesso un

invito diretto ai Potentati cattolici. II motivo piuttosto si fu perche

i presenti Governi, attesa la loro apostasia dalla Chiesa, non me-

ritavano un tal riguardo, ne potevano convenientemente entrare in

Concilio. Poteva invitarsi al Concilio il Governo italiano, che avea

spogliato il Pontefice delle sue piu fiorenti province e tramava di

spogliarlo eziandio delle altre poche che gli restavano? Ovvero

potea invitarsi Napoleone III, che vilmente tradiva il Pontefice?

II Papa poi cosi facendo non die rincalzo alia separazione della

Chiesa dallo Stato, ma si conformo alle condizioni, che dai Governi

stessi gli si facevano, benche da lui disapprovate. Del resto, se

egli non invito i principi cattolici, neppure li escluse.

II nostro storico ci narra che il Dollinger fu da prima presents

1 Vol. II, pag. 266.
2

Ivi, pag. 261.
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al Concilio in qualita di teologo; ed ebbe poscia lo sfratto da Roma.

c( II famoso Dollinger, celebre professore a Monaco, presente al Con-

cilio come uno de'teologi, si macchio per quanto si disse, coll'ecci-

tare sottomano il ministro Bismark ad impedire la proposta defini-

zione \ E altrove: A noi duole che il Dollinger, tanto apprezzato

pel suo ingegno e sapere, non abbia saputo porre in generosa di-

menticanza lo sfratto avuto da Roma, celebrandosi il Goncilio 2
. n

II Dollinger non solo non fu mai teologo al Goncilio Vaticano, ma

non venne mai in Roma, durante esso Goncilio. Come poteva es-

serne sfrattato ? Non fu poi il Governo prussiano, ma il bavarese

quello che tento gli altri Governi acciocche si opponessero alia

definizione della infallibilita pontificia.

Infine il Cerruti ci fa sapere che il Cardinal Guidi fu uno dei pre-

sidentidel Concilio. Settantadue(Vescovi) col Cardinal Guidi, che

era pure uno dei President! 3
. I quattro President! del Concilio

furono i Cardinali Bilio, De Luca, Capaldi e Bizzarri. II Cardinal

Guidi non occup6 mai un tal posto. L'ignorar tali cose intorno al

Concilio e tanto piu meraviglioso, inquantoche il Cerruti si trov6

presente in Roma, almeno nei primi tempi del medesimo. Era*il

di solenne di Pasqua del 1870, egli scrive, e noi present! a Roma

in compagnia d'un amato fratello laico, che era stato incaricato di

portar alia posta di Napoli lettere di alcuni Padri, che temevano

impediment! alia posta romana, avevamo potuto qualche poco delle

cose narrate spillare
4

.

Questa poca cura del nostro scrittore a ben informarsi di cose

cosi recenti, ci mette molto in sospetto della cura adoperata a ben

accertarsi dei fatti antichi per poterne giudicar senza errore 5
. Se

non andiamo errati, egli non ha quasi attinto ad altre fonti, che al

1 Vol. II, pag. 270. *
Ivi, pag. 212. 3

Ivi, pag. 271.
4

Ivi, pag. 270. Questo imposlare a Napoli lettere, a cui si temevano impe-

diment! alia posta pontificia, mostra che quelle lettere non dovevano contenere

molto di buono.
5 Dice che Narsete sconfisse ed uccise Totila alle falde del Vesuvio (Vol. I,

pag. 129), quando quella famosa battaglia fu combat luta nel luogo, detto Tagina,

presso Gubbio, nelle Marche; e fa ritirare S* Benedetto in una solitudine di Squil-

lace (pag. 132); mentre Squillace e citta dell' estrema Calabria, e S. Benedetto non

fu mai in Calabria.
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Cantu ed al Fleury. Ora il prirao, benche cattolico e pio, e nondi-

meno altresi liberate; e il suo liberalisrao gli pone sovente le tra-

veggole agli occhi 1
. II secondo, bench& cattolico di professione e

prete, avea Fanima piu che per meta protestante. Quiijdi non e

meraviglia se con tali scorte il Cerruti nel giudicare de' romani

Pontefici, si appiglia sempre alia parte meno favorevole, trova

poco prudenti quei Papi che fortemente resistettero alle pretensioni

del secolo, e parlando dei litigi che ebbero coi principi secolari,

conchiude: Eran adunque esagerati i diritti cosi dalla parte pon-

tificia, come dalla parte regia, quasi di ripicco
2

.

In questa storia ci dispiace altresi quel continuo tenersi in conto

di favole do che sa di soprannaturale nei fatti che narra. Per 1'Au-

tore S. Leone il Grande persuase Attila a ritirarsi, colla sua elo-

quenza e coll' oiFerta di una grossa somma, senza bisogno delle fa-

volose e prodigiose circostanze die poi si aggiunsero
3

. Per acconciarsi

al gusto de'Longobardi S. Gregorio Magno raccolse quanti racconti

1 Per recare un esempio della troppa confidenza, che il Cerruti ripone nel

Cantu, riporteremo il seguente tralto del secondo volume a pagina 72: Inca-

ricato, come cogli altri conta il Canlu, il padre domenicano Tetzel di pubblicare

le indulgenze a chi danaro conlribuisse per la grandiosa fabbrica di S. Pietro,

percorreva la Sassonia con casse piene di cedole, e di mano in mano che una

citta toccava, si porlava come fanno i cerrelani sulla piazza, e alzata la croce

-
accostatevi, gridava, o cristiani, e comprate, comprate... Al suono della moneta

che batle in questa cassetta una delle anime vostre purganti, a voi piu care, va

libera al cielo. K fioccavano i talleri e zecchini (Vol. I, pag. 73). Quodcumque

ostendis mihi sic, incredulus odi (ORAZIO, Arte poelica). Non basta il buon senso

per capire che queste fandonie, inventate da Lutero e suoi seguaci a carico di un

uomo pio e dotto, qual era il Tetzel, non meritano alcuna fede? Tanto piu che

si sa dalla storia che il Tetzel non era che sottocommissario per la pubblicazione

delle indulgenze e dovea come gli allri prestare giuramento, in mano del Commissa-

rio, di osservare le istruzioni dale. Una di queste istruzioni, come notail Rohrbacher,

irigiungeva : Queste limosine in danaro si verseranno non nelle mani de'predi-

catori, de'confessori, ne de' commissarii, ma dai penitent! medesimi o loro inviati

nel bossolo, posto perci6 nella chiesa e chiuso a tre chiavi, che saranno nelle

mani di tre persone diverse, le quali non Tapriranno che alia presenza delle

persone notevoli del luogo. Scomunica maggiore e ammenda considerevole

contro ogni predicatore, confessore, sotlocommissario o altro, che contravvenisse

a queste disposizioni. Vedi Storia universale della Chiesa del RonRBACHER,

Vol. XII, pag. 186. Posto un tale ordinamento di cose, come poteva il Tetzel

portare in piazza la cassetta, e invilare i fedeli a deporvi entro i talleri ed i zecchini?

2 Vol. I, pag. 298. 3
Ivi, pag. 108.
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correvano sulla bocca del volgo, die in quella rozzezza vedeva un

miracolo in ogni fenomeno
1

. Alle opere benefiche di Papa Leone IV

si ascrive la leggenda che con un semplice segno di croce spegnesse

in Roma un vasto incendio *. L' apparizione di S. Michele sul monte

Gargano, non che voce popolare
3

;
e parabola del volgo la visione

del due romiti intorno alia dannazione di Teodorico 4
.

Di stregherie poi e malefizii non vuole neppur sentirne par-

lare. Ci duole, egli dice, che gli espositori delle dottrine Liguo-

riane le seguano servilmente cosi, da sostenere persino certe sin-

golari opinioni dei probabilisti, in cui la sottigliezza amraazza il

buon senso; ne di ci6 paghi riproducono come verita le opinioni del

maestro sulle streghe, e su i loro malefizii 5
. Sono opinioni erro-

nee, che vennero dai pagani
6

. Benche sopra questo punto bisogna

guardarsi da inconsulta credulita, nondimeno non e ragionevole il

negarlo del tutto. II dottor S. Tommaso dice espressamente: Qui-

dam dixerunt quod maleficium nihil aliud erat in mundo, nisi in

aestimatione hominum... Procedit autem haec opinio ex radice in-

fidelitatis sive incredulitatis
7

. E la ragione che ne adduce si e,

perche secondo la fede esistono gli spiriti maligni; e, attesa la loro

perfezione, possono influire sulla natura corporea piu che noi non

possiamo, e, permettente Iddio, farle del male. Or qual ripugnanza,

che, un uomo perverso grinvochi e gFinduca a farlo? Angelos de

caelo cecidisse et daemones esse credimus et ex subtilitate suae

naturae multa posse quae nos non possumus; et illi, qui ad facien-

dum talia inducunt, malefici vocantur 8
. Ma adesso, dice il Cerruti,

non hanno luogo questi malefizii. Sia. Non ci furono perci6 nel

passato? Del resto, se ora non hanno luogo, si & perche anche il

diavolo segue il progresso, ed ai sortilegi antichi ha sostituito lo

spiritismo, le tavole giranti, il magnetismo. L'Autore irride anche

coteste cose. Ma irridere non e confutare.

II Cerruti parlando degli Scolastici, dice: a Quantunque il me-

todo scolastico abbia recato progresso alia teologia, tuttavia le rec6

anche danni e a convincersene vuolsi leggere il discorso quinto della

1 Vol. I, pag. 144. 2
Ivi, pag. 183. 3

Ivi, pag. 218. 4
Ivi, pag. 125.

5 Vol. K, pag. 263. 6
Ivi, pag. 115.

7 Summa Th. 3
a

p. Sapplementum q. LVIII, a. '2.
8

Ivi.
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Storia ecdesiastica del celebre Fleury
1

. II Fleury e celebre piu

pel suoi falsi giudizii ed idee eterodosse, che non per la sua eru-

dizione.

Parlando dei benefizii, dice che il loro sistema fu preso dal si-

sterna feudale
*

;
di cui Papa Simmaco introdusse un' imitazione

nella Ghiesa. La provvidenza, che ebbe maggiore importanza

sulla disciplina e che tuttora perdura, fu questa, che ad eserapio

dei re barbari che ai loro fedeli davano terre da amministrare e

godere a vita in compenso dei loro militari servigi, e queste terre

dicevansi feudi o benefizii, anche Simmaco ordin6 che le terre della

Chiesa si dessero agli ecclesiastici di maggior merito ad ammini-

strare e godere a vita. Di qui i benefizii ecclesiastici, non prima

uditi 3
. Di questo pensiero dell'egregio Canonico faranno tesoro i

liberali, per quando la discussione sui benefizii ecclesiastici verra

in Parlamento. Ma il vero & che il benefizio ecclesiastico fu ed &

necessario perche, oltre ad assicurare la sussistenza del sacro mi-

nistro, serve ad assicurarne la liberta ed indipendenza. Ci6, che

pel Pontefice & la sovranita temporale, e proporzionatamente pel

rimanente Glero il benefizio. E questa e la ragione, per cui i libe-

rali, dopo aver distrutta la prima, vogliono distruggere ancora il

secondo
; per ridurre 1' intera Ghiesa in servaggio.

Parlando del Concilio di Trento, dice: Se non che non potendo

ancora quei Padri conoscere come la riforma germanica dovesse o

tosto o tardi sciogliere quella mescolanza di cose sacre e profane,

civili ed ecclesiastiche, che dal medio evo rimanevano, come nelle

considerazioni premesse alia presente Epoca sesta abbiamo toccato,

ed avendo percio gli stessi Padri tentato di confermare tutti i pri-

vilegi, che nella infanzia delle nazioni rendevano potente il Glero,

loro tutore, ne avendo pure distinto i privilegi che sono d' istitu-

zione dmna'da quelli che sono ftistituzione umana, lasciarono

appicco alle controversie che tra la Santa Sede e governi, tra

Chiesa e Stato nei tre secoli seguenti s'agitarono
4

. Peccato che

al Concilio di Trento non si trovo un Canonico, simile al nostro

Gerruti ! Illuminando quei Padri, avrebbe risparmiato alia Ghiesa

1 Vol. I, pag. 259. Ivi, pag. 295. 3
Ivi, pag. 123. - 4 Vol. II, pag. 102.
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tanti conflitti, e antivenuto 1'opera de'nostri Parlamenti a fare cio

che essi non fecero.

E veramente 1'Autore, parlando delle mutazioni fatte oggidi, se

ne consola, dicendo: Ne tema il Clero che, per non essere piu

politico, piu officiate e ricco e fatto per forza onorare e venerare

dai governi, abbia da scapitare davvero; cbe anzi la sua condizione

nel nuovo ordine di cose, se non sara piu si pomposa ne abba-

gliante, quale fu necessario che fosse in cospetto di popoli barbari

e neirinfanzia delle nazioni, sara tuttavia ancora nobile, iroportante,

da conciliarsi la stima e la fiducia dei credenti e da trarsi il rispetto

e lo sguardo benevolo degli stessi increduli, purch6 sieno onesti e

della patria loro sinceri amatori. Imperocche gia prima il grosso

del Clero, come abbiarao toccato, non era ricco
; perche le ricchezze

erano inegualmente distribuite, e tale in posto importance pel sa-

pere e per la perizia che esige era tapino, mentre altri buoni cor-

tigiani e fortunati, di benefizii semplici e titolati provveduti, ricchi

ed onorati vivevano ma oziosi ed infingardi. I Vescovi vanno sem-

pre piu deponendo quel fasto e quella grandigia che sul clero in-

feriore, detto basso in tempo dei feudi, avevano preso... II Sommo

Pontefice, anch'egli rinnovato, come loro padre, difensore e maestro,

e a lui con tutta 1'anima tenendosi uniti formano quell' oste schie-

rata in campo, di cui parla la Sacra Cantica
1

. Oh benedetta

dunque la rivoluzione, che ha prodotto tanti beni alia Ghiesa! Ha

tolta Tineguaglianza di poveri e ricchi nel Clero! Ha costretto i

Vescoyi a smettere il fasto e la grandigia ! Ha rinnovato lo stesso

Sommo Pontefice, ed in che modo! E tutti questi beni, che la rivo-

luzione odierna ha operato, son dovuti, come a cagion mediata, alia

rivoluzione francese, la quale ci tramand6 i semi fecondi dei

principii, che nel 1789 tra molti empii, anarchici o chimerici,

anche giusti, umani e generosi avea professati... Questi principii

largamente per Napoleone e suoi eserciti per Europa seminati, vi

rimasero anche dopo, come i germi fecondi delle acque del Nilo,

ritirandosi queste, rimangono sui campi a germogliare e fruttare
2

.

II Gerruti nella conclusione ricorda come gli venne tolto Yap-

prezzato carico di predicare nella cattedrale di Novara, sotto il prete-

Vol. II, pag. 282. 2
Ivi, pag. 261.
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sto che non sapesse dal popolo farsi intendere; e si consola di questa
disdetta col pensiero che cosi pote volgere tutte le cure a scrivere

quest' opera, di cui sentiva fortemente il bisogno
1

. Si certamente,
vi era bisogno che scrivesse quest' opera. Ma sa egli perchd? Per

cosi giustificare da se medesimo la condotta del suo superiore nel

levargli quel carico.

III.

Prolegomeni sopra la filosofia italiana e Trattato della esistenza di

Dio per GIOVANNI MARIA COMOLDI d. G. d. G. Bologna, tip. Ma-

reggiani 1877. Lire 3.50.

Con saggio consiglio il ch. Autore di questo scritto ne fece la

pubblicazione separata tosto che nel nostro periodico fu compita.

Imperocche egli seppe che in un'opera di grandissimo momenta

che sta per essere pubblicata da uno de'piu grandi scienziati di

Francia, fu inserito in compendio : e pur togliendolo dalla Civilta

CoMolica si sta traducendo od e gia tradotto in portoghese e pro-

babilmente in altre lingue. Ma ognun sa che compendia saepe

fuere dispendia, e che sebbene sieno fatti stupendamente, com'e

certamente fatto quello dell' accennato illustre scienziato, nondi-

meno, per necessita, vengono omesse in essi moltissime di quelle

dimostrazioni che sono necessarie a recare delle tesi una vera per-

suasione ed un intimo convincimento. E le dimostrazioni poste

nello scritto del ch. Cornoldi sono di tale specie ;
ne si possono

omettere senza grave iattura. Eziandio le versioni raramente por-

tano quella efficacia di discorso che si ha nelForiginale; e per6 6

bene che 1' opera enundata, stampata in un solo volume, abbia

diffusione nella lingua originale.

A questi tempi ci sembra ch'essa debba tornare di grandissima

utilita. Infatti se parliamo di quella parte del volume ch'e la prin-

cipale, ed e il Trattato sopra la esistenza di Dio, ella oggimai

opportunissima. Gi6 che ora vuolsi dare come 1'ultima parola, in

fatto di filosofia moderna, non e piu 1'idealismo od il razionalismo,

e ii pretto epicureismo e 1' ateismo ;
sono i sistemi che tendono

1
Vol. II, pag. 283.
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ad universaleggiare tra i popoli la grande apostasia non solo dalla

Ghiesa cattolica, ma da Dio stesso. II perche un trattato corapiuto

per dimostrare che la esistenza di Dio e assolutamente richiesta

dalla scienza e dai fatti della natura, ci sembra dover tornare a

grande utilita.

La dimostrazione poi del Gornoldi ci pare compiuta e tale da

confutare pienamente I'ateismo. Egli, come 1'hanno veduto gia i

nostri lettori, trae la dimostrazione medesima dai sei periodi co-

smici; nei quali divide (prescindendo dalla Bibbia) la formazione

dell' universo, e nel sesto periodo, che tratta deH'uomo, piu dis-

corre che in tutti i precedent presi assieme; olfrendo la consi-

derazione filosofica delFuomo bellissime e gagliardissime prove

della divinita. Da tutto il trattato si vede quanto sia stupida la

frase blasfema del Trezza, cui pose nella prefazione ad un intruglio

di sconnessi suoi scritti stampati in Verona teste coll' indicazione

dell'anno futuro (Givelli 1878). La frase e questa: II nume se-

mitico cangiato in una volonta trascendente e creatrice non appar-

tiene alia scienza che non 1'ha mai ritrovato nelle sue vie; nes-

suna forza lo rimettera sull'orizzonte della ragione dai quale 6

disceso per sempre. Ed e appunto il contrario: perche 1'ateo si

mostra imbecille, e, nel fatto, il piu cieco nemico di quella scienza

che ha sempre in bocca, e non mai nell' intelletto. Se non che

mentre il Gornoldi ti solleva alia cognizione di Dio, obbligando

tutte le creature a confessarne la esistenza, reca un grande van-

taggio, sebbene per via indiretta, alia scienza. Ed e questo il dare

di tutte le creature dell' universo corporeo quelle filosofiche no-

zioni, che 1' angelo delle scuole, san Tommaso d' Aquino ci Iasci6

nelle immortali sue opere. II perche a' di nostri, mentre da per

tutto vi e un grande movimento alia ristaurazione della sublime

filosofia dell' Aquinate, il lavoro del ch. Autore e per questo se-

condo rispetto di una rarissima utilita.

Al Trattato della esistenza di Dio precedono i Prolegomeni sopra

la filosofia italiana. Ed e pur questo un trattato bello e buono

della vera filosofia deirAquinate, cui 1' Autore da il nome d' Ita-

liana per quelle ragioni che egli svolge nel Gapitolo 4 dei prole-

gomeni : con che per altro non intese punto derogare ai diritti, che
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hanno altre nazioni alia sostanza delle stesse dottrine. Ad ogni

modo e lodevolissima 1'intenzione dell'Autore di richiamare in

onore quella filosofia che dovrebbe essere la gloria della nostra

patria. Imperocche a'di nostri una gran parte di quei che diconsi

tra noi filosofi o scienziati, va ad attignere alle impure fonti del

materialist! stranieri mille sozzure e mille stoltezze che di filosofia

altro non hanno che il nome, e con esse guastano la povera nostra

gioventu e traggonla ali'apostasia dalla fede. Quando i dotti nostri

concittadini avranno innanzi allo sguardo la bellezza, la nobilta, la

verita della filosofia di S. Tommaso, sara mai possibile che vadano

a mendicare le miserie delle filosofie straniere ?

II discreto lettore ci dispensera dal lodare in maniera piu par-

ticolareggiata un lavoro che fu nel nostro stesso periodico da un

nostro scrittore pubblicato, e crederemo dime abbastanza col rac-

comandarlo assai agli studiosi di filosofia e coll'esortare i buoni a

darlo a leggere a quelli che stanno in pericolo di perdere la cre-

denza in Dio (e son tanti a'di nostri!) e, se e possibile, ancora a

quelli che mostrano d'averla perduta.
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polo nelle verita della fede, per guisa mente delta di Gatechismi, ad eccezione

che ne avessero il giusto concetto e di qualche esernpio piu antico che se

le tenessero sempre vive nella memoria. ne ha in san Girillo Gerosolimitano e in

II che non avrebbero potuto facilmente sant'Agoslino, e cominciata dopo il Con-

ottenere colle opere piu ampie, o dichia- cilio di Trento : e il chiaro Autore la

rative de'dommi ovvero apologetiche; viene svolgendo a mano a mano, arric-

ma era necessario farlo con metodo piu chendola di altre molte osservazioni

facile e sbrigativo, presso a poco come apologetiche o polemiche di somma
usa oggidi co'fanciulli e col popoletto. imporlanza.

BELLARMINO ROBERTO Dottrina cristiana breve, composta per
ordine di Papa Clemente VIII dal ven. Roberto Bellarmino della

Compagnia diGesu, Cardinale di S. Chiesa. Quarta edizione Bovinese

con Appendice. Bovino, tip. Diocesana, 1811. In 16. di pagg. 192.

BOERO GIUSEPPE Compendio della vita del B..Giovanni Berchmans
della Cornpagriia di Gesu, scritto dal P. Giuseppe Boero della me-

desiraa Compagnia: con 1'aggiunta di alcuni Comraentarii ascetici

composti dallo stesso Beato. JVapoZi, tip. e libr. della Sacra Fa-

miglia, Trinita Maggiore, 42, 1811. In 16. di pagg. 128.

BONCOMPAGNIBALDASSiRRE Bullettino di bibliografia e di storia

delle scienze matematiche e fisiche, pubblicato da B. Boncompa-

gni, socio ordinario deirAccademia Pontilicia de'Naovi Liacei ecc.

Tomo X. Agosto 1811. Roma, tip. delle scienze matematiche e

fisiche, Via Lata n. 3, 1811. In 4. di pag. 64.

BORGHI C. Vedi TOMMASINO DEI BIANCHI.

CAMPORI C. Vedi TOMMASINO DEI BIANCHI.
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GANGER FERDINANDO Vedi ELOG1 FUNEBRL

CARNEVALI RAFFAELE Vita di S. Rinaldo Vescovo e Protettore

insigne di Nocera-Umbra e sua diocesi, scritta da Raffaele C. Car-

nevali Nocerino. Foliyno, 1877. Stab. tip. e lit. di F. Campitelli.
In 16. di pagg. 216. Prezzo L. 2.

CARUANA ENRICO Se si debba amministrare il SS. Viatico agli
amrnalati che attualmente soao privi dell'uso di ragione. Lettera

ad un parroco. Malta, Zefrino Micallef tipografo, Strada Teatro,
n. 6, 1877. In 8. di pagg. 20.

Larisposlaaffermativa,cheilchiaro argomenti di ragione e eolPautorita di

Autore, sotto le debite condizioni, rende gravissimi leologi, fra'quali S. Tom-
alla queslione espressa nel titolo del- maso e S. Alfonso.

1'opuscolo, e da lui provata con validi

CASTELLANO COSTANTINO Alia Santita augustissima dello im-

mortal Pontefiee e Re Papa Pio IX il Magno, nella fausta auspica-

tissima solennita del suo Episcopale Giubileo. Omaggio per Co-

stantino Arciprete Castellano membro di varie Accademie ecc.

Firenze, tip. di Flora di L. Leoni, 1871. In 8. di pagg. 40.

CAVALLETTI FRANCESCO A monsignor Pietro Rota gia Vescovo

di Guastalla, ora di Mantova, che nel giorno XXIII settembre

MDCCCLXXVII feliceinente saluta il cinquantesimo anniversario

del suo primo memento sacrificio, alcuni sacerdoti della Diocesi

Guastallese (Carme). In 16. di pagg. 24.

CLAUDIANO CLAUDIO Claudio Claudiano. Versioni di Ugo Antonio

Amico. II ratto di Proserpina. Le nozze di Paljadio e Celerina.
'

Un epigramma. Palermo, Luigi Pedone Lauriel editore, 1877. In 16.

di pagg. 88.

COLOMBO GIUSEPPE Cenni biografici e lettere dei Monsignori Giu-

sto Gue>m, Ottavio Asinari, Francesco e Giovanni Mercurino Ar-

borio di Gattinara, Vescovi Barnabiti; per cura di Giuseppe Co-

lombo B. Torino, 1877. Collegio degli Artigianelli, tip. lit. e libr.

S. Giuseppe, Corso Palestro, n. 14. In 8. di pag. 56.

Lo zelo episcopate ed altre virtu gl'illustri vescovi che ne furono autori,

non solo ecclesiastiche ma anche civili, anche a lustro e decoro dell'inclito

di cui sono splendido monumento le Ordine barnabita a cui appartennero.

lettere in questo volumetto raccolte dal Al quale lodevolissimo intento conferi-

chiaro P. Colombo, gli hanno suggerilo scono altresi, e non poco, le notizie

il pensiero di trarle dalle polveri del- die il chiaro Autore ha potuto racco-

I'Archivio di Stato di Torino e farle di gliere della lor vila e disporre con bel-

pubblica ragione. Con ci6 mirava a un 1'ordine ed elegante semplicila innanzi

doppio effetto: 1'uno del buon esempio, alle lettere.

e 1' altro di far rivivere la memoria de-
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COMMEMORAZ10NE della cristiana donzella Giovanna Penzo figlia

di Maria, nella Congregazione laica alle eremite in Venezia. Nel

giorno anniversario della sua morte. Venezia, tip. Emiliana, 1817.

In 16. piccolo di pagg. 104. Prezzo Cent. 35.

La fanciulla Giovanna Penzo fu quelle virtu, da lei sludiosamente celate

nella breve e innocente sua vita im nelle ombre di una vila semplice e na-

conlinuato esempio delle virtu piu scosta, servira ancora di forte stimolo

proprie delle giovani crisliane. II fedele ad imitarla anche a quelle giovinette

ritratlo che se ne fa colla presenle

*

che non la conobbero.

Commemorazione, oltre a far manifeste

CUORE SS. DI GES& (11) nostra salvezza: seconda edizione. Bolo-

gna, tip. Pont. Mareggiani. In 16. di pagg. 160. Prezzo Cent. 35.

ELOGI FUNEBRI del Cardinale Sisto Riario Sforza, Arcivescovo di

Napoli.

La sventura cbe sulla fine del pas- che questa dovesse fare, era di potere

sato seltembre colpi la citta di Napoli in poco raccogliere il molto. E ben

colla morte del suo veneratissimo Arci- siamo lieti che al nobile scopo corrispo-

vescovo il Cardinale Sisto Riario Sforza, sero egregiamente, quelli almeno le cui

trovo un conforlo nella immensa stima e orazioni ci son pervenute. Non potendo

nel caldissimo amore, che tutti gli ordini trattenerci di ciascuno in particolare, ci

della ciltadinanza, senza distinzione di contentiamo di registrarne soltanto i

partiti, gli dimostrarono con ogni spe- nomi; i quali per altro essendo tutti

cie di pubbliche manifestazioni. Una notissimi per farna di valenti oratori,

di queste fu lo straordinarlo accorrere bastera per ogni elogio il sol ricor-

ai suoi funerali, non solo nella Ghiesa darli. Questi sono : 1' illustre Vicario

Gattedrale, dove vennero celebrati con Gurato della Metropolitana di Napoli

singolare magnificenza, ma in tutte le D. GIUSEPPE PROVITERA; il chiaro cano-

altre, e non furono poche, nelle quali nico D. DOMENICO SGOTTI-PAGLIABA; il

si procure di emulare lo splendore del chiaro P.FERDINAKDO GANGER d.G.d. G.,

tempio massimo. I piu ragguardevoli che ne disse due, 1'uno nella parrocchia

sacri oratori della citta furono invitati de'SS. Giuseppe e Cristoforo, I'allro

a celebrarne il funebre elogio ;
e fu nella Chiesa di S. Ferdinando

;
il chiaro

proprio il caso dove la materia soprab- P. GIUSEPPE ALTAVILLA d. G. d. G.

bondava all'arte, sicch5 la miglior pruova

FABER FRANCESCO M. Vedi FREPPEL EMILIO.

FALLAMONICA BARTOLOMMEO GENTILE Canti di Bart. Gentile

Fallamonica, poeta genovese del secolo XV. Prima edizione fatta

per cura del professore Giuseppe Gazzino. Geneva, tip. della Gio-

ventu, 1811. In 16. di pagg. 312. Prezzo L. 2. 50.

Gi contentiamo di annunziare per spazio di piu di tre secoli erano stati

ora questa eleganlissima edizione, in creduti irreparabilmente perduti. Ge ne

soli CCG esemplari, de'Canti del famoso occuperemo piu di proposito in altra

poeta Bartolomeo Gentili, i quali per lo Bibliografia.
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FREPPEL EMILTO Gli apologisti cristiani del secondo secolo. Le-

zioni di sacra eloquenza date nella Sorbona gli anni 1858-59 e

1859-60 da Monsig. Emilio Freppei gia decano di S. GenovelFa

e Professore nella facolta. teologica di Parigi, ed ora Vescovo

d'Angers. Traduzione fatta con licenza dell'Autore, sulla terza

edizione, dal sacerdote Francesco M. Faber. Volume III. Parma,

tip. Fiaccadori, 1811. In 16. di pagg. 392. PrezzoL. 1. 96.

GAZ/INO GIUSEPPE Vedi FALLAMONICA BARTOLOMMEO GENTILE.

GES& NON E AMATO! Lamento di una religiosa adoratrice del

SS. Sacramento. Seconda edizione. Genova, tip. delle Letture cat-

toliche, Via Goito, dietro al Politeama, 1817. In 16. di pagg. 86.

Prezzo Cent. 50.

E un libriccino scritto col cuore,

e tuttavia pieno di solida doltrina. Esso

e 1' espressione degli affetti piu proprii

di un'anima amaMe di Gesu Cristo, la

quale dice cio che prova sotto la viva

impressione delle grandi verita manife-

stateci dalla fede nel mistero d'amore,

che e il divin Sacramento della Euca-

rislia. Won e meraviglia che sia scritto

da una donna; perche questa donna e

una di quelle anime privilegiate, che

GRANELLO T. M. Fra Michele Ghisliero o San Pio V, delFOrdine

dei Predicatori, per il P. T. M. Granello dello stesso Ordine. Prima

Parte (1504-1551). Bologna, tip. Pontif. Mareggiani, 1811. In 16. di

pagg. 88.

fosse troppo lunga 1'espettazione. Egli

dunque in questa prima parte ci rap-

presenta S. Pio V nella sua vita pri-

vata, da prima nel secolo e dipoi nella

religione. Oltre ai consueti pregi, allre

volte lodali in simili lavori del chiaro

Domenicano, gli dobbiamo qui una lode

particolare per la diligenza da lui usata

hanno avuta la fortuna di consecrare

tutta la loro vita all' adorazione del

SS. Sacramento. Qual meraviglia che a

tale scuola non solo abbia potuto attin-

gere 1'affetto, a cui e meglio naturato

il cuor della donna, ma anche la dot-

Irina, a cui naturalmente e meno dispo-

sta? Lo raccomandiamo assai alle anime

innamorate di Gesu Cristo
;
e siamo si-

curi che vi troveranno le loro delizie.

Forse sarebbe slato piu desidera-

bile, che la vita dell' immortale Ponte-

fice S. Pio V, scrilta in compendio dalla

egregia penna del P. Granello, fosse

uscita tutta insieme alia luce. Mail chiaro

Autore avra voluto soddisfare alia pia

impazienza de' devoti, pe'quali, come il

suo tempo gliel consente, viene di tratto

in tratto pubblicando in ristretto le vite

de' Santi dell' Ordine de' Predicatori : e

cosi questa-, che naluralmente dovea

riuscire piu voluminosa, avra voluto

distribute in due parti, perche non ne

LODI LUIGI Vedi TOMMASINO DEI BIANCHI.

MEIGNAN (MONS.) Dono a novelli sposi. Istruzioni e consigli offerti

alle famiglie cristiane da Mons. Meignan Vescovo di Chalons. II

nel raccogliere queste prime memorie

del Santo, dagli altri storici quasi del

tutto trasandate, e percio piu difflcili ad

essere richiamate dall' oblio.

Serif. X, vol. IV. fas*. <*59 23 novembre 1877
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matrimonio - 1 flgli
- La famiglia. Versione italiana. Bologna, tip.

Pontif. Mareggiani, 1817. In 16. di pagg. 244. Prezzo L. 2.

Un bel dono nuziale e questo che siste nell'accurataversione della prege-

offre il chiaro D. Andrea Muzzarelli ai vole operetta di Mons. Meignan sul ma-

nobili sposi Don Ugo Buoncompagni- trimonio crisliano, e i doveri che ne

Ludovisi de'Principi Piombino e Donna conseguitano.

Vittoria de' Marches! Patrizi. Esso con-

MERRA EMANUELE La imitazione della Beata Vergine, volgariz-

zata e commentata ad una figlia di Maria da Emanuele Merra,
Canonico della Cattedrale di Andria, con Appendice la vita e la

morte della figlia di Maria. Bologna, tip. Pont. Mareggiani, 1877.

In 16. di pagg. 212. Prezzo Cent. 80.

II chiaro Ganonico Merra offre con celeste protolipo, ed a ciascuna consi-

questo libriccino alle giovanette figlie

di Maria un modo assai pralico d' imitare

la SS. Vergine: nel che propriamente

consiste la verace divozione verso di lei.

Egli propone una serie di considera-

derazione fa seguire un esame pratico

ed una preghiera. Questa e la prima

parte del libretto : la seconda, aggiunta

a maniera di appendice, e come un

ritratto particolareggiato della vita che

dee condurre una figlia di Maria, per

esser degna di tal nome, e venire accolta

dopo morte nel cielo dalla Madre SS.

Memorie storiche della citta e

dell'antico ducato della Mirandola, pubblicate per cura della

Commissione municipale di storia patria e di arti belle della citta

medesima. Volume IV. Annali o Memorie storiche della Mirandola,

raccolte dal P. Francesco Papotti, M. 0. con Note critico-illustra-

tive. Tomo II, dal 1674 al 1751. Mirandola, tip. di Gaetano Caga-

relli, MDCCCLXXV1I. In 8. gr. di pagg. VIII, 320.

Con questo volume, che e il se- avvenute sotto il buon duca Alessan-

zioni sopra quelle virtu a cui esse deb-

bono principalmente attendere per as-

simigliarsi, quant' e possibile, al loro

MIRANDOLA (DUCATO DELLA)

condo ed ultimo degli Annali del Pa-

potti, la dotta Commissione di Storia

palria e di art! belle della Mirandola

pone termine alia serie delle Gronache

mirandolesi, con cui le piacque dar

principio alle sue interessanli pubbli-

cazioni. Esso abbraccia un periodo di

77 anni, dal 1674 al 1751
; periodo fe-

condo d' important! avvenimenti, non

solo per la sloria del Ducato della Mi-

randola e della famiglia che ne fu do-

minatrice, ma anche per la storia ge-

nerale d' Italia.

L' ingenuo Annalista, coevo per

gran parle ai fatti che narra, prosiegue

qui a descrivere minutamenle le cose

dro II Pico, fino alia sua morle nel 1691;

indi i torbidi dell'mfelice reggenza di

Brigida Pico, tutrice del nipote Fran-

cesco Maria ; poi racconla come e per-

che i Pico, dopo quasi qualtro secoli di

signoria, fossero di questa spogliati dal-

1'lmperalore riel 1708, e loro sotten-

trassero nel 1711 gli Estensi, duchi di

Modena, ai quali da indi in poi lo Stato

della Mirandola apparlenne ;
e final-

mente narra i casi del reggimento dei

duchi Rinaldo e Francesco III d'Este,

fino al 1751. Ma il pregio principale

della sua Cronaca sono le notizie che

hanno relazione colla storia universale

d' Italia, e quelle singolarmente che ri-



guardano le grand! guerre cornbattute

nella penisola, durante la prima ineta

del secolo XVIII, per le succession! di

Spagna, di Polonia e di Austria. A que-

sle guerre gran parte ebbe la Miran-

dola, campeggiata e devastata da Fran-

cesi, Spagnuoli, Tedeschi; e sostenne

feroci assedii e bombardamenti, che le

confermarono 1' antico titolo, merita-

mente acquistato, di Gilta dalle forti

resistenze. Ora il Papotli, con minuta

e fedel narrazione esponendo quei fatti

guerreschi, porge inlorno ad essi ed ai

celebri personaggi che vi si segnala-

rono, copiose e imporlanti notizie, onde

viene in gran maniera illustrata la sto-

ria di quo' tempi. Won piccol pregio

accrescono poi alia sua Gronaca le eru-

dite e opportune Annotazioni, onde il

suo diligente editore, il sacerdote Fe-

lice Ceretli, seguitando il tenore del

volumi precedent!, 1' ha corredata.

Compiuta con cio la pubblicazione

delle Cronache piu important!, resta ora
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che la egregia Commissione mirando-

lese, conforme al programma gia esposto

nella Prefazione general?., messa in

fronte al primo volume delle sue Me-

morie mirandolesi, prosiegua a mano
a mano mettendo in luce gli antichi

Statuti della Mirandola, un Godice di-

plomatico, i Docurnenti storici inedili

di maggior rilievo, le memorie relative

alle famiglie nobili ed ai cittadini piu

illuslri, non che quelle che si riferi-

scono alle chiese, islituti pii, corpora-
zioni religiose, opere d'arte, ed a quan-
t'altro possa servire a meglio illuslrare

la storia politica, civile, religiosa, mi-

litare, letteraria, artistica, topografica,

archeologica e biograflca della citta e

dell'anlico ducato della Mirandola.

Vasto e nobil disegno ;
del cui felice

compimento negli anni avvenire, la sin-

golar solerzia ed attivita, gia dimostrata

dai membri della Commissione nei quat-

tro volumi di cronache finqui da loro

pubblicali, ci da sicura caparra.

MOKGERA GIUSEPPE La vita di Nostro Signore Gesu Cristo, ri-

cavata dal Vangelo e dalla tradizione della Chiesa cattolica; con

osservazioni apologetico-doramatico-morali.Pel sac. Giuseppe Mor-

gera. Ottava dispensa. In 16. di pag. 54.

Con questo fascicolo il chiaro sacer- pieta ed al fervore cristiano; ma vi ap;

dote D. Giuseppe Morgera da termine

alia vita di Nostro Signore Gesu Cristo.

Noi gia ne potemmo ravvisare i pregi

sin da' primi quaderni e prenunziarne i

frutti di salute che potrebbe produrre

quando fosse compita. II seguito del-

1' opera non solo non ha smentito quei

nostri pronostici, ma ci ha piuttosto for*

nito argomenti di meglio apprezzarla;

essendo riuscita cosi nella parte narra-

tiva ed espositiva, come nell'apologe-

lica e morale un vero tesorclto pel

comune de'cristiani. Essi, con queslo

libro, non solo impareranno la sloria

di Gesu Cristo, la sua divina dottrina,

i suoi precetli e i suoi consigli; non

solo ne trarranno per se stimoli alia

prenderanno anche il modo di difen-

dere la loro fede contro i sofismi de-

gl' increduli e d' insinuare nelle anime

pie i buoni sentimenti che ne avranno

attinti. I quali effetti, benche sieno co-

muni ad altri libri di simil genere scritti

pel popolo, de' quali per divina merce

parecchi sono stati pubblicati in questi

ultimi tempi; e pure una consolazione

che questo, insieme cogli altri, possa

conferire a cosi gran bene, ora che

tanto n'e cresciulo il bisogno per la

sempre crescente irruzione dell'empieta

e il raffreddamento della fede anche

ne' buoni. A noi altro non rimane che

raccomandarlo di bel nuovo, pregando

coloro che il possono a procurarne an-
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cora la diffusione nel popolo, special- per posta L. 3,20; per I'eslero L. 4,60.

mente fra quelli che sieno piu esposti Dirigersi esclusivamente al R. D. Giu-

alla infezione del modern! errori. seppe Morgera, Casamicciola (Isola di

II prezzo dell' Opera e di Lire 3; Ischia presso Napoli) via Marina, 2.

MU'/ZARELLI ANDREA Vedi MEIGNAN.

PANI/ZI DOMENICO -- Pio Nono, iacoronato col diadema delle sue

beneficenze. Sonetti. Reggio-Emilia, tip. fratelli Degani e Gaspari-

ni, 1817. In 16. di pagg. 34.

La elegante facilila e il potissimo pruova, unendo insieme in bell'accordo

pregio jdel poelare del chiaro Panizzi. I la verita storica in tulla la sua schiet-

Sonelti co'quali egli celebra le rnolte- tezza e le grazie poetiche, tanto piu at-

plici e svariate beneficenze del Santo traenti, quanto piu spontanee.

Padre Pio IX, ne sono una splendida

PREVITI LUIGI Commemorazione recitata dal P. Luigi Previti nel

Duomo di Cefalu, il di 1 marzo del 1817. Palermo, tip. del Gior-

nale di Sicilia, Via Macqueda, 33, 1811. In 8. di pagg. 24.

Soggetto di questa Gommemora- dimostra che il re normanno fu uomo

zione del chiaro P. Previti e il fonda- sapientissimo perche colla sua sag-

tore della monarchia sicula Ruggiero II. gezza venne a capo di fondare la piu

Egli ne tesse Pelogio prendendo ar- bella fra le monarchie cristiane. Tut-

gornenlo da due testi della divina Scrit- tavia, 1'obbligo sacrosanto di salvare

tura, 1'una de' Proverbii : Eex iustus innanzi tutto la verila non gli fa tacere

erigit lerram (xx, 4); e dimostra, co- il torto del suo eroe nel sostenere, per

m' egli per la sua giustizia fu il piu politici fmi, ancor colle armi la usur-

acconcio slrurnento a ravvivare la terra pazione del Papa Anacleto conlro il di-

che la Provvidenza aveagli affidata : riltodellegittimoPonteficeTnnocenzoII:

1'altro e ddla Sapienza: Rex sapiens avvegnache egli poi facesse di quel suo

stabilimentum populi esl (VI, 26); e fallo onorevole ammenda.

PROVITERA GIUSEPPE Vedi ELOG1
'

FUNEBRL

R1STRETTO di meditazioni per tutti i giorni dell' anno, a profitto

principalrnente delle persone religiose; coll'aggiunta di medita-

zioni per le feste di Maria SS. ed altri Santi, ed un indice delle

materie per comodo dei predicatori. Torino, 1818. Per Giacinto

Marietti tip. libr. In 16. di pagg. 632.

E un bellissimo corso di medita- Scriltura e de'Padri. L'Autore si e spesso

zioni per tutt' i giorni dell' anno se- avvalso anche delle classiche medita-

condo 1' ordine liturg'ico. Hanno questo zioni della Manna deW anima del

di proprio che nella loro brevita of- P. Paolo Segneri, compendiandone gli

frono materia sufficiente a quelli che argomenti e meglio adattandole alia co-

non sieno molto esercitali nell' uso mune capacita. Le anime pie se ne ser-

del medilare, e tal materia versa sem- viranno con frulto per le loro quoti-

pre sopra soggetti imporlanlissimi, ed diane meditazioni.

e dedotta dalle fonti piu pure della
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BOSSI FRANCESCO Memorie sulla vita, virtu e miracoli del padre

degli anacoreti Sant'Ampelio, protettore di Bordighera (in Liguria)

e fasti storici di San Benedetto Revelli da Taggia, seguita da varie

produzioni poetiche del R. Professore Don Francesco Rossi D. S. P.

dottore in lettere e socio di molte Accademie letterarie e scien-

tiflche. Bordighera, tip. L. Giribaldi, 1817. In 16. di pagg. 102.

Le memorie qui raccolte riguar- de' tempi, riescono lultavia somma-

dano due celebri Santi, sant'Ampelio

famoso anacoreta del secolo quinto, e

san Benedetto, benedettino e poi ve-

scovo del secolo nono. Per quanto

scarse esse sieno, attesa la lonlananza

mente interessanti e per s& stesse e

per le opportune osservazioni che il

chiaro Autore ha saputo innestarvi in-

torno alle condizioni de'luoghi e del

tempi ne'quali vissero questi eroi.

RO//I TOMMASO Canti religiosi e popolari del sac. Toinmaso Rozzi.

Correggio, fr. Palazzi, 1811. In 16. di pagg. 160, XIV. Prezzo L. 1.

In nessun argomenlo la poesia, a dote Rozzi, ne'canti che ha raccolto

parita di altre condizioni, suol fare si

bella pruova quanto ne' religiosi ; po-

tendosi questi atteggiare a tutti i ge-

neri e a tulte le forme poetiche, per

lo inesauribile tesoro di pensieri e di

affetti che contengono. II chiaro sacer-

riell'annunziato volumetto, si e tenuto

di preferenza al genere popolare ;
e ci

pare che ordinariamente riesce assai

bene in cio che ne forrna il pregio

principale, che e la facile eleganza e il

calore del senlimento.

RUSSO GIUSEPPE Notizie sui sette santi Vescovi della Chiesa

Agrigentina pel sacerdote Giuseppe Russo, membro del Collegio

dei SS. Agostino e Tommaso in Girgenti, socio della societa si-

ciliana per la storia patria in Palermo. Girgenti, tip. Luigi Carini,

Via Ateneann. 56-58, 1811. In 16. di pagg. XIII-114. Prezzo L. 1. 50.

La consuela difficolta, quando si se non danno una storia seguita de'loro

fasti, sono per6 sufficient! a far conce-

pire la debila stima delle loro eroiche

virtu ed a fomentarne la divozione.

L'illustre Vescovo di Girgenti, monsi-

gnor Domenico Turano, accetlandone la

dedica, colma il chiaro Autore de'meri-

tati encomii per questa ch' egli chiama

importantissima opera.

tratta di antichi tempi, della scarsezza

o incertezza de'monumenti, epur quella

che lamenta il chiaro Autore di que-

ste memorie. Ci6 nondimeno, col buon

volere e la diligenza, egli e venuto a

capo, dopo le ricerche di molti anni,

di mettere insieme un buon corredo di

notizie intorno ai primi sette santi Ve-

scovi della Ghiesa di Girgenti; le quali

SCOTTI PAGLIARA DOMENICO Vedi ELOG1 FUNEBRI.

SOLLIMA GAETANO Aroldo. Novella di Gaetano Sollima. Reggio-

Calabria, tip. Siclari, 1811. In 16. di pagg. 96. Prezzo L. 1. 50,

TERRACINA COSCIA PAOLO Degli alimenti secondo il diritto ro-

mano, ed il diritto civile italiano, per 1'avvocato Cav. Paolo Ter-

racina Coscia, socio di varie accademie d' Italia e di Francia.
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Napoli, stab. tip. partenopeo, Vico Gerolomini, 11 p. p. 1811. In 16.

di pagg. 80.

II diritto agli alimenti, fondato sulle liamo col chiaro Autore, il quale, av-

leggi di natura, viene in varie guise vegnache di giovane eta, ha pur dato

determinate e regolato dalle particolari un bel saggio della sua scienza in ma-

legislazioni. Nel presente opuscolo esso teria di Diritto, non vergognandosi allo

e molto accuratamente studiato secondo stesso tempo di riconoscere nella vera

le norme prescribe dalle leggi romane, religione di Gristo la migliore guaren-
e le piu particolari determinazioni del tigia cosi di questo come di qualsivo-

Godice in vigore fra noi. Ci congratu- glia altro diritto.

TIRIN/.ONI PAOLO Discorsi sacri del sacerdote Tirinzoni Paolo,
Parroco Prev. di Buglio. Geneva, tip. delle Letture cattoliche, Via

Goito dietro al Politeama, 1871. In 16. di pagg. 502.

I Discorsi sacri del chiaro jJarroco Oratore. Esso ne'soggetti sceglie sem-

Tirinzoni ci sembrano proprio ci6 che pre i punti piu sostanziosi e piii capi-

esser debbono i lavori di questo genere tali, e li svolge con soda dottrina, con

per ottenere 1' effetto a cut son desti- elegante semplicita e molta chiarezza
;

nati. Questo e dall'una parte di chiarire mirando sempre all'utile pratico de'suoi

e magnificare un soggetto sacro, come uditori, ne'quali sa insinuarsi efflcace-

sono i misteri che celebra la Chiesa, rnente colla mozione degli affelti, dopo
ovvero le virtu de' Santi che festeggia; averli ad essi acconciamente disposti. E
e dalFallra trarne efficaci stimoli per in- Una maniera di predicare la parola di Dio

vogliare la pratica delle cristiane virtu, decorosa allo stesso tempo e fruttuosa,

E questo appunto e il doppio scopo a e che tutl' i sacri oratori dovrebbero

cui tien sempre fissa la mira e nel seguire.

quale aggiustatamente ferisce il chiaro

TOMMAS1NO DEI BIANCHI Monument* di storia patria delie pro-

vince modenesi. Cronaca modenese di Tommasino dei Bianchi detto

Dei Lancellotti. Serie delle Cronache Tomo XI, Fascicoli IV, V, e VI,

in foglio piccolo da pagg. 22S46&. Parma, Pietro Fiaccadori, 1817.

Questi monumcnti formeranno una chese G. Garnpori e cav. Luigi Lodi.

collezione di poco piu di 80 fascicoli Quest' utilissirna pubblicazione comin-

circa, al prezzo di Lire 3 ciascuno. Sono ciata gia dal benemerito e compianto

gia finora pubblicati 66 fascicoli di Cro- Fiaccadori, viene ora lodevolmente con-

nache e 14 di Statuti con prefazioni tinuata dagli egregi suoi successor!.

e note degli edilori G. Borghi, mar-

VACCINA NICCOL6 Elogio di Paolina Maria Chalvet, superiora
delle figlie della Carita in Andria nell'esequie solenni, il giorno
12 aprile 1876. In 16. di pagg. 16.

E un Elogio quanlo splendido al- carita del prossimo. So non die in

trettanto veritiero di una figlia della questa medesima vita di sacrifizio, che

Garita : vale a dire di una di quelle tocca per se anche nella misura co-

angeliche creature, di cui tutta la vita mune il grado di eroismo, la compianta
e un conlinuo .sacrifizio in opere di Paolina Maria Ghalvet tanto si vantaggi6



BIBLIOGIUFIA 599

sue due qualita prese a celebrarc dal

chiaro Oratore, il quale con ci6 si fece

Peco della voce concorde di una intern

cilta.

sopra le altre, che pole essere riguar-

data siccome esempio e modello di lulle.

Ond'essa merilo il lilolo di madre degli

sventurati d'ogni condizione e di an-

gelo delle famiglie. E quesle sono le

VALLAURI TOMMASO Thomae Vallaurii Epitome historiae patriae.

Accedit lexicon latino-italicum. Editio sexta, diligentissime emen-
data. Augustae Taurinorum, ex officina Asceterii Salesiani anno

MDCCCLXXVII. In 16. di pagg. 80. Prezzo cent. 15.

VENTURA BARTOLOMEO Dottrina Cristiana, ossia Istruzioni fami-

gliari per agevolare aH'intelligenza della gioventu il Catechismo

Cattolico, Trattati quattro. Dio - Fede - Preghiera -
Sacramenti, del

sacerdote Bartolomeo Ventura. Sesta edizione, con maggiori in-

teressantissirae aggiunte. Geneva, tip. delia Gioventu, 1817. In 8.

di pagg. 120.

Questa Doltrina Cristiana, espo-

sta in forma di dialogo tra Maestro e

Scolaro, liene il mezzo tra il Catechismo

elementare che suol porsi in mano ai

giovanetli, ed un Trattalo disteso di re-

ligione, fatto per adulti; essendo piu

ampio del primo, ma piu semplice e

ristretlo del secondo. In esso stanno

esposti alia semplice (come annuncia

1'Autore nella Prefazione) i misteri ed

i precetti della nostra santissima reli-

VIDA MARCO G1ROLAMO La Scaccheide, Poemetto di Marco Giro-

lamo Vida, recato in sesta rima per D. Giovanni Accorroni. Osimo,

1811, tip. Quercetti. Un vol. in 8. di pagg. 46.

Chi non conoscesse nell' originate Vida, potra apprezzarne le bellezze,

latino il graziosissimo poemelto sul fedelmente ritratte in questa elegante

giuoco degli scacchi di Marco Girolamo versione che nefa il chiaro Accorroni.

VITTORIO (P.) D'ALATRI La SS. Vergine e i protestanti, ossia

Conferenze popolari ragionate sopra Maria Santissima nostra Cor-

redentrice e Madre, del P. Vittorio d'Alatri Min. Cappuccino della

Prov. Romana, Roma, stab. tip. alle Terme Diocleziane, Piazza delle

Terme, 1811. In 16. di pagg. 182. Prezzo L. 1. 30. Le richieste si

dirigano in Rorna, Via Governo vecchio, 41-42.

Poco tempo addietro annunziammo non e una versione della prima che era

gione ;
ma insieme vengono illustrati

a quando a quando con tratti di sloria

e di erudizione sacra, con brevi pole-

miche contro gli errori de' Prolestanti,

de' Razionalisti e d'altri novatori mo-

derni, e con pie riflessioni ed esorta-

zioni : tulto acconcio alia capacita e

al bisogno de' giovanetti, i quali trove-

ranno in questo libretto un pascolo,

non solo utilissimo, ma anche dilet-

tevole.

un'operelta del P. Jeanjacquot sul me-

desimo argomenlo e quasi collo stesso

tilolo di questa del chiaro P. Vittorio

d'Alatri. E bene si sappia che la seconda

affatto ignola all'Aulore; il quale per-

ci6 neppure pole trarne alcun vantaggio

pel suo lavoro. Ma questo non e meno

pregevole per sodezza di doltrina, ca-
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del dialogo, adoperala dall'Autore per
la traltazione delle materie.

lore di piela, e chiarezza di esposizione:

al quale ultimo pregio, come anche alia

popolarita conferisce non poca la forma

ZAMBONI CAMILLO Vita del beato Niccolo Albergati, Patrizio e

Vescovo di Bologna e Cardinal di S. Chiesa, scritta dal'canonico
D. Camillo Zamboni. Bologna, tip. Arciv. 1871. In 16. di pagg. 216.

Prezzo Cent. 80.

XANETTI FILIPPO II problema de' problem*, ossia Congetture
tratte dalla storia e dalle predizioni circa la durata del mondo
per Filippo Zanetti da Cardapasco. Parma, tip. Fiaccadori, 1817.

In 16. di pagg. 288. Prezzo L. 1. 80.

Z1TELLI-NATALI XEFIRINO Enchiridion ad sacrarum disciplina-
rum cultores accommodatum. Romae, ex typ. polyglotta S. C. de

Propaganda Fide, 1811. In 8. di pagg. 84.

Queslo manuale conliene in poco 1'accuratezza con che il lavoro e con-

le piu necessarie notizie intorno 1'edi-

zione e le version! principal! della Scrit-

tura; il catalogo de! Pap! col principio

d'ogni pontificate e con note storico-

critiche; la lista de'concilii con un

cenno assai sugoso de'loro atti; le

conquiste progressive della fede per

ogni secolo
;
una nola dei principal!

scrittori ecclesiastic! e delle opere di

eiascuno; un ragguaglio cronologico

de' principal! eretici e dei loro error!;

in fine una relazione delle raccolte prin-

cipal! di Diritlo canonico. Questo solo

indice basta a rnostrare Putilita e 1'im-

portanza del manuale composto dal ch.

Autore. Ma dove si attenda inoltre al-

dotto, niuno esitera a riconoscere in

questa operetta un rilevante servigio

reso dall'Autore a! cultori delle sacre

discipline. A! principianti egli pone in

mano un lume che gl' indirizzi per tutto

il corso dei loro studii
;

ai gia format!

mette innanzi quasi uno specchio dove

riscontrare in breve e riordinare gran

parte delle loro cognizioni. Agli uni e

agli altri pertanto raccomandiamo queslo

manuale, dove, senza perder tempo a

sfogliare gross! volumi, avranno in

pronto le principal! notizie sussidiarie

di che abbisognano nello studio di sif-

fatte materie.
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Firenze, 22 novembre 1811

I.

ROMA (Nostra Corrispondenza) II Goethe a Palermo in casa Cagliostro : II

Uollettino massonico, segreto all'uso di Pulcinella: Elenco dei deputati

massoni all' Assembles di giugno: Elenco dei Commissari fmanziarii della

massoneria italiana: Eclissi della Vera Luce della Rivista di F/. Bacci per
mancanza di olio.

Dopo che il Goethe, nella sua lettera da Palermo dei 17 aprile

del 1787 ebbe narrato (nel suo Viaggio d'Italia), secondo che fu ri-

ferito nella passata corrispondenza, il modo onde venne primiera-
mente in cognizione dell'esistenza in Palermo di casa Balsamo e di

casa Cagliostro e come per mezzo di un giureconsulto palermitano

egli era stato messo in relazione con un suo giovane segretario che

aveva accesso in casa Balsamo: proseguendo nella sua narrazione,

continua cosl : II segretario venne il domani e mostr6 qualche
difficolta: Jo (diceva) ho evitato finora di ripresentarmi presso quella

famiglia Balsamo, perche per aver tra le mani i loro contratti di

(( matrimonio, estratti di libri di battesimo e gli altri documenti coi

(( quali si pote formare la genealogia del Cagliostro, dovetti ser-

(( virmi di un pretesto. Parlai a quelle donne di una borsa di fa-

te miglia che stava vacante non so dove e fed loro credere che il

a giovane Capitummino aveva i titoli necessarii per ottenerla. Ma
a bisognava trattar i'a/fare. Jo m' incaricai di tutto, col patto di aver

(( la meta della somma che si sarebbe ottenuta. Quelle buone per-

(( sone consentirono a tutto e mi consegnarono tutte le carte di fa-

il miglia. Fatta la genealogia, io ora sfuggo di ricomparire in loro

(( presenza. Qualche settimana fa io fui fermato per via dalla vec-

chia Gapitummino: e non seppi arrecar altra scusa che la solita

(( lentezza con cui tutti gli affari si trattano in questo paese. n

Donde si vede, che, non solo a Eoma, ma anche a Palermo solevano

allora gli agenti secondarii e terziarii gittare la colpa sopra i su-

premi governanti delle loro lentezze nello sbrigare gli aflari, pro-

ducendo cosi, or per un motivo or per un altro, nei popoli quel

discredito dei governi di cui si fanno anche adesso eco tanti ben

informati viaggiatori e scrittori.

a A queste difficolta del segretario (segue il Goethe) si rimedio

a combinando che io mi sarei finto un inglese incaricato di portare
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alia famiglia notizie del Cagliostro che appunto allora era ito a

Londra dopo essere stato liberato dalla Bastiglia (per I'affare della

(( Collana). Dunque un giorno, verso le tre ore dopo mezzodi, ci av-

a viammo a quella volta. La casa era ali'angolo di una piccola via

a cliiaraata il Cassero e non molto discosta dalla via grande. Noi

salimrao una povera scaletta ed entrammo in una cucina dove

una donna di statura ordinaria, robusta, non pingue, ne male in

arnese stava lavando le stoviglie. Al vedere il segretario, che era

la mia guida, tutta si rallegro e dissegli: Ebbene! Signor Giovanni?

a Ciportatevoi buonenuovedi quell'affare? II segretario rispose:

Non sono ancora riuscito a sbrigarlo. Ma ecco qui un forastiere

(( che vi porta i saluti di wstro fratello e che pud darvene notizie. I

saluti da portare non entravano, a dir vero, nei nostri patti ;
ma

la cosa era fatta. Voi conoscete dunque mio fratello? chiese-la

a sorella Capitummino. Tutta Europa lo cowosce, risposi io; e credo

che sarete contenta di sapere che egli e in sicurezza e sla bene:

a giacche suppongo che finora voi avete dovuto essere in qualche pena
(( per lui (che era stato imprigionato nella Bastiglia). Enlrate, disse

la sorella: ed entrammo il segretario ed io in una stanza alta e

vasta che tra noi (tedeschi) sarebbe passata per una sala: ma essa

pareva costituire sola tutta la casa. Una sola finestra illuminava

u le mura che mostravano i segni di antiche pitture: ed erano in

parte coperte d' immagini di Santi in cornici dorate. Due grandi
a letti senza cortine erano dall'un lato: dall'altro un armadietto

nero: qua e la sedie di giunco con vestigi di antiche dorature ai

dorsali: per terra il nudo pavimento rotto in piu parti. Ma dap-

pertutto pulizia. Ci avvicinammo aH'unica finestra dove stava la

famiglia.

Mentre la mia guida spiegava alia vecchia Balsamo (madre del

a Cagliostro) il motive della nostra visita e ripeteva molte volte e

ad alta voce le stesse cose alia vecchia sorda, io osservai le altre

a persone : cioe una giovane di circa sedici anni tutta vaiolata ed,

in un seggiolone, piu coricata che seduta una malata tutta asson-

a nita. Quando la guida riusci a farsi capire fummo invitati a se-

tt dere. La vecchia mi interrogo in dialetto siciliano che* la guida
a mi spiegava. Risposi coll'aiuto dell'interprete che il suo figliiiolo

o era stato assoluto in Francia e che ora dimorava in Inghilterra,

a dove era stato ben rieevuto. La vecchia madre era di mediocre

a statura, di volto regolare non guasto dall'eta, e con dipinta in viso

quella pace che pare propria delle persone sorde. La sua voce era

dolce. Essa mostro molta gioia di quelle buone notizie : ed annun-

B ziava la sua contentezza con parole piene di una vera pieta. Intanto

a era entrata la sua figliuola (sorella del Cagliostro, marikita in
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Capitummino) che, dopo lavate le stoviglie, aveva fatto un po' di

a toeletta, ed alia quale ripetemmo le notizie.

a Mentre io parlava colla madre, la figliuola parlava col segre-

(c tario: e gli narrava come suo fratello le dovesse ancora quattor-

K dici onze d' oro che essa aveva spese per ltd quando, nella sua

fuga di Palermo, dovette disimpegnargli certe sue robe ingaggiate
a al rnonte: e che, benche suo fratello fosse cosl ricco e vivesse da

u principe, non aveva mai mandato a casa ne un cenno di sue no-

tizie, ne un quattrino di soccorso. Poi voltasi a me mi chiese se

a io non potessi incaricarmi di ricordargli il suo debito e di chie-

dergli qualche soccorso per la famiglia. Mi prego anche di rica-

pitargli una lettera; del che m'incaricai voientieri, dicendo che

s sarei ritornato a prenderla il domani verso sera. Allora essa prese

a a narrarmi le sue strettezze e come ella era rimasa vedova con due

a figliuole ed un masphio ;
delle due figliuole una 1' era in educazione

in monastero, 1'altra era in casa col fratello. Doveva in oltre man-

tenere sua madre. E poi, per carita cristiana, si era presa in casa

a anche quella povera malata che stava coricata su quel seggiolone.

(f Per quanto lavorasse, appena bastava a procurare il necessario alia

famiglia. Poi presero a parlare gli altri. Inline ci congedammo : es-

t( sendo io rimaso molto preso di quella buona famiglia povera, onesta

a e pia. II domani, secondo il convenuto, ritornai: ma prima delPora

a convenuta. Rimasero sorprese del mio arrivo si frettoloso
;
dissero

a che la lettera non era ancora scritta e che la sera alcuni parenti

desideravano fare la mia conoscenza. Risposi che io doveva ripar-

K tire il mattino seguente e non poteva contentarle. Intanto comparve

K il figliuolo latore della lettera, che egli aveva fatto scrivere, se-

tt condo 1'uso del paese, da uno scrivano pubblico. II giovane era

a malinconico, modesto e taciturno. Mi chiese notizie di suo zio,

a delle sue ricchezze e spese ed aggiunse con malinconia: Perche

(( dunque ha egli dimenticata cosi la famiglia? Saremmo ben lieti

a di vederlo di ritorno. Ma come avete voi scoperto che egli aveva

a dei parenti in Palermo? Dicono che egli ci rinnega da per tutto

(( e che si vanta nato nobilissimamente. Risposi che, se il Caglio-

a stro poteva avere delle ragioni per nascondere al pubblico la sua

a vera nascita e parentela, non aveva per6 segreti pei suoi amici.

a E cosl salvai la verosimiglianza. La vecchia madre avea intanto

a letta e riletta la lettera
;
e quando vide che io mi congedava, le-

vatasi in piedi e presentandomi la lettera, disse con molto brio e

quasi con inspirazione : Dite a mio figliuolo quanto io sia lieta

delle notizie che wi me ne avete portato. Ditegli che io Vabbraccio

cosi sul mio cuore (e ci6 dicendo allarg6 le braccia e poi le rin-

chiuse sul petto). Ditegli che tutt
}

i giorni io Io raccomando a Dio
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f( ed alia Madonna: che io benedico lui e sua moylie; e che tutlo il

(( mio desiderio e di rivederlo prima della mia morte con questi
(( occhi che hanno pianto tanto per lui. Io non lasciai senza tenerezza

quella famiglia: e si accrebbe il mio desiderio di esserle utile in

qualche modo.

Ecco ora la fine di questa mia avventura. Partito da Palermo,
ritornai in Germania

;
dove ritrovai in fine, tra le altre mie carte,

K la lettera che io doveva ricapitare al Cagliostro. Essa era la se-

ct guente: Carissimo figlio. II 16 aprile 1787 io ebbi tue notizie

a dal signor Wilton (nome sotto il quale si era presentato il Goethe)
u ed io non posso esprimerti con quanta consolazione le ho rice-

vute; giacche da quando tu uscisti di Francia io non aveva piu
c saputo nulla di te. Caro figliuolo, io ti prego di non dimenticarti

di me: giacche io sono molto povera ed abbandonata da tutti i

miei parenti, eccettuata la figlia Marianna tua sorella in cui casa

io abito. Essa non puo bastare al mio sostentamento
;
ma fa quel

a poco che pu6. Essa e vedova con tre figli; una figlia e nel mona-

stero di Santa Caterina, i due altri sono in casa. Te ne riprego,

caro figlio, mandami soltanto di che aiutarmi un poco ; giacche io

manco perfino degli abiti necessari per poter andare a compiere
i doveri di religione: il mio mantello e il mio soprabito sono tutti

laceri. Se tu mi mandi qualche cosa, o se anche soltanto mi scrivi

a una lettera, non mandarla per la posta, ma per mare, perche
Don Matteo Bracconieri mio fratello e commissario delle poste. Caro

K figlio io ti prego di assegnarmi un tarl (circa 43 centesimi) al

giorno per alleggerire un poco il peso che sta sulle spalle di tua

sorella e per levar me dalP indigenza. Ricordati del comandamento

a di Dio. Aiuta una povera madre che e ridotta aU'estremita. Io ti

do la mia benedizione e ti abbraccio di cuore insieme con donna

Lorenza tua moglie. Tua sorella ti abbraccia di cuore ed i suoi

a figli ti baciano le mani. Tua madre che ti ama teneramente e che

a ti stringe sul suo cuore Felicia Balsamo. Palermo 17 aprile 1787.

Dopo riferita questa lettera, la quale, naturalmente, il Goethe non

ricapito inai al Cagliostro per non tradire se stesso, egli narra che,

a avendo io fatta leggere questa lettera a molte persone rispetta-

(i bili, esse mi aiutarono a trovar una somma che fu ricapitata alia

a famiglia Balsamo in Palermo verso la fine del 1788 a nome del

figliuolo Cagliostro il quale non aveva mai pensato a spedir niente.

Or ecco la lettera colla quale casa Balsamo rispose a quell' invio

che credeva spedito dal figliuolo.

a Palermo 28 settembre 1788. Carissimo figlio. Fedelissimo fra-

tello. Noi non possiamo esprimere colla penna la gioia che noi

abbiamo provata sapendo che voi vivete e che state bene. Voi avete
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a empiute di gioia, col soccorso che loro avete spedito, una madre
ed una sorella che sono abbandonate da tatti e che hanno due

figli e due figlie da ediicare. Dopo che il signer Giacomo loff,

a negoziante inglese, ebbe penato assai per ritrovare donna Giuseppa
Maria Capitummino nata Balsamo, ci ha infine trovate in una pic-

a cola casetta dove viviamo convenientemente. Egli ci ha fatto sapere
che voi ci mandate una somma ed insieme una quietanza da sot-

toscriversi da me vostra sorella; ed e quello che ho fatto; giac-
che egli ci ha gi consegnato il danaro; ed il corso favorevole del

cambio ci ha anche fatto guadagnare qualche cosa. Pensate con

quanto piacere noi abbiamo ricevuta una tale somma in un mo-
(( mento in cui noi eravaino esposte a passare le feste del Natale

senza speranza di soccorsi. II nostro buon Gesu vi ha toccato il

({ cuore spingendovi a mandarci quel soccorso che ha servito non
solo a sfaraarci ma anche a vestirci. perche, in verita, noi manca-

vamo di tutto. Noi gioiremmo molto se voi contentaste il nostro

K desiderio e se potessimo vedervi ancora una volta. lo special-
u mente vostra madre non cesso di piangere continuamente la mia

disgrazia di essere sempre lontana da un figlio uuico che io vorrei

K vedere ancora una volta prima di morire. Se la vostra condizione

rende la cosa impossibile, almeno non trascurate di soccorrere la

mia poverta, soprattutto ora che voi avete trovato un ottimo canale

K ed un negoziante si onesto e si esatto che, senza che noi fossimo

informati di niente ed avendo tutto nelle sue mani, ci ha cercato

lealmente e ci ha consegnata fedelmente la somma spedita. Per^
voi questa somma non e niente

;
ma per noi e un tesoro. Vostra

<r sorella ha due figlie gia grandi : e suo figlio ha anch' egli bisogno.

Voi sapete che essi non possedono niente e quale buona opera voi

farete se le manderete il necessario per stabilire convenientemente

u i suoi figli. Dio vi conservi in buona salute. Noi lo preghiamo con

a rioonoscenza perche vi conservi la prosperita nella quale vivete

e vi ispiri a ricordarvi di noi. Io vi benedico in nome di Dio voi e

vostra moglie come tenera madre. Io vostra sorella vi abbraccio.

Cosi fa ancora il cugino Giuseppe (Bracconieri) che ha scritta

a questa lettera. Noi vi chiediamo tutti la vostra benedizione; come

a parimente ve la chiedono le due sorelle Antonia e Teresa. Noi vi

abbracciamo e ci diciarno: Vostra madre che vi ama e vi benedice:

(( e benedice tutti i vostri momenti. Vostra sorella che vi ama. Gin-

seppe Maria Cappitummino e Balsamo. Felicia Balsamo e Bracco-

men'. Le sottoscrizioni di questa lettera (nota qui il Goethe a

cui soltanto essa pervennc) sono tutte autografe. La quale lettera, in-

sieme con altre notizie qui riferite dal Goethe, gia furono in parte ri-

portate nella corrispondenza del 1 settembre (Serie X, vol. 101, pa-
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gine 600 e seguenti); ma ora si e creduto di riferirle piii per lo

lungo, ricavandole direttamente dalle opere del Goethe anziche dal

sunto datone, come si fece nella precedente corrispondenza, dal chiaro

signor avvocato Felice Tribolati di Pisa.

Segue il Goethe narrando che io aveva fatto giungere a Pa-

ct lermo la somma di danaro senza lettere e senza avviso del donde

venissero i danari. Ora che la famiglia Balsamo e informata della

condanna (in Roma) del Cagliostro, non mi resta che informarla di

tutto. Io ho ancora in mie mani una somma di danaro che le e de-

stinata. Se qualche mio amico o compatriota volesse aumentarla,

a mi mandi il suo contributo prima di san Michele ed avra la sua

a parte di gratitudine e della gioia di una buona famiglia da cui uscl

uno dei piu strani uomini del nostro secolo. Io pubblichero poi

8 il resto di questa istoria ed alcune osservazioni: le quali io non

ho finora trovate nelle opere del Goethe. Egli par!6 bensi del Ca-

gliostro in altresue opere: come, per esempio, nel suo Dramma gia

accennato intitolato 11 Gran Cofto e, per incidente, negli Annali

dal 1149 al 1822: ma nulla vi ho trovato del seguito da lui promesso
di quella sua curiosa relazione.

Or dovrei ritornare al Cagliostro iniziato frammassone in Londra

e corninciare la storia delle sue imprese massoniche. Ma in questo

scorcio di corrispondenza preferisco toccare delle present! imprese

dei suoi figliuoli e fratelli d'ltalia e di Roma. I quali, come gia i

lettori sanno anche da molti giornali, stamparono teste segretamente

il Numero secondo del loro Bollettino u/fiviale del Grande Oriente in

Italia: dopo VAssemblea del 18li. Nella qual AssemUea si era deciso

(articolo 21 delle costituzioni della Massoneria italiana riferite a pa-

gina 54 e seguenti del n. 1 del Bollettino) che il Bollettino sara

autografato e non stampato. E cio per provvedere sempre piu

al segreto. Ma dal 1874 fino ad oggi il Bollettino non fu ne auto-

grafato ne stampato per mancanza di danari: ed ora finalmente usci

alia luce non autografato ma stampato per lo stesso motivo finan-

ziario ossia antifinanziario. Ma siccome il Bollettino doveva ad ogni

modo essere segretissimo, percio si decise nell'Assemblea del giugno

di quest* anno 1811 (Seduta dei 12 giugno: pagina 285 del n 2 del

Bollettino) che a tutti gli atti del Grande Oriente, compreso anche il

a Bollettino ufficiale, debbario essere spediti in piego chiuso : cioe

a modo di lettera. Onde che io mi sono altamente maravigliato quando

vidi che tanti giornali profani erano gia stati subito informati di que-

sto Bollettino tanto segreto : e del quale, cio nonostante, in ogni parte

d'ltalia si e letto, stampato e ristampato il piu bei fiore. Questo Bol-

lettino, come del resto gli altri segreti della massoaeria, e dunque

diventato, come pare, il segreto di Pulcinella. E non e da maravi-
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gliarsene. Giacche una buona parte della massoneria cosi detta ita-

liana (cioe ben trentacinque corpi o logge sopra cento e tre d' Italia,

rappresentati all'Assemblea) sono appunto di quel paese; secondo
che apparira dal seguente Elenco ufficiale delle Loygie e Corpi mas-
sonici rappresentati all'Assemblea del 1877, che io qui ristamper6
ad uso dei prcfani quale si legge a pagina 185 e seguenti del Bol-

lettino segreto.

LOGGIE E CORPI MASSONICI

rappresentati in Roma, in Via della Valle, n 49, p. p, all'Assemblea dei 9, 10, 11 e 12 gingno 1877

Supremo Consiglio dei 33.* . Giorgio Tamaio.

Sublime. Concistoro, Roma. ....;... Ariodante Fabretti.

Conclave di Firenze Felice Giammarioli.

Capitolo di Geneva Vincenzo Gamere.

di Livorno Carlo Minali.

di Roma Tomrnaso Sisca.

di Firenze Frattigiani.

G. Mazzoni, Napoli Michele Cardona.

di Modica Michele Ronetti.

di Parma Gian Lorenzo Rasetti.

Federico Straus Giuseppe Salerno.

di Smirne Mauro Macehi.

di Gosenza Giuseppe Turini.

di Siracusa Giuseppe Rasini.

Rappresentanli delle Loggie del Gruppo ( ^
ietro Messineo

;

di Palermo !...;..... Delano
La Loggia.

v Zmnan.

Loggia Regionale Lombarda Pietro Agnelli.

Alberico Gentile, Parma Clemente Asperti.

Alcinoe Risorta, Napoli Domenico Zaini.

Adinolfo, Mineo Michele Cio^nosca.
Arnaldo da Brescia, Licata Franc. Serra Caracciolo.

Adonhiram, Messina Greco Ardizzone.

Braallah, Altomonle Tommaso Ratlaglia.

Sruzia, Gosenza Michele Spoto.

CasteU'Aghinolfi,, Montignoso Ottavio" Agostini.

Cajf'aro, Genova . Giovanni Fontana.

Carlo Bini, Livorno Angelo Menici.

Cirillo, Napoli Mario Cangiano.

Cairoliy Arczzo Giuseppe Petroni.

Concor'dia, Firenze Dante Goen.

Caio Gracco, Favignana Luigi Trompeo.
Dante Alighieri, Torino Ernesto Pasquali.

Domenico Alberto Azuni, Porto Torres. . Vincenzo d'Alessandro.

Fenlce, Smirne Luigi Mollo.

Fratellanza e Progresso, Modena Niccolo Rergolli.

Felice Orsini Risorta, Civitavecchia . . . Curzio Antonelli.
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Ferruccio, CivitaVecchia Achille Porta.

Fabio Giovagnoli, Monterotondo Gian Carlo Landi.

Fede, Fossombrone Carlo Eugenio Fantoni.

Ferruccio, Pisloia Leopoldo Marini.

Fedella, Livorno Sante Ciani.

Figli d' Italia, Buenos-Ayres Giovanni Gualdi.

Fascio Fatto, Corniso Enrico Silvagni.

Francesco Burlqmacchl, Lucca Sebastiano Berardi.

Federico Campanella, Modica Carlo Papa.

Figli di Garibaldi, Napoli Alfonso Dinacci.

Figli di Voltaire, Castellamare Alessandro Gatli.

Fedelta. Palermo ; . . . Fabio Canella.

Garibaldi Avvenire, Livorno Giuseppe Costa.

Garibaldi, Ancona Augusto Elia.

Giordano Bruno, Roma ...... Filippo Carlo Baratlini.

Galileo Galilei, Spezia Carlo Magi.

Giuseppe Dolfi, Alghero Giuseppe Schuhmann.
Galileo Galilei, Molfetta Leonardo Fraggiacomo.

Giorgio Washington, Palermo I. Calderone-Colaianni.

Giovanni Acri, Palazzuolo Ellore Socci.

Gialeto, Cagliari Agoslino Tuminelli.

Italia, Buenos-Ayres Edoardo Pantano.

Italia Agatea, Yizzini . Giovanni Gallo.

Iblea, Avola Luigi Castellazzo.

Italia Eisorta, Costantinopoli Giuseppe Mazzoni.

Intelligenza e Lavoro, Prato. ....... Raffaele Jovi.

La Eagione, Milano Gaetano Pini.

L' Avvenire, Spezia Edoardo Bonanni.

La Eagione, Geneva Vincenzo Poggi.

La Gastellana, Marola Adolfo Chiossone.

Lavoro, Napoli Luigi Blanco.

Luce rf' Oriente, Boyukdere Luigi Pianciani.

Liberia e Progresso, Cagliari Augusto Fabbri.

Luce dei*Balcani, Belgrado Raffaele Giovagnoli.

Libero Pensiero, Abbiategrasso Ferdinando Dobelli.

La Cisalpina, Milano Francesco Tolazzi.

Michelangelo, Firenze Domenico Beisso.

Mario Pagano, Lecce Dionigi Sicuro.

Nino Bixio, Viterbo Public Samorini.

Nuova Eivoluzione, Livorno Carlo Mayer.

Nuova Pompeia Antonio Cansacchi.

Obbedienza alia Legge, Buenos-Ayres . . Demetrio Silvani Loreni.

Orkaine, Smirne Mauro Macchi.

Onore e Giustizia, Bari Pielro Noto Badge.

Obbedienza alia Legge, Genova Francesco Bennicelli.

Pietro Micca Ausonia, Torino Francesco Muller.

Perseveranza, Massa Oreste Rislori.

Pestalozzi, Napoli Schoner.

Primo Settembre, Messina Giorgio Tamaio.

Propaganda Massonica, Roma Adriano Lemmi.
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Queretaro, Cnpizzi Giuseppe Belenghi.
Roma Risorta, Messina Pirro Aporli.
Savonarola e Capponi, Spaccaforno . . . Clemenle Arb b.

Spartaco, Tempio Emanuele Pi.ssino.

Savonarola, Canicaltini Armand Levy.
Stella Ionia, Srairne . . Marco Contarini.

Stella della Giuslizia, Russia Ulisse Bacci.

Scienza e Lavoro, Firenze Francesco Curzio.

Stella d'ltalia, Gragnana Achille Latfanzi.

Stella tf Italia, Geneva Emilio Casanova.

Tusculana, Frascali Ascenzo Galli.

Trionfo Ligure, Geneva Corrado Breitweiser.

Trionfo Labronico, Livorno ........ Carlo Santini.

Tito Vezio, Roma Vincenzo Monlenovesi.

Timokone, Siracusa
Luigi Greco Cassia.

Unione Italiana, Buenos-Ayres . ..... Beniamino Pandolfi.

Unilaria, Livorno Ettore Barsotti.

Umanita e Progresso, Pisa Achille Ballon.

Uguaglianza, Roma Tancredi Liverani.

UnitA Massonica, Orbetello Giovanni Righetti.

Universo, Roma Antonio Facci.

Uno perlutli Talti per uno, Reggio Emilia. C. A. Marani.

Ugolino, Iglesias Antonio Satta-Musio.

Vilravio, Fano Enrico Cardinal).

Virtu trionfante, Aversa Michele Ferrara.

Zenitj Spczia Dpmenico Narratone.

Da quest
1

elenco vede ognuno che 11 grosso dell'esercito masso-
nico italiano appartiene alia Reyione meridionale faconda e schietta

parlatrice (massonicamente parlando); la quale anche riempie ora di

se il gabinelto, la camera, 1'esercito, i giornali ed ogni cosa in

Italia; che da piemontese o subalpina che era ieri, e niente stupita.

di trovarsi oggi ncpoletana e meridionale, senza perd poter ancora

intender beiie che vi abbia gusdagnato o perduto, parendo che, a
vero dire, siamo sempre a quei medesimi, benissimo chiamati,
Giuochi delle. htituzioni, le quali ci vanno palleggiando come per

giuoco dal Moncenisio al Vesuvio e dal Vesuiio td Abbiategrasso.
Dicono infatti che ora vuol venir fuori il Gruppo lombardo. Vedrema

dunque al pottine anche questo nuovo gruppo dei Cairoli, dei Mussj y

deiDobelli, dei Pini. dei Castellazzi, e degli altri frammassoni di Lorn-

bardia. Intanto pero ci godiamo quelli di quel paese; dove (parlo dei

massoni) la pubblicita e molto piu in credito che il segreto. Che
se non si guardano soltanto le pitrie dei Corpi e delle Logyie mas-

soniche; ma si osservano i nomi proprii dei loro rappresentanti, ap-

parira anche meglio la prevalenza, od almeno uaa somma influenza

nei segreti myssonici dell'eloquenza meridionale. Infatti, cppartieno.

in primo luogo alia luce meridiana il Colonnello Tamaio che stain

capo della lista sopra stampata come rappresentanle del Supremo-

Consiylio dei 33.'. cioe capo di tutta la massoneria del Rito sco/.r-

Serit Z, vcl. IV, fasc. 59 ^9 is4 novemlrt
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zese. Nella quale sua condizione il Tamaio e superiore allo stesso

Maestro Mizzoni: il quale, del resto, si sa che, per la sua grave

eta, nulla piu fa ne pu6 fare. Laddove, invece, chi frequenta il pa-

lazzo Braschi. dove regna il Meridiano Nicotera, si vede sempre tra

i piedi, ora entrante ed ora uscente, il Colonnello Tamaio che non ha

nessun, impiego di colonnello nel ministero degli tfffari interni. Ma,

oltre al* Potentissimo Sovrano e Grande Commendatore Colonnello Ta~

maio, Sjvrano yrande ispettor generate di tutta la Massoneria italiana

(che quando e in gala veste una toga rossa orkta di finto ermellino, e

porta in capo la corona reale di cartone dorato) abbiamo ora nel Gran-

d'Oriente novamente eletto il 12 giugno, oltre allo stesso Tamaio. il

F.\ Francesco Serra Caracciolo ed il F.\ Pietro Messineo : cioe tre sopra

sei componenti il Grand' Ori^nte. G!i altri tre sono 1' inevitable, ma

inutilissimo, Mazzoni Protomartire della massoneria italiana (come

dice, non si sa perehe, il Bollettino a pagina 22^): il F/. Pirro Aporti

di Messina ed il solito Castellazzo Gran Segretario con tremila lire

di annuo stipendio prelevate dalle Tasse dei Massoncini. Nel Consiylio

delV Ordine poi eletto nella stessa seduta vi e un altro Gaetano Serra

Caracciolo, un Finocchiaro Aprile, un Greco Cassia, un Cardona e

forse qualche altro meridionale di cui non mi e nota la patria. Ne

con questo voglio dire che siano appunto meridionali quelli che, in

questo caso del Bollettino, pubblicarono, come tante altre volte a

Napoli, a Messina ed a Palermo, cio che il tacere era bello. Soltanto

volli far vedere come il Governo pubblico e la massoneria segreta

di adesso arieggino graziosamente della stessa fisonomia pulcinel-

lesca, massonicamente parlando. Ma di qui a poco pare che la vera

luce ci debba piovere invece da Stradella, da Pavia e da Abbiate-

grasso. E questo Abbiategrasso e un pezzo che 1'asppttiamo. E sa-

rebbe tempo, in verita, che F Italia cessasse almeno dal dimagrare
coatinuamente secomlo 1'uso delle finanze massoniche. Di queste ma-

grissirae ed aflamatissime flnanze si sono letti in questi giorni curio-

sissimi particolari che mold giornali cattolici e non cattolici estrassero

testualmsnte dai segreto Bollettino u/ficiale della massoneria. Percid

io mi astengo dal riparlarvene, riserbandomi di tornare, secondo 1'op-

portunita, sopra questo istruttivo ed interessante Bollettino segreto.

Credo pero pregio dell' opera di ricopiarvi qui, dalla pagina 80 del

Bollettino, il seguente Decreto n 23; uno di quei tanti atti inutili e

vanissimi coi quali il Maestro Protomartire Mazzoni tent6 indarno di

rimediare alle flnanze massoniche.

Decreto n 25. Noi Gran Maestro deli' Ordine Massonico in Italia

tf e nelle Colonie Italiane.

K Vista Fabolizione di diritto e di fatto delle antiche delegazioni

del Grande Oriente per le diverse Regioni della nostra penisola,

e per le Colonie Italiane.



CONTEMPORAIVEA 611

(( Visto il continuo aumentarsi delle Loggie che non corrisponJono
o ai loro doveri pecuniar! verso il tesoro generate deirOrdine e 1'as-

soluta necessita che a tanto male sia posto immediatamente riparo;

Vista i'en ormita del debito arretrato di parecchie Loggie della

a Comunione;
Vista la deliberazione presa dall'Assemblea Costituente del 1814,

a nella seduta del 26 nriggio riportata alia pagina 45 del primo nu-

mero del Bollettino ufficiale relativa ad una sottoscrizione volun-

taria tra i Fratelli e tra le Loggie (la quale non si b mai pagata)
c( onde agevolare la fondazione del Tempio Massonico in Roma (in

Via della Valle) (di cui sono ancor acJesso da payare moiti debiti) ;

Considerando che la situazione economica del Consiglio del-

ii 1'Ordine, quand'anco i credit! arretrati a tutto il 1875 e i con-

u tributi del 1 semestre 1876 fossero sollecitamente ed intieramente

incassati, non ci porrebbe in uno stato normale, senza introiti

straordinari coi quali si facesse fronte alle straordinarie gravis-

sime spese iacontrate per 1'impianto degli ullici del Grande Oriente

u e per il Tempio M issonico in Roma (in Via della Valle).

a Vista 1'utilita della nomina di Commissar! del Grande Oriente

a che avess^ro appanto il m;indato di curare in tutte le region!

d' Italia e nelle Colonie Itiliane la immeliata esazione degli arre-

trati e delle tisse correnti, non solo, ma di procurare sollecita-

a mente per mezzo di volontarie sottoscrizioni (si: aspettatele le w-

u luntarie sottoscrizioni!) i mezzi straordinari per coprire le spese

a straordiuarie occorse per ii duplice scopo suramentovato;

(( In esecazione della deliborazione del Consiglio delPOrdine ael-,

u 1'adunanza del 19 corrente

ABBUMO DECRETATO E DECRETIAMO :

i.( Art. 1. Sono nominati i seguenti Commissar! straordinari del

u Grande Oriente:

Alessandro Pascolato, pel Veneto. Luigi Greco Cassia, per il Gircondmio

Gaetano Pini, per la Lombardia. di Siracusa.

Francesco Miillcr, per il Piemonte. Giacomo Drago, per il Gircondano (\i

Giuseppe Berio, per la Liguria e Spezia. Modica.

Raffaele Jovi, per la Toscana. Orazio Melardi, per la Provincia dt

Angelo Camparini, per T Emilia. Messina.
.

\ngelo (Qaanti Anneli!) Pichi, per le Lucio Fmocchiaro, per la Provincia di

Marc-he Catania.

Domenico Bflbini, per le Romagne. Enrico Parisi, per Palermo e Provincio

Giuseppe Turini, per le Provincie ro- limitrofe.

mane Quintilio Mugnaim, per la Tunisia.

Baffaele Fioretli ed Atessandro Gatti, Altilio Froli, per 1'
Egittq.

per le provincie del continente me- Anacleto Cricca, per I Asia Mmore.

ridionale Antonio foraei, per la Turchia europea.

Antonio Satta Musio, per la Sardegna. S. M. Scioimiesko, per la Uumema.

Kaggero Romauo, per il Circondario di %ff**g
Enrico Pereyra, per Salonicco.
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Art. 2. Quisti Cojioiiss.iri straordiniri del Grande Orients

hanno esolusivaoiente 1'incarico di esigere d ille CHlcine delle loro

a giurisdizioni le tisse arretrate e correnti e di procurare per mezzo

di voiontarie sottoscrizioni al Consiglio deH'Ordine una somma
# straorrdinaria per coprire le ingeati spese sostenute.

Art. 3. E data ai suldetti Comnissad per la esatta esecu-

zione dal loro mmdato Li facolta di esaminare i libri amministrativi

di ciascuaa O.ficina.

Art. 4. I Com nissari nominati hanno la facolta di delegare
<a altri Fratelii di loro Hindu e sotto la loro responsibility per

i'adeinpimcnto del loro iacarico, in quegli Orient! nei quali non

si potessero recare personalmente.
Art. 5. L'i Grande Segreteria e incaricata dalle relative co-

manicazioni ed istruzioni a ciascun Commissario in ordine al pre-

sente decreto.

* Dato nelia Valle del Tevere all'CHente di Roma il XXIV giorno

del mese I anno V.\ L.-. 000816, e dell'E/. V.\ ii 24 mirzo 1816.

11 Gran Segretario 11 Gran Miestro

LuiGi -CASTEI.LAZZO 32.'. GIUSEPPE MAZZONC 33.'.

Al quale proposito non debbo tacere che, dovendo la Rivista delta

massoneria italiana uscire, secondo i patti, una volta al mese, non

se n'e visto fiaora neanche il nono numero che sarebbe quello di

Settembre. Invece si e veiato ua Avviso disperato della Direzione cosi

uoncepito: a Siamo giunti a tale oramii, o Abb )nati, o Amici, o Fratelii,

che noa e, in verua inodo, possibile di attendere piu a lungo il pa-
a gam3nto. Noi preghiamo tutti di mettersi in regola perche gliob-
<( blighi da noi assunti sono molti e gravissimi. Qaelli che nel pros-

simo Oi;tobre nan si saranao messi in regola vedranno i loro nomi

e cognoini pubblic iti nella Riwsta.* E conchiade con questo periodo

significante: In qaesti rnomenti, nei quali la guerra e la reazione

41 dei clerical! ci frenn d'attorno, e colpa ksciar abbandoriato im

4 periodico che da otto anni combitte ardltamente (in segreto) per
-21 la Massoiioria. x Qaest'Av^o fu pubblicato il bl agosto; e dopo
di esso non si e piu visto un solo numero della Rivisla cotanto ardita,

della M.iss'MQria clandestina e spiantata di Via della Valle.



CONTEMPORAIVEA 613

II.

COSE 1TAL1A3E

, Congresso dclle societa operaie a Bologna 2. Diseorso del deputato Finzi
ai suoi eletlori di Pesaro, contro il Minislero preseduto dal Deprelis 3. Par-
lamentino del repubblicani a Milano 4. Voto del Consiglio cornunale di

Torino iniorno all'istruzione religiosa nelle scuole; leltera del Moleschotl
S. Regolamento per 1' islruzione pubblica obbligaloria 6. Circolare del

Mancini per la giurisprudenza intorno ai fallimenli 7. Relazione sulla ren-
dita della tassa pel macinato 8. Praliche per convenzioni sopra Vesercizio
djlle vie ferrate 9. Dimissione del ministro Zanardelli e di due segrelarii

generali; arrive di S. M. 10. Convocazione delle Camere pel 22 novernbre.

1. Quando sbocciarono, nei primi Congressi degli Scienziati Ita-

liani, quei fiori di rara specie, che poi died'ero i frutti rivoluzionarii

onde ritalia si va nutricando dal 18il in qua, niuno osava dire o

stampare quello che moltissiini vedevano; cioe, quelle essere nulJa

piu che raunanz3 di settarii commisti a buon numero d'ingenui uc-

ffiini di lettere e di scienze, i quali col loro niantello coprivano le

cabale della franimassoneria. Ora non si hanno piu cotali rattenti.

Non solo non si celano i misteri della frammassoneria, ma si ban-
discono in piazza alia luce del sole; le Logge si moltiplicano e stam-

pano i loro pettegolezzi e divulgano i loro bilanci ed esalano qucri-
moaie per lo scarso prodotto delle loro flnanze; i Vencrabili ed i

Grand'Orient* per poco non danno spettacolo pubbiico delle loro-

persone coi fornioaenti massonici; ed in congressi annul d'ogni ca-

tegorid di imbrattacarte e di artigiani si dibattono le leggi cd i

regolamenti per attuare i disegni della massoneria. E niuno ignora

cho, se non tutte, molte almeno delle Societa Operaie di mutuo soc-

corso altro non soao che appartenenze delta framraassoneria, che le

ha istituite, organizzate e dirette, per avvalersene in certe date con-

giunture politiche.

A Bologna, dove la brutale violenza di pochi birbanti. incoraggiti
dalla tacita cornplicita del Governo, impedi che si tenesse il Congresso
dei Catlolici, si tenne invcce, negli ultimi giorni del passato ottobre,

con ostentazione di forme parlamentari, un Congresso di rappresen-
tanti delle varie Societa operaie, e vi si trattarono ardue queslioni

sociali, vi si discussero disegni di leggi, e diritti di governo, e

problemi economic!, e mezzi pratici per regolare le relazioni tra il

capitals ed il lavoro; e si vollero defmire i limiti della sopravve-

glianza e del sindacato deH'autorita pubblica, e determinarc 1'ir.dole

propria di codesti corpi morali. Di che non ioiporta qui dare piu.

contezza, troppo diffusi essendo 1 particolari da esporre unds
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possa intendersi e valutarsi la sostanza di quei dibattinaehti. L'Opi-
nione se ne occupo di proposito dal 1 al 5 novembre, recando in pro-
lisse corrispondenze il sunto di quelle discussion!, e ragionandone
alcuni punti piu rilevanti.

Tra questi merita di essere posto in nota quello svolto dall'Opi-

nione n 299 del 1 novembre, intorno al modo di esistenza di codeste

Societa. a Si battaglia con veemenza tra coloro che domandano un

progetto di legge pel mutuo soccorso e coloro che, in nome della

liberta piu assoluta, lo respingono. )>

La ragione potissima dell'opposizione che da questi si fa ai disegno
di quelli, sta nella paura di trovare nella legge, anziche le guarentige
d' una proficua tutela, un corredo di catene che ne inceppino 1'azione

;

tanto piu che neppure i Ministri e Consiglieri della Corona possono
mettersi d'accordo tra loro circa i criterii legali da applicarsi a

codeste Societa. II Ministero degli affari interni vorrebbe prenderle
sotto la sua tutela amministrativa, considerandole come Opere pie!

Cio, dove fosse ammesso, avrebbe per conseguenza che codeste So-

cieta dovrebbero, come le Opere pie ed i Comurii, assoggettare i loro

bilanci ed i loro consuntivi al sindacato della Corte dei Conti. L'Opi-

nione crede di dimostrare che cio e un assurdo, perche le Societa

di mutuo soccorso sono private, e percid non debbono andar di para
coi Corpi morali di carita. E perche non vuolsi che quelle siano pa-

reggiate a questi? La ragione e chiara. Resterebbero cosl assog-

gettate alia Deputazione provinciale ed alia Camera dei Conti, e

potrebbero nel caso di soppressione addirsi i loro beni allo Stato

come vacanti. Suppongasi, quod Dii avertant, che in un giorno lon-

tano il governo cada in balia dei clericali, il legislatore potrebbe

sopprimere le Opere pie del mutuo soccorso, come la presente mag-
gioranza liberate ha soppresso le corporazioni religiose.

Ond' e manifesto che le leggi da farsi non devono, secondo i

principii liberaleschi, aver per fondamento criterii giuridici uniformi,

ma si quelli deirinteresse di setta. Si tratta di associazioni religiose?

Oh allora queste non si debbono tollerare se non in qaanto lo Stata

abbia loro conferita 1'entita di corpo morale, riservandosi il diritta

di ammazzarle quando siano arricchite, a fine di farsene erede ed

appropriarsene i beni accumulati. Si tratta di associazioni rnassonicha

e socialistiche? Oh allora lo Stato dee lasciarle sussistere a mod a

]oro, ne ingerirsi punto nella loro costituzione ed amministrazione

o riguardarle come corpi morali, appunto perche non possa m?ii

stendere sopra le loro proprieta Tartiglio fiscale! Questa e la impar-
ziaie giustizia dei liberali, onde tutti sono eguali innanzi alia legge.

Ma, per saivare le Societa massoaiche di mutuo soccorso dalle

rapine dello Stato, non busterebbe forse sottrarie all' auto rita am-
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ministrativa del Ministero per gli aflari interni, e commetterne la co-

stituzione legale e la tutela al Ministero d'Agricoltura, che loro debba

applicare criterii economici ? Mai no, risponde 1' Opinione; perche
codesta tutela economica. secondo i calcoli di probability trarrebbe

seco il diritto del Ministro di intimare alle Societa il dilemma: o

correggete i vostri calcoli che io non trovo accettevoli e ben fondati,

io revoco ii decreto reale di vostra autorizzazione. Laonde uscireb-

Jbero
dallo stesso Ministero, a brevi periodi, decreti di vita e minacce

tli morte in nome dei criterii economici. n

La conclusione e che, dai dibattimenti del Congresso operaio, ove

tal quistiorie fu svolta coi piu appassionati argomenti, risulta: doversi

lasciare libere d'ogni sindacato e d'ogni ingerenza del Governo le

Societa setlarie; restando sempre inalienabile pel Governo il diritto

di assassinare come e quando gli piace le associazioni religiose ;e
1'uno e 1'altro di questi c^noni liberaleschi e promulgate in nome
della liberta !

2. Ma troppo piu che il Congresso delle Societa operde a Bologna,

levo alto rumore un discorso detto dal deputato Finzi, uno dei cam-

pioni della disfatta consorteria moderata, ai suoi elettori di Pesaro,

e pubblicato testualmente per intero veil' Opinione di Roma, n 305

dell
:

8 novembre 1817. Codesto discorso che si stende in 1 lunghissince

colonne di fitto e minutissimo carattere, ha due parti ben distinte.

Nella prima, svolgendo la trama dei maneggi settarii con cui il partito

moderato, principalmente per opera di Camillo Cavour e di quelli che

ne seguirono 1'indirizzo politico, venne a capo di unificare Tltalia e<J

impadronirsi eziandio di Koma e del palazzo apostolico del Quirinale, il

Finzi fece una splcndida apologia di quel partito sotto tutt' i risguardi,

e specialmente sotto quello della capacita finanziaria. Nella seconda

egli fece. per dire cosi, la fotografia, a corpo nudo, di tutti e singoli

1 <proyressisti che ora padroneggiano, cominciando dal Depretis, e

terminando col futuro rninistro Francesco Crispi. La \irulenza della

critica spietata che egli fece d'ogni atto di ciascuno di codesti per-

sonaggi, e la crudezza delle tinte con cui ne colorl il ritratto poli-

tico, pose a soqquadro tutta la consorteria regnante, che gia sente

vacillare sotto i suoi piedi il suolo scavato dalla fazione radicals dei

Bertani e dei Cairoli, e teme che con questa possa allearsi, a scopo

di vendetta e di riscossa, quella dei moderati.

Questo banuo di guerra coiitro i progressist^ mentre aspettavasi

tra pochi giorni il riaprimento delle Camere, e mentre il Ministero

si dibalteva in una crisi interna a cagione delle famigerate conven-

zioni per Yesercizio delle ferrovie dello Stato, non e certamente di

buon augurio pel quieto andamento delle discussion! future nella

Camera dei Deputati, dove scmbra inevitable una lotta d'ambizioni.
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e, per le cause ragionate dal Finzi, dimostra altresi essere andato

bene innanzi lo sfaeelo della pluralita, dalla quale fu tratto quel Mi-

nistero che promise mirabilia e non seppe far altro che aggravare

gli errori e gli effetti delle iniquita dei predecessori. Ma in conclu-

sione, moderati e proyrem&ti, anche guardati al lume della fiaccola

accesa dal Finzi, sono tutti d'una buccia, e d'un colore. Chiedere ai

popolo italiano se preferisca- questi o quelli, e come chiedere alia

pecora se ami di essere divorata dal lupo A piuttosto che dal lupo B.
t

Onde noi, solo in un punto andiamo d
raccordo con YOpinione. in quello

cioe, cbe confesso nel n 306 del 9 novembre stampo : Tutti (i liberal^

s'intende) si e stati rivoluzionari in Italia. I seguaci del Conte Cavour

erano tanto rivoluzionari quanlo i volontari del generale Garibaldi.

La differenza, a cui si distinguevano gli uni
%dagli altri, era lo studio

dei primi di rimaner moderati negli atti e di renders! meno ostile

la diplomazia, mentre gli altri non badavano ne alia diplomazia, ne

aU'amministrazione ordinata, ne aJla moderazione politica. P Veris-

simo ! Non solo fu comune lo scopo, ma conmne altresi ad amendue

le falangi rivoluzionarie il disprezzo e la violazioae delle leggi divine

ed urnane per raggiurigerlo ;
la sola differenza fu, che gli uni ebbero

piu della volpe, gii altri del lupo ;
i moderati adoperarono principal-

mente la perfidia, i'ipocrisia ed il tradimento, i proyressisti sommini-

strarono a servigio della causa comune la spietatezza della violenza;

quelli avvicendarono, secondo gli interessi della opportunity 1'astuzia

e la forza, questi sdegnarono le arti dell'impostura e furono meno

sleali. Ma tutti del paro rivoluzionarii.

3. Non era ancora cessato il rombazzo pel discorso del Finzi, che

altro frastuono assai violento destavasi da Milano, dove il raartedi

6 novembre si riuni un Parlamentino dei malcontenti della Sinistra

Parlamentare nella sala d'ua'associazione democratica. II Pungolo

ne pubblico le seguenti notizie sommarie.

a V erano delegati del centro, del nord e del sud d' Italia, per-

fmo qualcuno degli Abruzzi. V'intervennero 14 deputati dell'estrema

Sinistra e 3 del gruppo Gairoli. Giunsero 12 adesioni di deputati

appartenenti a diverse frazioni della Sinistra. Di notevoli fra i de-

putati presenti vi furono; Bertani, Mussi, Cavallotti, Marcora, Mer-

ZMrio, Maraiii, Cadenazzi, Saladini, Patrizi, Mayer, Canzio, Antongini,

Aporti e Miijocchi. Si notarono le asserize di due distintissimi invi-

tati, gli onorevoli Cairoli e Petruccelli della Gattina.

!( Si passarono in esame gli atti e la condotta del Governo, e si

formulo un voto di biasimo e di sfiducia contro il Ministero. Non

s'intende gia di prornuovere una questione ministeriale : bensi di

i'ormare una opposizione compatta e disciplinatissima di tutte le Si-

iiistre, contro T operate passato e futuro del 31inistero. Furono no-
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fninati oratori speciali del partite, acci6 nel Parlaraento siano pre-
parati a perorare contro il modo di riscossione del macinato, e della

ricchezza mobile: per propugnare la perequazioae foudiaria: per
protestare contro gli abusi, contro la liberta personale nelle Asso-
ciazioni.

a Si constatd che Tunica difFerenzn, la quale esiste tra I'estrema

Sinistra ed il gruppo Cairoli, consiste solamente ndla misura della

pazienza verso un Governo che ha rnancato a tutte le sue pro-
messe.

4. La rivoluzione italiana camrnina di buon portante per quella
via medesimu che, lastricata dai liberali moderali, fa percorsa ra-

pidamente dalla democrazia francese flno all'orlo di quell' abisso che
chiamasi anarchia, e nel quale oggimai la misera Francia sta pre-

cipitando, pei fatali impulsi avuti dalla scellerata politica del terzo

Bonaparte, pei maneggi volpeschi del Thiers e par la sfrenata ara-

bizione e libidine di potere onde e animate il Gambetta. Come in

Francia 1'ateismo legale nella pubblica istruzione, ed il prescindere
dalla religione in cose politiche, han fatto dimc-nticare ai piu i prin-

cipii fondamentali d'un buono stato civile, politico e morale, e per-
vertite le moltitudini, cosi la rivoluzione in Italia, adoperando gli

stessi mezzi che tornarono si efficaci in Francia, ed invocando il

suffragio universale, viene dando alia cosa pubblica lo stesso indi-

rizzo e perverra, se Dio non soccorre, allo stesso termine.

Troppo chiaro apparisce tal funesto indirizzo dello stato sociale

e politico dell' Italia legale dall'impegno onde la setta massonica

pertinacemcnte si adepera, con indefesso Javorio, per escludere ogni

insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e dall'educazione della

gioventu. La legge sancita dal Parlamento per 1' istruzione obbliga-

toria mirava a questo iritento, nei disagni dei suoi promotori, se non

nel testo con cui fu promulgata. Come a Genova, cosi a Torino nelle

scuole municipal s
; comincio subito a colorire questo disegno. Fin

dai pn'rai gio^ni drl piss:, t ) ottobre un bando del Sindaco di Torino

ammoniva i padri di famigi; t deH'obbligo loro iraposto per tal legge;

ed intanto una circolare riservata ai Direttori delle scuole ingiungeva
loro che dovessero interrogare il padre, o la madre, o il tutore da

cui dipendessero i fanciulli e giovanetti che si p resents ssero per

essere inscritti e ricevuti a scuola, se volessero che lo scolarc pnr-

tecipasse alia istruzione religiosa, la quale ad ogni modo sarebbe

data separatamente dalle altre materie d'insegnamento. n Trasp^-

riva percid a bastanza il proposito di seristjaneggiare le scuole.

I padri di famiglia, o loro rappresentanti, cosi interrogati furono

piu di 11.000, e quasi lutti, eccettuati cioe un 100, compresi gli ebrei

ed i protcstanti, risposero concord! che volevano il mantcnimento delU
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istruzione religiosa e del catechismo. Tal plebfecito di circa 11,00$

contro 700, era ben piu sincere che il famoso plebiscite per V'cmnes-

sione di Roma, sul quate si fonda il diritto del Governo di S. M. il

re Vittorio Emmanuele II. Ma si sa che dei plebiscite si fa quel caso

che torna a conto della setta. L'i vittoria ntnise ai 700 dissenzienti,

ad onta degli 11,000 cristiani che non volevano i loro figliuoli cre-

sciuti a maniera di bestie. Le scuole municipali si riaprirono, ma
dell' istruzione religiosa non si fiatd sillaba.

Troppo si prevedeva questo risultato. Laonde Mons. Gastaldi, ze-

lantissimo arcivescovo di Torino, per istornare si grave colpo dal-

T istruzione della gioventu, diresse a un certo numero di Consiglieri

municipali, sulla cui probita e religiosita credea di poter fare as-

segnamento, una fervida e savissima Circolare, sotto la data del

31 ottobre, a fine che si adoperassero ad impedire che V istruzione

religiosa non fosse segregata in luogo e tempo a parte, ma conti-

nuasse ad avere nella scuola le sue ore come ogni altro ramo del-

1' insegnamento. Questa bellissima Circolare fu pubblicata poi nel-

1' Unita Caltolica, n 259 del 7 novembre.

Nello stesso giorno 31 ottobre tutti i parrochi di Torino presen-

tavano al Municipio di Torino una petizione, riferita dall' Unita Cat-

tolica, n 265; supplicando che non si facessero innovazioni nelle

scuole circa 1' insegnamento religiose, confutando con sode ragioni

tutti i sofismi che allegavansi per escluderlo o relegarlo in luogo

e tempo che lo rendesse oneroso ed odioso ai fanciulli.

La sera dei lunedi 12 novembre fu proposta la cosa al Consiglio

cornunale; e dopo caldo dibattimento, in cui il conte Sclopis difese

con gran valentia le ragioni della giustizia, i diritti dei genitori

cristiani e la santita della religione, il Consigiio comunaie ributt6,

passando alPordine del giorno, la petizione dei parrochi. Tra i piu

ardenti contro F istruzione religiosa nella forma chiesta dai parrochi,

furono 1'assessore deputato alia pubblica istruzione Nicomede Bian-

chi, ed un professore Lessona; dei quali il secondo, per servire ai

disegni della setta, non si vergogn6 di contraddire col fatto a quanto

avea egli stesso insegnato e stampato nel Dizionario di scienze,

lettere ed arti. Di che 1' egregio teologo Giacomo Margotti ebbe ar-

gomento ad una sua stupenda lettcra stampata nell' Unita Cattolicay,

n 265 del U novembre.

Ma, per compenso, il Lessona cosi svergognato ebbe una lettera

sottoscritta da 11 individui, a capo dei quali sta firmato il Moleschott,

quel desso che riconosce per suoi progenitori una coppia di scim-

mie, e che vuole tutti gli uomini derivare dalla stessa origine! E

con sublime impudenza codesti il, arrogandosi la rappreseritanza di

tutta la patria e della cittadinanza di Torino, a dispetto ed onta
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*dgli 11.000 padri di famiglia che si erano dichiarati a favore del-

1'insegnamento religiose, diedero al Lessona u un pubblico attestato

di aramirazione, di riconoscenza. Questo monumento di cinismo

settario, in cui un lurco tedesco si fa a parlare in nome di tutti i

Torinesi, fu riprodotto dalla Liberia di Roma n319 del 15 novembre.

5. La giudaica Opinione di Roma, nel n 313 del 16 novembre

pubblico una corrispondenza tutta d'encomii pel Nicomede Bianchi,

pel Lessona e pei loro complici in questa opera di scristianeggiare
le scuole, come ed in quel modo stesso e per gli stessi motivi per
cui fu scristianizzato 1'esercito. Tutti ricordano che per abolire la

Messa militare nei di festivi, come le preghiere usitate nell'esercito

sardo fino air avvenimento di S. M. il re Vittorio Emmanuele II, e

mantenute fino al 1860, si tolse pretesto da una petizione diforse 180

tra ebrei e valdesi. che diceano \iolentata la loro coscienza, per es-

sere condotti a Messa. Per satisfare a codesto voto di liberta di

coscienza sarebbe bastato che i Capi di corpo esimessero i prote-

stanti ed ebrei dall' andare a Messa. Ma no. Si voile abolita la Messa

per tutli, onde appagare quei pochi; d'onde provenne che poi si

abolirono i cappellani militari; e Fesercito della cattolica Italia non

ha di assistenza religiosa nulla di quel che sovrabbonda negli eserciti

della protestante Alemagna e dell'Inghilterra. Cosi del pari, asse-

gnando, per amore della liberta di coscienza dei 700 tra ebrei e

protestanti e miscredenti, contro il voto di 11.000 padri, di famiglia

cattolici, un'ora ed un luogo a parte, oltre il tempo gia assegnato

agli altri rami della pubblica istruzione, per 1'insegnamento del ca-

techismo, il Municipio di Torino lo abolisce indirettamente ma ef-

ficacemente.

Infatti non e da credere che la massima parte dei fanciulli e

delle fanciulle, cui la recente legge promulgata dal Coppino per

1' istruzione obbligatoria, costringera a star le lunghe giornate al

disagio della scuola, sentano poi un trasporto irresistibile per chiu-

dersi un'ora di piu, in altro luogo, per imparare il catechisino loro

insegnato Dio sa da chi e in qual modo; e cosi, nella pratica, si

sara ottenuto (tal insegnamento non essendo obbligatorio pei fan-

ciulli come il resto) che di fatto non si impari. E per6 manifesto

che i Moleschott, i Lessona, i Nicomede Bianchi, come gli scribi

deir Opinione e dei giornali d' ogni tinta liberalesca, sotto un certo

risguardo sono costretti a voler cosi. Posto come principio fonda-

mentale della pubblica istruzione, che questa deve, come dicono i

liberali, infondere nei fanciulli e nei giovani idee e massime con-

formi agli interessi ed alle leggi dello Stato, e che lo Stato sia

legalmente indifferente ad ogni religione ed ateo, ne consegue che

iinche i fanciulli ed i giovani devono essere educati airiadifTerenza
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religiosa ed aH'atcismo pratico. Tale snra il risultato delFistruzione

obbiigatoria. sancita per legge, e per la quale, con decreto del 19 ot-

tobre passato, venne promulgate dalla Gazzetta u/ficiale uno stermi-

nato Regolamento, nferito da.ll' Unita Cattolica n 264 e seguenti.

6. T frutti di codesta gaerra sistematica alia religione ed alia morale

cristiana, cui vtiolsi dalla Frammassoneria sostituire il culto della

patria e la probita civile, si raccolgono abbondantissimi, dacche le

baionette ed i cannoni dell'esercito piemontese portarono per tutta

Italia la bandiera della liberta onde ristaurarm V ordine morale?

I giornali eziandio della coasorteria regnante, come le statistiche

special], riboccano di prove del crescere rapido e spaventoso del

crimini e delitti d'ogni specie. Onde non e a meravigliare se anclie

le frodi commerciali proyrediscano in tal genere di moralita. I fal-

limenti dolosi si moltiplicano impudcntemente, perche troppo spesso

impunemente; ed innumerevoli famiglie ne sono tratte a rovina. 11

Guardasigilli Mancini non pote fare il sordo ai a vi\i e giusti re-

clarai che si fanno sentire su questa materia j, come egli ebbe a

dire in una sua Circolare riprodotta dall' Opinione n 305 dell' 8 no-

vembre; ed inculco a tutti i magistral, cosi chili come militari, che

debbano in ci6 procedere con la massima prontezza ed energia,

prescrivendo loro di dover presentare in \ia gerarchica al Ministero,

nei primi due mesi d'ogni anno, una particolareggiata relazione sopra

i fallimenti dichiarati, o trovati pendenti, tanto in sede civile quanta
in sede penale. Deh volesse Iddio che realmente si porgesse orecchio

ai veri yridi di dolore che percio suonano per tutta Italia, troppo

piu alti e giusti che non gli immaginarii jnventati dai frammassoni

nel 1860!

1. Ma un altro documento importante, circa le beatitudini re-

galate air Italia dai ristauratori ddl'ordine morale, si ha nell'Opi-

nione n 304 del 1 novembre, dove e riprodotta la Lidazione deciuia

circa I'andamento della tassa sul macinato. Trattasi di quella tassa

che con tanta mitezza riscotevasi dai Governo PontiOcio, e che i

sullodati ristauratori esecravano come iniqua e tirannica, giurando

di volerla abolire tosto che essi fossero padroni, e che invece essi,

col diritto delle annessioni, estesero anche alle province che n'erano-

immuni, aggravandole enormemente, si con applicarla ad ogni specie

di civaie e granaglie, e si col triplicarne la misura, riscossa poi con

innumerevoli sevizie arbitrarie. Basti qui registn>re che soltanto per

multe, nell'anno 1816. ii Fisco impose ai liberi Italiani L. 507,519. 48!,

ne riscosse L. 202,517. 61
;
ed al fine dell' anno pretendeva riscuotere

ancora, per questo solo titolo di multe, altre L. 494,133. 42. ! Questo*

e il piu chiaro e positive risultato delie promesse fatte dai Depretis

nel darlatanesco suo programma di Stradella. L'imposta totale sul
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macinato nel 1816, accertata e liquidata, ammonto, dice la Rtlazione,
a lire 83 013

;

30o. 40. Cosi fu abolita la iinmorale ed iniqua tassa

del macinato, per cui voleasi abbattere il Governo Pcntiflcio!

8. Coi prodotti di questa tassa mangia e s'ingrassa una Mange
sterminata di a^enti fiscali di varie categoric, ma scelti i piu, e per
quanto si puo, fra i patriotti beneraeriti della rivoluzione. E cosi ii

Governo proyrewsta si sostiene con quello che avea prcmesso di

abolire, od almeno mitigare. Ora sta per attuarsi un altro consimile

provvedimento. che dara gli stessi frutti. E noto che, per aver denaro
a condurre innanzi r opera rivoluzionaria, si vendettero a compagriie
di speculatori le ferro\ie dello Stato; poi, per motivi politic!, si ri

scuttarono queste, anzi anche le altre, che colFapprovazione del Go-

verno, si erano futte, con grasslssimo loro guadagno, dalle sullodate

compagnie. Coropiutoil riscatto, con tutto il materialp, lo Stato dovea
o esercitare per conto proprio codeste vie ferrate, o dame Yes&rcizio

a compagnie da cui s'avessero buone gaarentige e condizioni non

troppo onerose per lo Stato. Attprno a questo si lavoro dal caduto

Miuistero del Minghetti, e vi si travaglio non poco il progressista /a-

nardelli ministro pei lavori pubblici. L^ pratiche furono assai ardue;

piu volte si riappfccarono e si abbandonarono, or con questi ed or

con quelli tra i piu famigerati speculatori, tra i quali spicca il Bal-

duino, quel medesimo della Regla pei tabacchi. Naturalmente v'ebbe

mano anche il Depretis come ministro sopra le finanze. Ma il Nicotera,

ministro per gli affari interni, avea larghcggiato, d'accordo col De-

pretis, in promesse verso i consort! mcridionali. Volendo cttenere

tali promesse, bisognava che le condizioni ilnanziarie fossero troppo

migliori che non sono. e perci6 il /anardelli stava saldo sul riQu-

tare, non solo al Nicotera cio che questi pretendeva, ma eziandio

agli speculatori aspiranti all'esercmo delle ferrovie quel tanto che

essi esigevano sui compute dei valori, tatito in materiale quanto ia

carte di credito.

9. Da piu che tre mesi le cose rcstavano cosi in sospeso, ora

perche lo /anardefli dicevasi od era realmente malato, ora perche

gli studii non orano compiuti, ora perche d?<lFuna e dall'altra parte

si metteano innsnzi nuove proposte e ne nssceano nuovi incsgli. Fi-

nalmente le convenzioni furono elaborate; ie compagnie aspiranti

airaffcre, ne erano soddisfatte e prcnte a firmarle; il tempo del-

1'esercizio provvisorio stava per iscadere, e bisognava finirla. II De-

pretis pose alle strette lo Xanardelli che finalmente tora6 a Roma,
e trattossi deiraffare in consiglio de'Ministri, ma senza altro risul-

tato che di lasciare il Zanardelli piu fermo che mai nei suoi rifiuti

a certe condizuni, che il Depretis ed i colkghi ereno disposti ad

accettare, e senza le quali le convenzioni sarebbero mandate a
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II Xanardelli comiaci6 a tentennare, ma alcuni colloquii col Cc-iroli,

capo della consorteria regionale lombarda e del malcontenti di si-

nistra lo rassodarono nei suoi propositi. II Depretis e suoi colleghi lo

posero a' pie del muro, e vollero vedere se il Zanardelli diceva davvero

quando, due mesi addietro, cfferiva la sua dimissione piuttosto che

accettare qaelle condizioni. Percio tennero Ccnsiglio. ed ecco, narrato

dall" Opinione, n. 310, quale ne fu il risultato.

lersera, 11 novembre, da quanto ci si assicura, Ton. Depretis

avrebbe dichiarato che bisognava prender una risoluzione, perche

oggi si doveva fare una risposta defmitiva a' contraenti. L'on. /a-

nardelli avrebbe risposto che ci voleva ancora del tempo prima di

poter deliberare, che i contraenti non avevano accettate le sue con-

dizioni, e che egli non si credeva ancor in grado di venire ad uaa

conclusion?. I suoi colleghi, avendo appoggiato Ton. Depretis per
farla linita, egli avrebbe insistito per la sua dimissione.

L'on. Depretis assumera interinalmente il portafoglio de'lavori

pubblici, assicurandosi cosi che il ministro di finanza sara sempre
concorde con quello de'lavori pubblici, e quello de'lavori pubblici

col rainistro di finanza. Egli firmera le convenzioni nella duplice sua

qualita e le presentera alia Camera ancora di questo mese.

tc Seguono la sorte dell' on. /anardelli Ton. Ronchettf, suo segre-

tario generate, e Ton. Seismit-Doda, segretario generale della finanza.

Dicesi che Ton. D^pretis non lo abbia mai informato delle vicende

delle trattative, ne chicsto il suo avviso intorno alia grave quistione.

a Altre voci correvano oggi, cioe che Ton. Depretis avesse in

animo di rassegnare le dimissioni dell'intero gabinetto, per potere,
in una nuova composizione, rifarlo, escludendone Ton. Melegari,
Ton. Maiorana e Ton. Mancini. Ma non pare che abbia persistito in

questa idea.

* Per tal guisa il miriistero si presenterebbe il 22 alia Camera

de'deputati senza altra modificazione, salvo 1'uscita dell' on. Xanar-

delli, al quale non verrebbe dato wn successore stabile che dopo
decisa dalla Camera la sorte delle Convenzioni delle strade ferrate.

Questo racconto fu dimostrato esatto, nei punti sostanziali; ma
il Xanardelli non e di pasta tanto dolce da farsi mettere fuori dal

Ministero in mo do cosi poco cavalleresco. Detto che egli piuttosto
che firmare le convenzioni, si dimetterebbe, se ne ando via dal Con-

siglio de' Ministri. I suai colleghi, lui assente, tennero per data la

dimissione ed incaricarono il Depretis di firmare le Convenzioni

prendendo I' interim del ministero dei lavori pubblici; e mandarono
il Brin ed il Mezzacapo al Zanardelli per intimargli questa risolu-

zione. Egli a buon diritto fece rilevare la incostituzionalita di simil

procedere, cioe che ii Depretis, prima ancora che la dimissione fossa
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accettata Jal Ri, pren:lesse r interim e si arrogassc di fare atti

proprii d' UQ Ministero di cui era ancora titolare un altro. E fu ri-

conosciuto che avea ragione.

II telegrafo informo d'ogni cosa S. M. il Re, che senza indugio
accettd le dimissioni offerte dal Zanardelli, commettendo I' interim

del suo mmistero al D^pretis; e le Convenzioni furono firmate otto

giorni dopo, alii 21, benche il Depretis nel Consiglio dell' 11 oppo-
nesse al /anardelli: essere impossibile aspettare alcune ore, non che

alquanti giorni. Ond'e chiaro che volevano spacciarsi del Zanardelli,
e vi riuscirono. II decreto relative a do, come pure sopra le dimis-

sioni del Ronchetti che fa segretario generale del Zanardelli, fu

pubblicato, colla data del 14 novembre, nella Gazzetta u/ficiale del 16.

II giorno seguente, 11, Sua Maest& il Re giunse a Roma, e fu accolto

coi dovuti omaggi.
10. La Camera dei Deputati per ordine del Crispi, fu convocata

in seduta pubblica pel giorno di giovedi 22 novembre; e nella Gaz-

zetta ufficiale n. 268 fu bandito Y ordine del yiorno per tal seduta:

lRinnovamento degli uffici; 2 Discussione dei disegtii di leggi: sopra

gli stati di prima previsione deli' entrate e delle spese pel 1878; sopra

lo stato degli impiegati civili ; sopra la riforma della legge comunale

e provinciale; sopra il Codice penale del Regno ecc.

Neilo stesso giorno anche il Senato ripiglio le sue sedute.

III.

COSE STRA31ERE

FR\NCIA 1. Lavorio dei Radicali contro il Governo circa le elezioni del 14 ot-

tobre 2. IVisdltato delle elezioni pei Gonsigli Generali alii 4 novembre
'

3. II Ministero, fallite le prove per la formazione d'un Gabinetlo ammini-

strativo, si risolve a presentarsi alia Camera 4. Apertura della Camera dei

Deputati il 1 novembre 5. Gostiluzione degli ufficiali della Camera; Giulio

Grevy e rieletto Presidente 6. Proposta del Leblond per modificazioni al

regolamento disciplinare contro gli abusi della liberla di parola 7. Pro-

posta del deputato Alberto Grevy per una Commissione parlamentare d'in-

quisizione sopra gli abusi nelle ultime elezioni; il Ministero accetta che se

ne tralti subito come di cosa urgente 8. Dibattimenti del 14 e 15 no-

vembre; la Camera approva la proposfa di Alberto Grevy 9. Elezione dei

33 inquisitor! 10. Sentenza del Comilato dei 13 contro del Mac-Mahon

11. Dimissione del Ministero preseduto dal De Broglie, accettata dal Mac-

Mahon.

1. Mentre tutta la Francia era in trambusto per 1'agitazione dei

partiti che disponeansi a lotta accanita per le elezioni dei Deputati,

i Radicali ed i famosi 363, di pieno accordo, attendevano ad un lavorio
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BOppiattb per iscavare il terreno sotto ai piedi del Govarno e prepa-
rarvi la mina che dovesse mandarlo ia franturni. Continaia di settarii

attendevano accuratamente a spiare ogni atto delle autorita ammini-

strative e del partigiani del Governo, ed a far registrars in forma

-giuridica, con testimonianze per iscritto, tutti i vizii veri o reali che

luro tornava utile di mettere in con to d' illegality, di violenze mo-

rali, di abusi di potcre, commessi a servigio del Ministero, a favore

contro i candidati. E per tal modo compilavasi, primn. ancora che

fosse pubbllcato il decreto per la convocazione degli elettori, un vero

processo contro il Governo; e compivasi con tutta alacrita durante

dl periodo elettorale, coa la pubblicazione di codesti atti, come puo
velersi nel Journal^des D&bats, il piu furbo ed artifizioso se non il

friu \iolento tra i nemici del Governo del Mahon; che ne fece tesoro,

e ne infarci i suoi fogli, sotto il titolo : Dossier des elections du
li oclobre. Ghiunque non sia versato nella conoscenza delle perfidie

settarie, al leggere codesto Dossier, viene pian piano persuadendosi
che il Governo abbia tirannescamente abusato d'ogni mezzo per vio-

lentare le elezioni e soverchiare gli avversarii.

2. Questa micchina dei Gambettisli serviva, non solo a preparare
materia con cui mettere su un atto di accusa in Parlamento contro

1 Ministri del Mac-Mahon, ma eziandio a predisporre gli elettori degli

spartimenti a prefarire i repubblicani ai conservator! nella nomina,
che dovea farsi il 4 novembre, dei novelli aiembri dei Consigli Ge-

uerall. L'efletto corrispose agli intendimenti. Le elezioni general! pei

Deputati il 14 ottobre gia aveano assicurata la pluralita parlam en-

tare alia fazione repubblicana e ratiicale. Le elezioni complementer!
del 28 ottobre, pei b.illottnggi e per le elezioni multiple, furono meno
Infauste pei conservator! che videro eletti 11 dei loro candidati sui 15

che doveano occupare altretfcanti seggi yacanti alia Camera. Tuttavia

la pluralita rirnase di oltre a 100 pei repubblicani. Simile fa il risul-

tuto d r;lle elezioni del 4 novembre pei membri \l-ri Consigli Generali,

che ebbero poi complm^nto alii 11 novembre. Quest! due scrutinii

ebbero per effetto di far perdere ai repubblicani la pluralita in 5 Con-

sigli Generali in cui prima 1' aveano,. ma di farla loro acquistare in 15

altri, in cui prima erano in minoranaa. I conservator!, coma deplora il

Correspondanl del 10 novembre pag. 560, gia n3llo scrutinio del 4

aveano perduto da 50 a 60 seggi nei Coasigli General!. In conclusione:

essendo 90 i Consigli General! della Francia ed Algeria e del distretto

di Belfort, ii partito conservatore non ha piu uaa pluralita sicura che

in soli 38, mentre i repubblicani GambeUisti e R'idicali prevalgono
assolutamente in 49, essendo tre soli i Consigli General! in cui non
e ben chiaro qual fazione prevalga. Dai calcoli del Debats del venerdi

9 novembre risulta che in 84 spartimenti, sopra 1124 elezioni, 792 fu-
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rcno di repubblic<mi, 544 di conservator!, ed 88 diodero luogo al

battottaggio. Ma in 68 di quest! sp irtimenti, in cui prima dolle ele-

zioni i conservatori disponevano di 1135 voti ed i repubblicani di

soli 1080; dopo le elezioni i conserve tori non ne coatano piu cha 1098.
ed i repubblicani 1164; con prevalence pluralita di 66 voti.

3. L'esito delle elezioni dei deputati facea presagire a b;istanza

quello delle nomine dei Consiglieri generali. II Ministero, nel suo

naufragio, gi;i sentiva come gli sfuggisse di mano questa tavola di

silvarnento. Offeri pertanto al Mac-Mahon le sue dioiissioni; ma il

Presidente non voile accettarle, tenendo 1'affare in sospeso e volendo

prirna tentare se riuscirebbe la prova di formare un Consiglio di

Miriistri puramente amminislrativo, con personaggi se non graditi
dlmeno tollerati dalle due parti avverse. O.ide credeasi che alii 5 no-
wnbre il Journal Oficiel avrebbe annuadato la dimissione del

Be Broglie e dei suoi colleghi, e recata la lista dei loro successor!.

Ma non ne fu nulla. II Mac-Mahon fece scandagliare le disposizioni
del Dufaure e di parecchi altri cdporioni del centra -sinistro che
si piccano di attenersi al programma della repubblica conserva-

trice ideata dal Thiers; m.i dovette restar convinto che era inutile

pensarvi. Gli uai si ritiravano per la certezza di non riuscire, attese

le esorbitanti pretension! dei Hadinali; gli altri prestabilivano con-

dizioni a cui il Mac-Mahon non credea di poter assentire. Egli fece

&nche venire a se ii Powyer-Quertier, uomo politico assai discreto e

<li grande capacita e niente affatto mal veduto da! Gambettisti. Che

cosa opponesse il Powyer-Querticr, e per quali motivi andasse fallita

questa pratica, non si sa. Certo e che nou si venne a capo di nulla.

li Ministero allora, anziche lasdare il M ic-Mahon neil'impaccio, fermo

la risoluzione di presentarsi alia Camera, assumere la rlsponsabilita

di tutti i suoi atti scaricandone il Mac-Mahon, ed affrontando, ove

occorresse, anche il cimento di sentirsi sottoporre ad un processo

e ad una condanna.

4. Giunse finalmente ii 7 novembre, in cui, dovendosi aprire la

Camera, si temea che dovesse aprirsi anche il tempio di Giano, ossia,

fuor di metafora. anche 1'abisso della guerra civile. Qaesta preconiz-

zavasi come imminente, se il Mac-Mihon non abbandonasse il pirtito

a cui avea confldato il Governo alii 16 del passato maggio. Nel Dien

public ii. generate Wimpfen, quel medesimo che sul campo di bat-

tuglia di Sedan succedette nel comando al Mac-Mahon ferito, ebbe la

schiettezza di volgere al suo commilitone queste parole: tc Respingete

i consiglieri del 16 maggio che hanno fatto di tutto pr compromet-

tervi, ed i cui atti odiosi hanno generate dovunque una estrema

eccitazione. Rifiutateri a seguire i consigli d'uomini ostili alia re-

Serie X, vol. IV, fasc. 669 40 24 novembre 1877
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pubblica; essi vi condurrebbero. e in poco tempo, a gettar la Francia

nella piu fanesta delle sciagure: la yuerra civile.

Dio disperda il tristo presagio! Alle ore 2!/2 pomeridiane, 1'aula

era gremita del nuovi deputati eletti, che devono essere 526
;
del

quali pare accertato che 325 siano dichiarati repubblicani, circa

112 bonapartisti, ed il rimanente monarchici. La pluralita repubbli-
cana conterebbe circa 118 voti. Dopo le formalita di regola per ac-

certare a cui spettasse, per anzianita di eta, il diritto della Presidenza

provvisoria, sail al seggio il deputato Desseaux, che invito i deputati

piu giovani a far le parti di segretario. Quindi prese a parlare, dicendo

che questo onore gli proveniva da due cause dolorose, la malattia del

Raspaii padre e la morte del Thiers. Onde si apri la via a parlare cosL

La morte improvvisa di questo vecchio ed ilJustre collega inspira
dolori che sono giustificati dai servizi eminenti che egli avea reso al

paese liberando il territorio e lavorando al risorgimento della Francia.

Egli si era dedicate a questo compito conformandosi al sentimento

nazionale e aveva aderito francamente alia repubblica (Applausi). Si

puo dire con giustizia che Thiers, divenuto il primo presi Jente della

repubblica, ha ben meritato della patria (Nuovi applausi).
(( La Camera deve riprendere i lavori interrotti della sessione

del 1811. La Camera attuale, come quella che 1'ha preceduta, sapra
lavorare per 1' affermazione della repubblica e difenderla contro ogni

assalto, da qualunque parte venga (Applausi).
(( L' ultima Camera si era separata alle grida di: Viva la repub-

blica ! Viva la pace ! Questa non pu6 far meglio che cominciare il

proprio lavoro col grido medesimo: a Viva la repubblica! Viva la

pace! i) (Applausi),

5. L'ullicio di Presidenza da eleggersi dovea altresi essere prov-

visorio, fin tanto cioe che fossaro riconosciute e convalidate le ele-

zioni della pluralita dei deputati; ma si ebbe cura di infliggere al

Mac-Mahon ed ai suoi ministri la srnicco di veder rieletti a tali ulllcii,

per quanto poteasi, gli stessi membri che 11 toneano quando, per la

rnutazione del 16 maggio, la Camera fu dapprima prorogata per un

mese, poi disciolta. Pertanto, nelle sedute del 10 e 12 novembre

venne rieletto alia presidenza definitiva Giulio Gr<svy, che nella tor-

nata del 1 era stafco assunto alia provvisoria; e col mentovato cri-

terio si elessero i vicepresidenti, i segretarii e questori.

II Grevy, dopo ringraziati ^li onorevoli, e modestamente confes-

sato di sentire assai grave il peso impostogli, disse: a Mi sf)rzero

di satisfare al mio c6mpito, come la Camera, non ne dubito, si terra,

per la sua moderazione e la sua fermezza, all' alto grado della sua

missione, inspirandosi ai sensi d'ammirabile saviezza della volonta.

sovrana del paese che sta coa essa. E espressiva questa dichiara-
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zione che la Francia sta colla Camera, in quanto vale a dire che

la Francia e ostile al Mac-Mhhon ed al suo Governo.

La rielezione di Giulio Gie*vy alia presidenza della Camera ebbe

Juogo con questa particolarita da notarsi. Erano present! e deposero
la loro scheda 460 deputati. Fatto lo scrutinio, si trovarono 159 schede

bianche o nulle
;

i voti espressi e \alidi furono 301, dei quali 299

furono pel Gre*vy. designate dal Gambetta per succedere poi al Mac-
Mahon nella presidenza della Repubblica.

II Senate erasi riaperto parimente il 1 novembre; ma fin verso

il 18 non vi si tratto di cosa rilevante. Stavasi aspettando di vedere

qual piega prenderebbero le cose nell'altra assemblea.

6. La battaglia contro il Ministero nella Camera dei deputati co-

minci6 il 12 novembre, appena furono terminal! gli scrutinii per le

nomine dei segretarii.

II deputato Leblond si Iev6 a proporre alcune modificazioni al

regolamento della Camera, intese ad aggravare le disposizioni disci-

plinari contro gli onorevoli che con ingiurie e fatti violenti turbas-

sero le sedute, od offendessero i colleghi nelle loro persone e nella

giusta libert^ della parola ;
e chiese che la proposta, dichiarata ur-

gente, si esaminasse subito. Ognuno capi che era direlta ad armare

la pluralita repubblicana di mezzi prepotent! per ridurre all'impo-

tenza la minoranza conservatrice. La proposta d'urgenza fu appro-

vata; la relazione fu letta nella tornata seguente del 13; e, come

era preveduto, lo schema del Leblond, gia imposto dal Gambetta ai

suoi, fu senza discussione approvato. Furono 342 i deputati che die-

dero il voto
;
e 303 si dichiararono in favore, soli 39 in contrario.

Fin da quel momento si ebbe certezza che tutte le proposte dei Gam-*

bettisti, gia esaminate e sancite dalla pluralita in riunioni extra-

parlamentari, avrebbero la stessa sorte propizia.

1. Nella stessa tornata del 12 noverabre, appena fu accettata 1'ur-

genza circa la proposta del Leblond, si levo un altro campione della

sinistra, il deputato Alberto Gr6vy, fratelio del Giulio presidente, e

recito un asprissimo preambolo, col quale denunzio alia Camera lo

scandalo delle candidature ufficiali ostentato sotto forme e praticato

con modi da nauseare la coscienza pubblica ;
e fece risaltare la

necessita di accertare i fatti; quindi conchiuse: a Considerando come

il dovere, che ha la Camera dei deputati, di tutelare il rispetto e

la difesa del suffragio universale, e tanto piu rigoroso in quanto

coloro, che affettarono di volerlo consultare, non avendone potuto

snaturare la sentenza, ostentano ora di non tenerne conto veruno e

si mettono in istato di ribellione contro la sovranita nazionale...

Qui gli applausi, onde a piu riprese 1'oratore era stato interrotto,

toccarono il colmo da parte dei sinistri, per la compiacenza dtlFudire
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(cosa del resto gia combinata) proclamar ribclli il Mac-Mlhon ed i

ministri; quello perche non avea obbedito all'intimazione del Gam-
betta: o sottomettersi o dimettersi; e quest! perche continuavano a

tenere il loro posto e la carica di ministri.

Dato giu il frastuono dei plusi e dei battimani, il fiero Gie"yy

lesse Ja sua proposta, il cui testo precise, molto mutilate da gran
numero di giornali, leggesi nel Memorial Diplomatique n 46 del

11 novcmbre, pa?g. 137. Eccone 1'esatta versione.

K Art. 1. Una Commissione di 33 membri nominata dagli ufficii

sara incaricata di fare una inchiesta parlamentare sugli atti che dopo
il 16 maggio hanno avuto per iscopo di esercitare sulle elezioni una.

pressione illegale.

Art. 2. A quest'effetto la Commissione, indipendentemente dalle

incbieste parziali che credesse doversi fare nei dipartimenti, potra,

sia dietro il rinvio che le \enisse fatto dalla Camera nel corso della

verifica dei poteri, sia d'ufficio, farsi consegnare tutti i document!

(dossiers) dei 14 e 28 ottobre.

Essa e investita per compiere la sua missione dei piu arapi

poteri che appartengono alle Commission! d' inchiesta parlamentarL
a Art. 3. Essa presentera, al piu presto possibile, un rapporto,

nel quale, dopo aver constatato tutti i fatti, tt.li da impegnare, non

importa a qual titolo, la responsabilita dei loro autori, chiunque
essi siano, proporra alia Camera tali deliberazioni, quali simili fatti

le sembreranno di richiedere.

Aggiunse poi di chiedere, a nome de'suoi colleghi e della Francia ?

che di cio si trattasse subito come di cosa urgente; troppo impor-
tando che dessero ragione di se coloro che da cinque mesi trat-

tano la Francia come provincia conquistata i; e dai quali debbesi

chiedere conto del dirilto e della sovranita della nazione, disco-

nosciuti 1'uno e 1'altra da tali che rendono necessario risolvere

la quisticne: n chi debba essere obbedito sotto la repubblica, se il

padrone ed il sovrano di cui noi siamo qui i rappresentanti, o servi

ribelli che pretendono imporre al popolo sovrano la loro domina-

zione.

Levossi allora il De Broglie, presidente del Consiglio dei mini-

stri, e rispose alteramente :

Anche il Governo, o signori, chiede Yurgenza per questa pro-

posta di una inchiesta sulle elezioni. Anche il Governo e sollecito di

vedere modo che la luce sia fatta sulle accuse Ingiuste e violente

di cui esso e 1'oggetto da 5 inesi in qua (Vim applausi da destra).

II Governo chiede la luce con ardore non inferiore al vostro (ru-

mori da sinistra): non si opporra dunque alia proposta che sia di-

chiarata Furgcnza. Qu&.ndo verra il memento di discutere, il Governo
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roclamer;\ forse giudici piu imp.-.rzfali Ii quelli che gli sono offVrti

(Applausi da destra, rumori da sinistra).

(( II Governo andra inn? nzi alia discussione piu rapidamente che

noa andassero altre volte dinanzi alia luce che si voleva fare sui

loro atti, uomini che avevano preso il potere senza verun mandato

(Bravo! da destra. Proleste e rumori da sinistra). Far& altresi il Go-

verno la dovuta giustizia della strana teoria costituzionale portata a

questa tribuna, teoria in virtu della quaie, in un Governo composto
di tre poteri, uao ve n' ha ch? si permette di trattare di ribelli gli

altri due, perche non si sottomettono alia sua volonta (Benissimof

applausi da destra).

(( Ecco, signori, i punti sui quali il Governo chiama, con ardore

eguale al vostro, il lume ed il giudizio del paese. Anche noi doman-

diamo 1'urgenza. (Applami da destra. Rumori da sinistra).

8. La Camera si ritiro subito negli uffizii per la nomina della Com-

missione, che dovesse esaminare e riferire poi il suo voto, intorno a

cio. E, trattandosi di cosa valuta d'ambe le parti, la relazione giii

preparata, il voto gia prestabilito dalla plurality, la faccenda ando

speditamente.

La discussione si fece nelle tornate del 14 e del 15, e fu delle

piu accese che siaci mai avvenuto di leggere; e torna irapossibile

darne un sunto che risponda alia verita.

II Gambetta, virulentissimo contro i Ministri, siadopero a geparare
da questi il Mac-Mahon, distinguendo fra la risponsabilita di quelli

e di questo; ben sapendo che chi troppo vuole nulJa stringe. Voile

far capire al Mac-Mahon che per luj restava possibilita di salvezza e

vi riusci. I piu valenti oratori scesero nell'arringo. Si scambiarono

ingiurie sanguinose. onde ebbe anche a lavarsene 1'onta con qualche

duello. I ministri De Broglie e De Fourtou, ma specialmente il primo,

si difesero come licni. I repubblieam aveano snaturato certe frasi

del De Broglie; e percio le riferiamo qui esatte, quali le pubblic6 la

Defense, e che confermano appieno quanto jibbiamo stampato in questa

nostro volume a pagg. 355-58, e pagg. 362-63.

<'.. Se v'ha un bisogno nniversale in Francia, disse il duca di

Broglie, quello si e di godere della pace. Senza dubbio le nostre

sventure hanno lasciato dei dolori, e posscno esservi dei gemiti sulla

situazione del Sovrano Pontefice;ma quanilo il Governo ha invirato

gli autori di questi lamenti a comprimerli, essi tacquero, alia prima

parola. Allora si comincio col dire che v'era un partito clericale il

quale volea la guerra pel ristabilimento del potere temporale; si

disse che le potenze estere erano in diritto di inquietarsi; si pub-

blicarono articoli all' estero; si esporto in tal guisa la calunnia, che

altri si incaricarono di riporferne in Francia.
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Ecco come si persuasero gli elettori che le elezioni conser-

vatrici sarebbero il preludio della guerra; e quando io penso che

gli autori di queste calunnie sono coloro che nel 1811 rifiutarono

la pace alia Francia per un interesse di partito, quando si pensa
che sono i partigiani della guerra ad oltranza che si trasformarono

a vista d'occhio in pacificatori ad ogni costo. che sono quelli che

hanno, coi giornali tedeschi, si sorprendenti coincidenze di lin-

guaggio, si domanda che avverrebbe della Francia se essa cadesse

nelle loro mani.

Per dissipare questa calunnia, tutti i mezzi legali furono ado-

perati, e si pud deplorare che non ve ne sieno stati di piu.

a L'oratore avrebbe voluto risparmiare alia Francia questa umi-

liazione che ella prova per la prima volta di aver veduto iminischiarsi

nelle sue deliberazioni interne la pressione vera o supposta dello

straniero (Applausi a destra).

9. Tutte le giustificazioni del De Brog)ie e del De Fourtou, vali-

damente sostenute da eccellenti oratori di loro parte, furono valutate

per nulla. Nella tornata dal 15, dopo che il De Broglie avea rifiutate

eloquentemente, come puo vedersi nel citato Memorial Diplomatique
a pagg. 143-48, le accuse del Leone Renault e d'altri sinistri, parlo

da capo il Gambetta, in tuono di chi sa d'essere sicuro della vit-

toria, e copri di fiele il Ministero. Quindi la Camera passo ai voti,

ed appr0v6 tal quale la proposta del deputato Alberto Grevy, con

312 voti favorevoli, essendo 205 i contrarii. II di seguente furono

subito nominati i 33 (numero massonico) inquisitori, dei quali fu

data la presidenza ad Alberto Gi6vy.

10. Andrebbe errato grandemente chi credesse che con ci6 vo-

gliasi soltanto processare e condannare il Ministero. La sentenza dee

colpire anche il Mac-Mahon, a.cui La Petite Republique frangaise,

organetto popolare del Gambetta, diresse questa intimazione: Og-

gimai non si puo piu resistere senza pericolo o senza delitto; non

e piu possibile sottomettersi senz'onta; resta solo il dimettersi.

Infatti YAssemblee nationale si disse in grado di poter pubbli-

care le seguenti sue informazioni intorno alle decision! prese dal

Comitato dirigente le Sinistre: II gran Consiglio dei sedici ha gia

pronunziato, in segreto, la sentenza che condanna il Maresciallo alia

deyradazione presidenziale. Questa sentenza doveva gia essere fin

da ieri mattina notificata pubblicamente al Maresciallo-presidente

in un f )glio politico repubblicano, e questa notificazione doveva por-

tare le firme di parecchi deputati delle Sinistre, a cio delegati senza

dub bio dal grande Consiglio dei sedici.

Ma parecchi senatori fecero ossrvare al gran Consiglio dei

sedici che la pubblicazione progettata poteva smascherare innanzi
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tempo il piano di campagna delle Sinistre, servendo solo a rico-

stituire la priiniera ma^gioranza del Senato, e producendo nell'opi-
nione pubblica un' emoz one forse sfavorevole alia maggioranza della

Camera dei deputati. Attese queste osservazioni la sentenza non fu

pubblicata.

Le nostre informazioni personal! ci permettono di affermare
che la mora concessa al Maresciallo non sara di lunga durata, e

non cangia per nulla le disposizioni prese contro 1'usurpazione del

potere. Ma la decisione e irrevocabilmente presa, e la sentenza tardi

o tosto sara pronunziata.

11. Qui ci resterebbe a dire delle pratiche avvenute tra il Mac-
Mahon ed i capi del partito conservatore nel Senato

;
dei varii consigli

sopra ci6 tenuti e degli spedienti proposti, ventilati ed abbandonati.

Ma di ci6 in altro quaderno. Intanto basti accennare che il Mini-

stero del De Broglie tutto insieme ofTeri al Mac-Mahon, il 16 novembre,
subito dopo che fu nominata la Commissione dei 33 Inquisitori, la

propria dimissione; e questa fu accettata, con condizione di conti-

nuare a reggere i rispettivi dicasteri, finche fosse costituito un altro

Consiglio di Ministri. \

IV.

PRUSSIA (Nostra corrispondenza) 1. L'apertura del Landtag e la queslione

ministeriale 2. II bilancio e i delitti 3. La polilica estera in servigio

del Kulturkampf 4. Lo spionaggio politico innalzato al grado d'istituzione

nazionale 5. Demoralizzazione dei governanti e dei governali 6. II Kul-

turkampf 1. Marpingen, Dittrichswalde 8. Movimento proteslante

9. Morte di monsig Arcivescovo di Monaco e di raonsig. Kozmian.

1. II 21 d'ottobre fu aperto il Landtag prussiano con discorso

del trono letto dal sig. Camphausen, vicepresidente del Consiglio e

ministro delle finanze. II principe Bismark brillava per la sua as-

senza. Assai meschina e stata la soddisfazione prodotta dal discorso,

poiche, in luogo di annunziare Testensione della legge sulForgana-

mento provinciale alle sei province che ne erano state eccettuate,

rappresenta che un tale organamento dovra subire inevitabili mo-

dificazioni nelle cinque antiche province che gia ne godono. II di-

scorso pone bensi in sodo i risultati favorevoli dell'esercizio fman-

ziario, e chiecie parecchi crediti supplementari, non che un imprestito

destinato alia costruzione di canali e degli edifizii resi necessarii dal

nuovo ordinamento giudiciario. Non dice peraltro neppur una parola

intorno alia sitazione esterna, quasiche la Prussia non fosse piu

nel novero delle potenze europee, e si contenta di far risaltare i

sentimenti di fedelta e di devozione onde Flmperatore e stato Tog-
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getto durante i recent! suoi viaggi in diverse province. Questo si

chiama fare asssgnamento un po'troppo alia lesta sulla soddisfazioue

dei cattolici delle province renane. Pochi giorni innanzi airapertura
del Landtag, il conte Eulenburg, miaistro dell'interno, aveva offerto

la sua diraissione, che Tlmperatore rifmtava nonostante la sua in-

sistenza, accordaodogii solo un congedo di sei mesi, e sempre per
raotivi di salute. II conte e miaistro onnai da quindici anni, lo che

prova ad esuberanza il suo spirito di conciMazione; e la causa del

suo ritlro e appunto il principe di Bismark, a'cui voleri non intende

il sig. d'Euleriburg di piegarsi nella questioue della riforraa pro-

\inciale. II minLstro dell'agricoltura, sig. Friedenthal, e stato chia-

matoa sunogare provvisoriamente il sig. d' Eulenburg, il cui ritorno

agli affari e assai problematic. E dire che questo cambiamcnlo di

ministero si e fatto al di fuori del Landtag, e che solo in seguito
d'una iaterpeilanza glie ne fu data comuaicazione ! E cosa notoria

nel pubblico che il Bismark e malcontento di tutti i suoi ministri,

ed e in trattative coi signori di Benningsen e di Forkenbeck, capi

o diro meglio banderuole del partito nazionalc-liberale, per farli

entrare nel ministero. Egli vorrebbe altresi far destituire il ministro

della marina, sig. di Stosch, col quule e in aperta rottura, perche

questo generale non intende sottostare aile sue esigenze.

2. II biancio del 1818 si fa ascendere alia cifra di 671,592,110

marchi d'introiti, de'quali 610,589,895 erogabili in spese ordinarie,

31.002.2 1 in spese straordiaarie. Indipenientemente da cio, vi

sono i credit! per la costruzione di vie ferrate, ainmontanti tuttora

a cir^ja 300 milioni, dopo di esserno stati spesi 80 nel 1817. Tostoche

griibprestiti corri^pondenti a tali crediti siano stati emessi per Tin-

tero, il debito pubblico della Prussia ascendera a 1,091,322.000 mar-

chi, di cui 600,938,000 rappresentati da vie ferrate, e richiedenti in

tutto 48,763,000 marchi d'interessi e 17,473,000 d'ammortamento

per ogui anno. L'esercizio del >876 presenta ua avanzo di 22
; 670,193

rnarchi, de'quali 13,217,521 provenienti dall'aumento degl' introiti

e il rimanente dalla dimiriuzione delle spese. E cosa cUgna di nota

che 1' avanzo piu forte, cioe 7,386,968 marchi, e stato fv)rnito d&l-

1'amministrazione della giustizia, dove le spese non hari progredito

che di 5,832,140 marchi.

Non sara. senza interesse il sapere che le antiche province della

Prussia sono quelle che danno il maggior numero di delinquenti.

Dal 1812 al 187i, v'ebbero un anno per 1'altro in tutta la Prussia

9 delinquenti per ogni 10,000 anime. Nel Brandeburgo questa media

sail a 11 per 10,000, neila provincia di Prussia a 16,1, nella Pome-

2-ania a 9,2, nella Siesia a 12.5, in Posnania a 17; laddove nelio
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Schleswig-Holstein non fu che di 3
;
3

7
nella Prussia rcruma di 37,

nella Westfalia di 5,3.

3. A nessuno e sfuggito lo zelo con che la starapa ufficiosa, rap-

presentata dai rettili, ha preso le parti del Gambetta contro il Mac-
Marion. La Norddeutsche allyemeine Zeituny e giunta (ino alia mi-

naccia; tanlo che altri rettili, fra'quali la Koelnische Zeitwig, han

riputato necessario attenuare e disapprovare le sue parole come
costituenti un insulto contro il Governo d'un paese ainico e come

un'ingerenza offensiva negli affari di esso. II Gambetta non ha man-
cato di trarne profitto per appoggiare le sue reiterate intimazioni

ai maresciallo Mac-Mahon di ritirarsi dall'ufticio di presidente. Non
e gran tempo che Napoleone III offmdeva e provocava tutti i Governi

europei con le sue intinuizioni e ingerenze senza norme. La Germania
se ne vendico nel 1810, e riscosse gli applausi di tutta Europa. Ma
il principe Bisrnark, che intraprende ora le stesse mene. non pre-

para egli al proprio paese una sorte identica? Non e ella un'arro-

ganza inaudita la sua. qunndo fa dire ail' anzidetto suo organo, a

proposito del risultato dell'elezioni francesi: Nelle prfsenti con-

dizioni, la Repubblica ?
sincera e liberale, sembra essere a un di-

presso la miglior guarentigia d'una politica di pace; e coloro che

in riva alia Senna cercano di preparare la via a un diverso sistema,

dovrebbero cominciare dal domandare a se stessi se la riuscita

de'loro progetti non fosse per iscuotere le relazioni amichevoli che

la Francia del 1811 aveva, con gran vantaggio di tutto il mondo,
strette con gli altri popoli, e che tutto il mondo, segnatamente la

Gerrnania, desidera mantenere e consolidare sempre di piu?2
II principe Bismark fa dappertutto un giuoco pericoloso, che si

vemlichera in modo terribile alia prima sventura che tocchi alia

Germania. Li venuta al potere dei sigg. Benriingsen e Forkenbeck

deve coincidere con quella del sig. Crispi in Italia, e 1'alleanza italo-

germanica e diretta contro la Chiesa cattolica con alia testa il Papa.

Si vuol proQttare della morte di Pio IX per metier le mani addosso

al papato, e provocare, se sia possibile, uno scisma, scovando sc-

prattutto un pretesto per contrastare la legittimitii del successore.

Quest' alleanza, di concerto con la. Russia, deve naturslmente rivolgere

i suoi attacchi contro la Francia e TAustria; cosl, nel mentre che

?i affernri sempre piu 1'accordo dei tre Imperatori, si sta cospirando

mtro 1'esistenza dell' Austria. Ma Iddio, dice un proverbio tedesco,

si che gli alheri nori crescano tanto da arrivare al cielo. II Kultur-

impf, che il Bismark vorrebbe introdurre e in Italia e in Austria

in Francia, e il movente di queste intraprese, alle quali anche gli

Stati piu forti non sanno sempre resistere.
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4. II di 5 ottobre il tribunale di Bonn condanno il dottore Konitzer,

gia professore in un istituto dello Stato, a un anno di carcere e due

d' interdizione civile per tentative di scrocco letterario (chantage) a

danno del sig. Kemps, borgomastro di Miinstereifel. E risultato dai

dibattimenti che Konitzer era stato assoldato dal Deutsche Verein

(associazione tedesca) della Prussia renana, a ragione di 180 marchi

ii mese e 9 marchi di spese di viaggio per percorrere la provincia

e raccogliere iiiformazioni intorno agl'impiegati cattolici, in quarito

segnatamente concerneva Ja posizione loro nel Kulturkampf. Queste

informazioni servivano alia direzione dell' Associazione per attaccare

e screditare gl'impiegati neJTopinione del pubblico, aflme di otte-

nerne la destituzione. Di piu, il sig. di Sybel, presidente delF Asso-

ciazione, professore a Bonn e da un anno direttore degli archivii del

regno in Berlino, se ne serviva per esercitare un'azione sulGoverno.

Egli faceva segnatamente decidere il sig. di Bismark a escludere la

provincia renana dai benefizii deH'autonomia dei circoli e delle citta,

rappresent&ndogli che allora i due terzi almeno delle citta e dei

circoli sarebbero amministrati da consigli e da diete ultramontane.

Quando 1" Associazione crede poter far di meno dei servigi del Ko-

nitzer, questi minacciava il Kemps di pubblicare le informazioni

concernenti lui stesso, a meno che non gli sborsasse la somma di

600 marchi. Nelle sue escursioni il Konitzer era dappertutto racco-

mandato agli agenti dell' Associazione, che gli prestavano ogni piu

valido appoggio. II tribunale qualifica come pernicioso, abominevole

e condannabile il modo di procedere del Konitzer e de'suoi com-

mittenti: questi ultimi poi, r; ppresentati dal Comitato direttivo del

Deutsche Verein, pubblicano una coufutazione, in cui si assicura che

lo spionaggio praticato dall' Associazione e giustificato e patriottico

quanto mai, ma che incarici-ndcne il Konitzer, il quale ha sventato

la mina co'suoi tentativi di scrocco. 1' Associazione si e ingannata

quanto al valore della persona.

Siffatta confutazicne per6 non ha fatto che render piu grave lo

scandalo. Un gran numero di persone gelose del loro onore si sono

affrettate a ritirarsi dal Deutsche Verein. condannato unanimemente

dalla stampa di tutti i partiti. Soli alcuni rettili ardiscono pren-
derne le difese, fingendo d'ignorare le rivelazioni del processo di

Bonn. Bisogna ben dire che la demoralizzazione e la corruzione

siano giunte a un grado superlative, che siasi dimesso ogni pudore,

quando personaggi ragguardevoli, rinomati professori, impiegati di

prim'ordine, deputati ecc. possono formare una simile associazione

per istabilire su vaste proporzioni lo spionaggio e la delazione. Bi-

sogna ben dire che la nostra amministr&zione, che i nostri regii

procuratori siano macchiati da gravi colpe, quando lasciano noa
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solamente agire in til guisa, ma semplicemente sussistere un'as-

sociazione, il cui ordinaraento, estendentesi a un'intera provincia,
e in flagrante contradizione con la legge. Ma il Deutsche Verein e

un alleato prezioso del Kulturkampf : ecco spiegato ogni cosa. Pec-

cato che non abbia contribuito a guadagnare i cuori e ad ispirare
alle popolazioni la fiducia nel Governo!

5. Questa demoralizzazione delle nostre autorita, conseguenza del

Rulturkampf, serve mirabilmente agl'interessi del socialismo. Dal

lottobre in qua, i socialisti fanno uscire alia luce 9 nuovi giornali,
e altri ne verranno il 1 gennaio prossimo. I consigli municipal! di

parecchie citta sono composti di socialisti; la dieta del ducato di

Sassonia-Altemburgo ne novera due, uno il Landtag del regno di

Sassonia; e in molte circoscrizioni i socialisti sono vicinissimi a

ottenere la maggioranza. Qui, in Berlino, il teatro della Lonisenstadt

rappresenta, sotto il titolo di Berliner Rachtbilder (immagini not-

turne) e alia barba della polizia, tutta assorta dal Rulturkampf, una

produzione di cui Paolo Lindau, condannato tempo indietro per be-

stemmia, parla nella rivista die Gezenwart in quest! termini: a La

morale di quest' opera si e che i proprietarii che chiedono la pigione,

son bastonati; che ogni possidente, in generale, e spogliato di qual-

siasi diritto, insultato, maltrattato, schernito; il protagonista della

commedia lavora il meno possibiie, s'ubbriaca il piu spesso possi-

bile, e, all'occorrenza, divien ladro, salutato dagli applausi di coloro

che dovrebbero onorare e mettere in pratica il lavoro e Tonesta.

V 7 ha una scena dove un possidente e derubato dal protagonista, che

se ne vanta altamente dicendo : it Questo ladro ci ha preso il denaro,

e noi ora ce lo riprendiamo.

Eccovi alcuni nuovi scandali flnanziarii, poco atti a riconciliare fra

loro le different! classi della societa. Jl principe di Putbus, uao dei

grandi signori della corte, e dovuto fuggire lascianio circa 6 mi-

lioni di debiti, quantunque la rendita del suo fldecommisso ascenda

a 400,300 marchi. Un tal risultato si deve a speculazioni temerarie

e all'usura. A Stettino, la Ritleschaftbank, la piu antica banca pri-

vata della Germania, fondata nel 1824, e che godeva d'un credito

assolutamente illimitato, e andata fallita, tirando dietro a se nella

propria caduta un gran nurnero di esercenti industrie. Lo scapito e

tra i 6 e gli 8 milioni. Ma come vorreste voi che i particolari non

imitassero lo Stato, il quale, in virtu della missione morale e civi-

lizzatrice che rivendica a se stesso, manca agl'impegni piu solenni

verso i suoi sudditi cattolici, togliendo loro i beni, le rendite, la

liberta personale guarentita dalia Costituzione, spogliandoli perfmo

de' loro diritti imprescrivibili, e scacciandoli senza formalita di giu-

dizio dalle loro abitazioni e perfino dal territorio?
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Le idee presso di noi soao talme*ate ofTuscate dalla tutela e onai-

potenza dello Stato, che ua Congresso operaio, sedicente antisocia-

lista, riunitosi il 21 ottobre in Gsra, pote prendere le risoluzioni

seguenti: Istruzione gratuita ia ogni grado, organamento uniforme

deiririsegnamento da parte dello Stato.

6. Uii'assemblea popolare, composta di piu migliaia di persone,
deliber6 il 30 settembre a Djrtmund d'inviare all Iinperatore ia

seguente petizioae: a 1 La pace tra il potere religioso e il civile

dev'esser ristabilita mediinte la soppressione delle leggi di maggio,
mediante uu accordo con la Santa Sede. 2 Infrattanto il popolo cat-

tolico ha il diritto di chiedere che tutte le disposizioni legislative

iafliggenti pene contro ramministrazione dei sacramenti e la di-

spensa delle grazie, siano abolite. b L'Assemblea iacarica una Com-
mlssione di stabilire il testo delle petizioai da indirizzarsi in questo
smso aU'Ioaperatore e alle due Camere del Landtag. Petizloni

coasimili sono gia pervenute all'Itnperutore da varii altri luoghi.

Quantunque il Kulturkampf pesi enormernente sui nostri governanti
e tutto il popolo ne sia stanco a causa de'mali che produce, siamo

ancora bsn lungi dal poter pensare a una concessione. Monsig. Martin,

vescovo di Paderbona, ha pubblicato un opuscolo per dimostrare che

fa d' uopo sopprimere, non rivedere, le leggi di maggio. La Provin-

zialkorrespondenz risponde con un articolo dove si contengono queste

dichiarazioni: Noi abbiamo sempre riconosciuto la necessita del

Kulturkampf, pur deplorandone gli efTetti. Di questi pero rendiarao

responsabile la gerarchia, che potrebbe ristabilire la pace religiosa

sottomettendosi al potere civile e alia legge, e rendere cosi alia

popolazione cattolica la possibilita di adempiere i.suoi doveri reli-

giosi... Fintantoche trovino credito proteste simili a quelle del dot-

tor Martin cosi egli chiama il Vescovo
,
non potra trattarsi di

revisione, perche tali proteste rendono impossibile qualsiasi modus

vivendi.

ttespice 'finem ! II Governo delTAssia rivendica dal lisco imperiale

un quadrato di casa in Migonza, appartenuto un tempo alle reli-

giose deirAltmiinster. La fondatrice di quel convento, Santa Bol-

chiide, minacciava nal su-j testamento il principe che osasse metter

le mani sulle proprieta deli'Altmuaster, della perdita de'suoi Stati.

Ora il principe elettore arcivescovo Federigo Carlo di Magonza, che

toglieva ii detto quadrato alle religiose per darlo all' university, fu

seacciato dai francesi; Nipoleone i, che ne prendeva possesso, fu

scacciato dagli alleati; la dieta germanica, che gli succedeva nel

pi>ssesso, fu scacciata dai prussimi. Si giuagera per tal modo ai-

i'lmpero di Guglielmo I, il quile, iadipendentemente dalla propriety

deirA-itiniiaster, ha spogliato migliata e migliaia d'istituti religiosi
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e gettato sul lastrico migliaia e migliaia di poveri orfani! In qu&sti
tiltimi giorni ha pur conGscato i beai del vescovado di Limburgo,
nominaudovi un ammiaistratore.

Tre preti della diocesi di Munster e un diacono di quella d'Er-

melani soiio stati iucorporati nell'esercito. La superiora delle Sucre
di c irita di Loeban ha avuto iritimazione di lasciare il territorio

prussiano entro il terraine di tre giorni. Uguale intimazione e stata

fatta alle Suore di Schweidnitz, quantunque esse avessero gia chiuso

il loro istituto d'educazione e aspettassero soltanto 1'avviso che la

lore nuova casa sul territorio austriaco era prorita per riceverle. Ma
il fisco non vedeva il momento di metter Funghie su'loro beni. II

canonico sig. Kurowdki, condannato come delegate segreto della

diocesi di Posnania, e stato ricevuto da parecchie migliaia di per-
sone al suo uscire dal carcere di Rozmin, dove era stato detenuto

per lo spazio di due anni e 4 mesi. II sig. Classen, parroco della

Madonna di Treviri, e stato dal tribunale ecclesiastico, in forza delle

ieggi di maggio, destituito. A Kosten, dodici porsoae sono state con-

dannate, ciascuna a 6 o 4 mesi di carcere, per aver dato mano ad

aicune tumulaziorii senz'averne domandata I'autorizzazione al par-
roco intruso sig. Brenk. Tutti i testimoni a discolpa furono rigettati,

per fondare la condanna esclusivamente sul deposto d
r un gendarme.

E poi, dinmzi a qaesti fitri, la Nationalz&itung chiede un iriter-

vento della Germania in Spagaa a favore dei protestanti perseguitati !

Nan si avrebb'egli il diritto di ritorcerle contro 1'argomento? Mi-

giiaia e migliaia di fanciulli cattolici sono costretti a frequentare

scuole. dove si dispensa loro un insegnamento religioso coutrario

alie loro credenzs e alia \
7olonta de'loro genitori. Un gran numero

di petizioni sono state dalla Westfalia e dalla Prussia renana indi-

rizzate al Ministro dei culti per domandare, 1 che le scuole cat-

toliche non siano dirette e vigilate che da cattolici; 2 che nessuno

inssgni la dottnna cattolica o ne vigili T insegnamento senz'averne

ricevuto missione diila Chiesa; 3 che i preti autorizzati dalla Chiesa

nou siano par niente molestati neli'ins^gnamento religioso.

Nella sua risposti del 13 ottobre il sig. Falk scrive, con la sua

soliti iasoleaza, che le due Cam^re avevano gia discusso i punti

sollevati dalle petizioni, e dichiarato esser d'accordo con tutti gli

atti d.l
l Governo. Poi corichiude: Mi e d

1

uopo respingere vigoro-

samente il rimprovero che, in conseguenza delle disposiziorii gover-

liative, sia ristretto o tolto ai cittadini cattolici il l;bero e intero

esercizio della loro religione. La libera pratica del culto religioso

e senza dubbio un diritto guarentito dalla Costituzione; ma questa

libarta non puo esser esercitata che secondo 1'ordine iegale stabi-

iito dallo Stato. I miaistri della Chiesa romiiii, cioe i Vescovi e i
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pseti. debbono sottomettersi a quest' ordine legale. Tostoche questo

principio inconcusso sia bene inteso e posto in pratica dagli abi-

tanti cattolici, non vi sara piu dillicolta a stabiiire un accordo intorno

ai punti controversi.

Una tale sofistica che, con 1'appoggio di una legislazione e un
ordinamento ad hoc, permette di rendere illusorie le guarentige

piu essenziali e gli articoli piu chiari della Costituzione, dovrebbe

fare aprir gli occhi ai cattojiei della Germania. Fintantoche essi

riconoscano la legalita dell' inslsgnamento obbligatorio, saranno im-

potenti a lottare contro Taccennata sofistica, che trova sostegno nella

maggioranza protestante della popolazione, la quale ha perduto da

gran tempo ogni nozione di liberta, e di un'amministrazione poten-

temente ordinata. Cosi, a Daun, 1'ispettore scolastico ha dichiarato

agl' istitutori riuniti intorno a lui, aver essi il dovere d'illuminare

i fanciulli circa le leggi di maggio, che non sono per niente con-

trarie alia religione cattolica, e alle quali, per conseguenza, i preti

hanno torto a non assoggettarsi. Come se il sistema delFinsegna-
mento obbligatorio, qualora perduri, non sia il vero mezzo di estir-

p ire il cattolicismo! I nostri avversarii infatti, con alia testa i signori

Bismark e FaJk, non dichiarano apertamente, essere Tinsegnamento

obbligatorio il mezzo con cui sperano annientare gii oltramontani,

che val quanto dire estirpare la Chiesa cattolica?

1. 11 2 d'ottobre il giudice d'istruzione di Sanct-Wendel inter-

rog6 altri 51 testimoni, parecchi de'quali tra protestanti ed ebrei,

per rintracciare 1'autore della cosi detta soperchieria di Marpingen.
Ma aache quest'interrogatorio ha avuto un risultato simile ai prece-

dent*, cioe negative. Da un'altra parte, il Governo incomincia a fare

di necessita virtu e accettare i fatti quali sono. II numero dei pel-

legriai, soprattutto delle classi elevate, coutinua ad essere assai

considerevole : per lo che T amministrazione ha proposto al muni-

cipio di Marpingen di prendere a proprio carico il mantenimento

d'un commissario di polizia e due gendarmi, che avrebbero per

missione di mantener 1' ordine e proteggere i pellegrini. A questa

condizione, i gendarmi distaccati, che stanno sempre a guardia del-

1' Haertehvald, saranno ritirati. Una stazione telegrafica e stata sta-

bilita in Tholey, piccola citti distante 3 chilotnetri da Marpingen,
che sara allacciato, piu presto che non si pensi, alia via ferrata di

Eheinnahe.

II Centro ha presentata un'istanza alia seconda Camera di Ber-

lino per dooiindare che siano restituiti i 4,000 marchi stati a viva

forza prelevati in Marpingen come spuse d'esecuzione militare ad

ont-i deile proteste degli abitanti, e che sia tolta inoltre 1' interdi-

zione di visitare F II tertehvald. Vedremo adunque portati alia tri-
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buna di Berlino avvenimenti de'piu considersvoli nella storia della

taumaturgia.
Le guarigioni strepitose abbondano tuttora a Marpingen come a

Dittrichswalde, donde ci giungono riscontri i piu intcressanti sulle

apparizioni e scprattutto su una visita che san Giovanni, il discepolo

prediletto, avrebbe fatta al ptnoco sctto la figura d'un vecchio ve-

nerando. I pellegrinaggi continuano a fiorire senza cagiouare alcun

sinistro accidente: anzi, ogni giorno si manifestano fatti consolanti.

8. 1 delegati del Protestantenverein, riuniti il 4 ottobre in Berlino,

ban pubblicata una dichiarazione per affermare cbe il fine di que
st'Associazione e il rinnovamento della Chiesa protestante secondo

10 spirito della liberta evangelica e in armonia con Fintero svol-

gimento della civilizzazione de' tempi. Poi s'inculca 1'unione per
lottare contro 1' oltramontanismo, e, dopo una tirata contro 1'orto-

dossia protestante, si adotta il concetto del cristianesimo conforme

alia scienza moderna, quale si e manifestata nella chiesa di san Gia-

corao di Berlino per 1'organo del pastore Hossbacb, negante la Re-

el enzione. La dichiarttzione finisce con queste parole: a Non abban-

donate, di grazia, la Chiesa della Riforma, accio non abbia essa pure
ad esser degradata fmo al punto di diventare un' arena per gli av-

versarii dell' unita germanica ;
aiutateci piuttosto con tutte le vostre

forze nel nostro lavoro per la liberta spirituale e la civilizzazione

sulle basi del cristianesimo evangelico. I sigg. Techow, Hoenig e

Manchot, che han firmato questo documento, ardiscono ancora parlare

del cristianesimo secondo il Vangelo, dopo di averne negate le \erita

e i dommi piu essenziali!

II Sinodo generale del granducato di Baden ha approvato il ma-

nuale liturgico compilato dalF autorita ecclesiastica, che previene il

Protestantenverein. V'ha in qaesto manuale un secondo rituale per

11 battesimo, nel quale il Sirnbolo apostolico e soltanto come la

<;onfessione, con la quale la Chiesa cristiana ha, fino dair.sntichita,

manifestato la propria fede in occasione del battesimo. Poi il pa-

store dee domandare non gia s'ei debba battezzare secondo quel

Simbolo, ma semplicemente s'ei debba battezzare in nome del Padre,

del Figlio e dello Spirito Santo. I padrini e i genitori promettoa

solo d'allevare il fanciullo nella fede cristiana ,
ma non gia neila

fede definita dal Simbolo apostolico. Assai ingegnoso e, invero, questo

procedimento di metter da parte la fede, pur mantenendo poche

formule cristiane.

II Consiglio parrocchiale di sant'Elisabetta in Berlino ha risoluto

di non far fare piu la questua per le missioni fra gli Ebrei, atte-

soche le spese di conversione d'ogni ebreo ascendano a 18.000 mar-
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chi, e che, d'altra parte, i risultati non stiano punto in proporzione
col dispendio.

9. II 25 d'ottobre, dopo una dolor*osa malattia, s'addormento nel

Signore 1'Arcivescovo di Monaco- Frisinga, monsig. Scherr. E questa
una perdita irrepambile, soprattutto perche, nelle condizioni in cui

trovasi di presente la Baviera, sara cosa assai difficile nominargli
un successore. II Santo Padre, infatti, ha dovuto rigettare i preti

proposti per le sedi vacanti di Wurzburgo e di Spira in quel me-

desimo regno. Di 26 che sono le sedi arcivescovili e vescovili della

Germania, sette ne vacano, cioe Fulda, Wurzburgo, Spira. Treviri,

Magonza, Monaco e Friburgo, e solo quest' ultima diocesi e provvista

d'un amministratore regolare, rivestito della dignita cpiscopale. Altre

sette ban veduto i loro pastori perse guitati ed espulsi dal territorio,

e sono: Colonia, Brtslavia, Gnesna-Posnania, Paderbona, Limburgo,
Miinster e Osnabriik. La diocesi di Posnania ha, in questi ultimi

giorni, perduto anche monsig. BrezeniFki, canonico mitrato, e mon-

sig. Rozmian, uno dei preti che maggiormente cooperarono al rinno-

vellamento religioso e all' educazione cristiana delle classi superiori.
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INTORNO

ALLA IMPOSSIBILITA BELLA CONCILIAZIONE

I.

Diraostramrao nel passato quaderno, contro il Gerruti, 1'impos-

sibilita della Gonciliazione tra la Santa Sede e il Liberalismo ita-

liano. Avevamo appena scritte quelle pagine, ed ecco venircene

una luminosa conferma da un'autorita competentissima in questa

materia, perche di uorao non solo liberalissimo ma Deputato e

gia Ministro del regno d'ltalia. fi questi il signor Ruggero Bonghi;

il quale in un recente suo libro dice espressamente che 1'idea di

conciliazione e una vera mellonaggine. Coloro (sono sue parole),

i quali scrivono che il Governo italiano aspiri a una conciliazione

col Pontefice romano, non se ne intendono. Una conciliazione, se

questo termine s'intende con precisione, non puo essere deside-

rata ne dall'uno ne dall'altro, e non e possibile
l

. Quindi passa

ad assegnarne le ragioni ;
e prima da parte del Pontefice. II ,

Pontefice, egli dice, non pu6 mantenere la sua riputazione di auto-

rita raondiale e la sua efflcacia come tale, se non a patto di non

parere ne essere collegato col Governo italiano. II giorno che fosse

creduto vincolato con questo, cesserebbe d'aver la fiducia de'cat-

tolici dell'altre parti d'Europa, anzi del mondo. II mettersi a risico

di perderla gli sarebbe piu impossibile e pericoloso ora che mai.

II Bonghi dice benissimo. II Papa non puo mantenersi come auto-

rita mondiale, se non a patto di non essere ne apparire collegato

col Governo italiano. Uno degli articoli del Simbolo della nostra Fede

& Funiversalita della Ghiesa: Credo sanctam Ecclesiam catholicam.

La Ghiesa di Gesu Cristo non
,
come Tantica Sinagoga, ristretta

a uaa sola nazione; essa si allarga a tutte le nazioni e le trascende.

Andando neU' universe mondo predicate 1'Evangelio a tutti i popoil

1 Pio IX e il Papa futuro di RUGGERO BORGIII, pag. 118.

Serie IX, vol. IV, fasc. 660
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della terra : Euntes in mundum universum praedicate Evangelium

omni creaturae
1

. Andate, ed ammaestrate tutte le genti, battezzan-

dole nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo; in

segnando loro di osservare tutti i precetti, che io vi ho dati. lie,

docete omnes gtntes, laptizantes eos in nomine Patris et Filii et

Spiritus Sancti; docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi

vobis
2

. Ecco la formola delia istituzione della Ghiesa. La cattolica

Ghiesa non e nazionale, ma soprsnnazionale; essa abbraccia tutte

le nazlom e tutti i popoli.

Se soprannazionale e la Chiesa, soprannazionale e il capo della

medesima, il roinano Pontefice. II capo non pu6 essere difforme

dal corpo. II rornano Pontefice adunque non pu6 considerarsi come

appartenente a tale o tal altra nazione, raa dee egualmente riferirsi

a tutte le nazioni> come loro Padre comune, e Pastore dell'intero

gregge di Gristo: P'asce oves meets*. Ecco la formoia della istitu-

zione del Papa, fatta da Cristo. La citta, di cui il Papa e Vescovo,

partecipa di questa sua universalita e trovasi in relazione colFin-

tero mondo. Essa e, a rispetto delle altre parti della terra, cio che

in un regno e la nietropoli a rispetto delle province. Questa citta

e Roma. Roma per conseguenza e divenuta, quanto agli ordini della

religione, quello stesso, che, quanto agli ordini della politica, era

stata nell'antico impero romano: la capitale del mondo. Fada

caput inundi, quidquid non possidet amis, relUgione tenet, L' Im-

pero romano, come osserva san Tommaso, non e cessato, ma da

temporale si & convertito in spirituale. Nondum cessavii; sed

mutatum est ex temporali in spirituale*.

Di qui Napoleone I giustamente inferiva che Roma dovea star

soggetta al Pontefice
; perche questi non pu6 risedere in citta

soggetta ad alcun Principe laico. II Papa, egli dicea, e lungi da

Parigi, e questo e bene
;
non e ne a Madrid ne a Vienna, e pero

ne sopportiamo 1'autorita spirituale. A Madrid ed a Vienna si ha

ragione di dire lo stesso. Credete forse che il Papa se fosse a

1
Evamgelium secundum MABCUM, XVI, 15.

2
Evangelium sacundum MATTIIAEUM, XXVIII, 19.

3
Evangelium secundum IOHANNEM, XXI, 17.

4 In 2e ad THESSALOK. c. II, lect. I.
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Parigi, i Viennesi e gli Spagrmoli consentirebbero a riceverne le

decision!? dunque una grande fortuna che egli stia nella vecchia

Roma, tenendo la bilancia tra i Sovrani cattolici, piegando sempre

un po'?erso il piu forte, e tosto rialzandosi se il piu forte diventi

oppressore. Sono i secoli che hanno fatto do
;
ed hanno fatto bene.

Pel governo delle anime e la migliore e piu benefica istituzione,

ed io non dico tali cose come uomo bigotto, ma come uomo ragio-

nevole. Divenuta Roma capitale d'un regno peculiare, il Papa

non potrebbe piu starvi; coins non potrebbe stare a Parigi ne a

Madrid. Ma egli deve starvi ; perche Dio ba voluto che Roma fosse

la Sede di Pietro e quindi la Sede dei successori di Pietro. Ecco

dunque 1'insolubile nodo, fatto dal Liberalismo italiano coll'in-

consulta occupazione di Roma. L' eterna citta non pu6 piu essere

convenevolmente la Sede del Pontefice; e nondimeno dev'esserla

ad ogni patto. In questo stato di cose innaturale ed assurdo, pro-

dotto dall'insipienza liberalesca, non resta altro, finche esso dura,

se non che il Pontefice si tenga alia lafga, il piu che puossi, dal

nuovo dominante e non entri mai in alleanza con lui. In questo

sol modo egli pu6 continuare ad apparire indipendente in faccia

al mondo, e non sospetto di parzialita verso un Governo determi-

nato. II giorno in cui fosse creduto vincolato col Governo italiano,

cesserebbe d'aver la fiducia de' cattolici di tutto il mondo. In cid

ha ragione il Bonghi. Egli qui giustamente ripete quello stesso,

che noi stiam predicando da molto tempo. La manifestazione di

soprannazionaltta del Pontefice esige ch8 egli, se non e Principe

nel luogo ove dimora, si mantenga del tutto segregate da chi si e

sostituito in luogo suo. Cosi solamente si avra certezza che egli

non soggiace alia politica influenza del medesimo.

II.

II capo dalla religione di molte nazioni, dice egregiamente il

Cardinal Manning in un suo magnifico discorso suli'mdipendenza

della Santa Sede, non puo stare sotto la civile sovranita di qua-

lunque nazione. Se cosi fosse, tutte le altre nazioni, eccetto quella,

starebbero a giusta ragione in un contegno di sospetto e di ge-
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losia, sapendo che un potere cosi vasto sulle coscienze ed anime

degli uomini, se fosse in qualunque modo prevenuto, o sotto la

influenza della sovranita temporale di qualunque nazione; potrebbe

divenire il piu dannoso elemento di contesa domestica e di ostile

attacco. La provvidenza di Dio percio, per la unita e pace del

mondo cristiano ha ordinato che il Capo della Ghiesa cristiana, che

e il Capo della religione d'ogni paese, non dovesse essere il sud-

dito d'alcuna nazione. dovesse essere eccezionale, dovesse essere

extra -nazionale; e se extra-nazionale, indipendente ;
e se indipen-

dente, Sovrano; poiche tra T indipendenza e la sovranita non puo

tirarsi nessuna linea di separazione.

Questa verita cosi evidente, e che ha valore per tutti i tempi,

dopo la formazione dei diversi Stati, ha un peso anche maggiore

pei tempi nostri. La ragione si e perche, in virtu del cosi detto

principio di nazionalitk, oggidi ciascun popolo e sommamente ge-

loso della propria. indipendenza, a rispetto di altro popolo. Non

solo ne abborrisce il comando, ma ne rifiuta qualsivoglia ingerenza,

comeche indiretta. All'antica fraternitk cristiana, che faceva di tutti

i popoli battezzati una sola famiglia, la Cristianita, e succeduta

una specie d'isolamento. Ciascuna nazione non pensa che a costi-

tuirsi separata dalle altre, cui guarda sospettosa e come in cagnesco.

Mentre si esalta a parole il cosi detto Umanitarism, il vero si e che

i sentimenti egoistici hanno talmente invasi gli animi, massime

dei governanti, nei diversi Stati del mondo moderno, che questi

nelle scambievoli loro relazioni non si peritano di dichiarare che

essi non hanno altro riguardo, se non quello dei proprii interessi; e

fino le alleanze, intese a questo stesso scopo utilitario, sono rare e

mal sicure. L'amore internazionale sembra omai spento nei popoli.

In tale disposizione di animi figuratevi se sarebbe possibile che

di buon grado si soffrisse sulla parte piu delicata dell'uomo, qual e

la coscienza, 1'azione di un potere si alto insieme e si forte qual

e il pontificio, ove si vedesse cotesto potere strettamente legato

ad una determinata nazione, e, in apparenza almeno, ligio della

medesima. L' unita della Chiesa correrebbe grave rischio di spez-

zarsi tra' popoli; e, insieme colla perdita della vera religione, non

pure verrebbe meno 1' ultimo vincolo di unione che tuttavia resta
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tra loro, ma la civilta stessa, prodotta dal Gristianesimo, si avvie-

rebbe ad inevitabile rovina. L'Europa piomberebbe di nuovo nel-

r antica barbarie pagana.

A si tremendo pericolo non badano punto gl' improvvidi consi-

glieri di conciliazione. Non s'avveggono essi che un Papa, divenuto

italiano per adesione al regno d' Italia (adesione, che comunque
s'inorpelli,si risolve in vera sudditanza)non e piu il capo universale

dell' intera societa cattolica, padre egualmente di tutti, come padre

egualmente di tutti e quel Dio, che egli deve rappresentar sulla

terra. Gotesti insensati non mirano che al bene materiale d' Italia; e

postergano a suo riguardo il bene spirituale del mondo intero. Ai

loro occhi il regno d' Italia val piu che il regno di Cristo; e purch6
Tltalia goda 1'assetto politico, che i liberali le hanno imposto,

vada pure alia malora 1' opera della redenzione divina, e la salute

eterna di tutt'i popoli della terra. Uomini veramente amanti di Dio e

del prossimo; e, se ecclesiastici, degni ministri davvero della Ghiesa

e fedeli mandatarii di Gristo !

III.

II Bonghi dopo di aver dimostrato che da parte del Papa la conci-

liazione non e possibile, passa a dimostrare che neppure e possibile

'

da parte del Governo italiano. La ragione che ne arreca e, perch

il Governo italiano non avrebbe nulla da dare in compenso al Pon-

tefice. a D'altra parte il Governo italiano non ha nulla da offerire al

Pontefice roraano per indurlo a surrogare alFostilita presente una

araicizia nuova T
. II Papa farebbe il sacrifizio della sua indipen

denza politica, colla cessione della sua sovranita temporale ;
e il

Governo italiano che cosa darebbe per contraccambio? La promessa

forse di mostrarsi daddovero Stato cattolico, obbediente a lui e

sostenitore della sua autoritk? Ci6, quand'anche fosse possibile,

metterebbe il Governo italiano in gravissimo imbarazzo, perche

sarebbe chiamato dagli altri Stati a rispondere di tutti gli atti del

Pontefice, ad essi per avventura spiacenti. Essi si riguarderebbero

come esercitati sotto la protezione del Governo italiano; il quale

1

Opera citata, pag. l'I9.
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si troverebbe pero in continue pericolo di rottura, se non anche

di guerra, cogli stranieri. Ma il Bonghi ci dispensa dal fermarci a

discutei$ quest'ipotesi, facendoci sapere che piuttosto 1'ipotesi

contraria ha luogo: giacche, oltre alia mala fede e al continue

vacillar del Governo in Italia, i diversi partiti, nelle cui mani

esso potrebbe eadere, son tutti nemici dichiarati della Ghiesa.

a II Pontificate romano, o torto o ragione ch' egli abbia, non ha

fiducia che il Governo italiane sia cosi saldamente costituito, da

potere lungamente e costantemente tenere un patto, che si strin-

gesse con esso. Le maggioranze della Camera gli paiono poco

sicure e ferme; e la partecipazione presa dalla generalita del

paese neiia politica non e tanta, che siano designate in questa

quelle correnti quasi perpetue e tradizionali, sulle quali in ogni

Stato si suole sviluppare alternando. Infine i partiti, i quali soli

hanno per ora qualche speranza di prevalere nel Governo italiano,

sono, con qualunque nome si chiamino, troppo contrarii alia Chiesa,

troppo inclinati a fade guerra, sotto il coperchio d'uno o d'altro

nome di sistema di relazioni tra la Ghiesa e lo Stato, perche il

Pontefice creda di ottenere da nessun d'essi qualche sicuro com-

penso, se anche ci fosse, della perdita del poter temporale '.

Anche questo e detto benissimo, Fatta 1'ipotesi, assurda come

vedemmo, che il Papa possa, quanto a se, conciliarsi coll' Italia

liberalesca, con chi tratterebbe egli? I Ministri si avvicendano nel

regno d' Italia con una facilita prodigiosa; e la Camera dei Deputati

non essendo Tespression del paese, di cui la gran maggioranza

si astiene dalle elezioni politiche, cangia idee e propositi, a

seconda della fazione che e prevaluta a farla uscir dalle urne.

Lo stiam vedendo della legge delle guarentige; la quale, benche

sancita con tanta solennita, e nondimeno oggidi maledetta fin da

quegli stessi che la sancirono e si proclama bisognosa di restrizioni

od anche di abrogazione. Oltreche Ministri e Deputati, essendo quasi

tutti appartenenti alia setta massonica, nulla hanno piu fermo

nell'animo che la distruzione della Chiesa cattolica. La confessione

qui del Bonghi, il quale ben conosce i suoi polli, vale tant'oro. Egli

ci dice spiegatamente che i diversi partiti liberaleschi d'ltalia, con

1 Pio IX e il Papa fuluro, pag. 119.
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qualunque nome si chiamino, di destri o di sinistri, di moderati o

radicaii, tutti egualmente son troppo contrarii alia Chiesa e troppo
inclinati a farle guerra. I diversi sistemi, che propugnano, di re-

lazione con lei: quello di separazione, quello di parallelismo, quello
di giurisdizione, quello, se ancor vi piace, di mutuo accordo, non

sono che mero coperchio; ci6 che sotto vi si nasconde, e 1'odio,

1'opposizione, la guerra.

E questo costituisce 1'altro punto capitale nella presente qui-

stione, che i conciliatori non capiscono o fingono di non capire.

L'idea del Liberalismo italiano non tanto e politica, quanto 6 re-

ligiosa. Non Funita dell' Italia, ma la dissoluzion della Ghiesa sta

in cima ai suoi pensieri. Esso volentieri si passerebbe della prima,

tanto sol che potesse conseguir la seconda. L' abbattimento del

potere temporale della Santa Sede e per lui mezzo, non fine. II

fine e 1' abbattimento del potere spirituale. Or con chi e deliberate

di ucciderti, come puoi tu conciliarti? L'avvicinarti a lui non sa-

rebbe un darti da te medesimo nelle mani del nemico? II Masso-

nismo, di cui non e che strumento il Liberalismo, non si conciliera

mai di cuore colla Ghiesa. Non pu6 esserci conciliazione di Satana

con Gristo. Qualunque concessione si facesse dal Fapa'al Libe-

ralismo non servirebbe ad altro, che a crescerne 1'audacia e dargli

in mano nuove armi per oiFendere. Questo sarebbe 1'effetto certo.^

Un altro effetto nonmeno certo sarebbe quello dello svigorimento

d'animo in tutti i buoni; i quali, scoraggiati e dolenti, nell'arren-

devolezza del supremo lor condottiere riguarderebbero come per-

duta la causa dell'innocenza oppressa ed assicurato il trionfo della

iniquita ostinata. Sicche da qualunque lato si guardi la concilia-

zione, non presenta che danni e pericoli.

IV.

Al Bonghi fa eco il giornale T Opinione, diretto bensi da un

ebreo, ma organo della parte moderata del Liberalismo. Anzi esso

va anche piu oltre; perche non solo afferma impossibile la conci-

liazione, ma sostiene necessaria la guerra. Esso ci rappresenta la

Chiesa e lo Stato come due potenze vidne,
f
rette da istituzioni dif-
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ferenti, di GUI I' una dichiara di non poter vivere che per la morte

dell'altra
l

. II nome di Stato qui si riferisce all'Italia; giacche di

questa propriamente tratta F articolo.

L' Opinione avea quivi preso a parlare della soluzione proposta

dal Minghetti
2

,
intorno alle relazioni tra la Clriesa- e lo Stato,

epilogandola in questi termini : Spirito essenzialmente liberale,

egli stima che la separazione dello Stato e della Ghiesa sia la

definizione migliore della querela. (E anche questo un coperchio,

come sopra ci ha detto il Bonghi.} Egli non vuole la Gbiesa pre-

dominante, perche per lui la sovranita dello Stato non ammette

contestazione (pei liberali e assioma, e gli assiomi si accettano non

si discutono); ma non vuole neppure che lo Stato goverm la co-

scienza religiosa e sia di ostacolo alle varie e molteplici sue ma-

nifestazioni. L* Opinione osserva che questa soluzione non pu6

applicarsi all' Italia; la quale essendosi impadronita del dominio

temporale del Papa, si trova rispetto a lui in condizioni diverse

da quelle degli altri paesi. Le condizioni dell' Italia sono affatto

speciali, per esser la lotta, ardente tra lo Stato e la Chiesa, esa-

cerbata dall'aperta e invincihile ostilita della Chiesa (I' ostilita e

da parte di chi mene spogliato, non di chi spoglia!} alia soppres-

sione del poter temporale del Papa. Questa ostilita produce delle

difficolta speciali all'Italia. Gli altri Stati non le conoscono, e

tuttavia la separazione non vi e completa e dove e completa non

ha dati buoni frutti (perche la Ghiesa do non ostante e andata pro-

sperando}. Se ci si dimandasse quali ora sono le relazioni dello

Stato e della Ghiesa, dovremmo rispondere: sono quelle di due

potenze belligeranti, sono quelle dei russi e dei turchi intorno a

Plewna. Quindi soggiunge che 1'Italia non puo imitare le legis-

lazioni degli altri paesi cattolici, rispetto alia Ghiesa
;
ma ha

mestieri di legislazione speciale, vale a dire di leggi molto piu

oppressive. Le legislazioiii straniere a noi sono di poco ammae-

stramento, perche le condizioni nostre sono diverse, e la lotta e

fomentata in Italia da una cagione particolare. Fra 1' Italia e il

Vaticano non v'e solo un contrasto di principii, ma un antagonismo

di grandi interessi politici e morali.

1 Numero 311. 2
Nel suo Opuscolo: Cliiesa e Stato.
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Non pu6 negarsi che F Opinione ha parlato con molta chiarezza

ed ha ben definita la posizione. I liberal! italiani sono in contrasto

colla Chiesa non solo in quanto ai principii (i suoi principii sono

la negazione di quei della Chiesa), ma ancora quanto agli interessi

politici e morali. L'interesse politico e per loro il mantenimento

dell' usurpazione fatta degli Stati pontificii ;
Finteresse morale e

F educazione atea delle popolazioni, conservatesi finora costanti

nella Fede di Gristo. Essi sono rispetto alia Chiesa, come i Russi

intorno a Plewna. Essi la investono da ogni parte, deliberati di non

ristare, finche non abbiano sgominato Fesercito che la difende. Ma

la Chiesa non e Plewna, ne i cattolici sono i Turchi. La Chiesa ha

promessa divina d' immortalita contro gli assalti dell' inferno; e

i cattolici combattono sotto i conforti della fede, vincitrice del

mondo: Haec est victoria, quae vincit mundum, fides vestra 1
. Cio

pei credenti non e soggetto di discussione. Ma quello che, in ordine

al nostro tema, qui giova notare, si e che anche F Opinione 6

d'accordo col sig. Bonghi intorno alia impossibilita di concilia-

zione tra la Santa Sede e il Governo italiano; e pero esorta questo

secondo a tenersi bene in armi, recandone una ragione che vale

eziandio per la prima. Siamo in tempo di guerra, essa dice, e

non si pu6 in tali condizioni proporre ad uno de'belligeranti il

disarmare; perche tanto varrebbe il proporgli di sottomettersi

all' altra parte e rinunziare ai proprii diritti e perfino alia propria

sicurezza. Un tal consiglio e ottimo per la Chiesa. II conciliarsi

sarebbe un rinunziare ai proprii diritti, senza alcun vantaggio per

la propria sicurezza. Con chi ha giurato di perderti, non e pos-

sibile componimento.

V.

Si dira : Ma il durare cosi e uno stato violento.

fi violentissimo, rispondiamo. Esso nuoce grandemente ad ambe

le parti. Nuoce alia Chiesa, perche la costringe a patir continui

aggravii da parte del Governo che ha in mano la forza, e la priva

dell'appoggio, che, secondo Fideale divino, F ordine materiale do-

vrebbe prestare all' ordine spirituale. Nuoce, ed anche piu, al-

1
S. lOHANN. V, 4.
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T Italia, perche la mantiene in continua scissura e divisione interna,

che le impedisce il solidamente costituirsi e prosperare; ed oltre a

do le cagiona un trepidare incessaate ed un sospettare angoscioso,

per quello die pu6 avvenirle da forza esterna. Richiamate alia me-

moria ci6 che si e veduto ultimamente. bastata Fapprensione

che dalle urne elettorali di Francia avesse ad uscire uaa maggio-

ranza conservatrice, perche il Governo italiano si sentisse i brividi

addosso, e fosse costretto di ricorrere a stratagemmi e a commedie

politiche, per iscongiurarne il pericolo. Uno Stato, che teme per la

sua esistenza fin da un'elezione piu o meno buona di Deputati in

nazione straniera, confessa da se medesimo di non essere Stato,

ma precario assettamento di ruote politiche, che da un momento

alFaltro puo venire disfatto. E questa temenza nel Governo italiano

produce un altro male gravissimo, ed e che egli per assicurarsi la

vita si volge a mendicar protezione, come fa ora col Bismark, da

chi sale in maggiore potenza, ripagandolo (come e inevitabile col

piu potente) con pieno vassallaggio e cieca obbedienza. Non ci ha

umiliazione piu svilente di siifatta servilita per una nazione; e

questa si fa pesare sopra 1' Italia !

Goncediamo adunque che lo stato presente e pregiudiziale ia

alto grado alia Ghiesa insieme ed all' Italia. Ma di chi e la colpa?

Non e del Governo italiano; il quale contro ogni ragione divina ed

umana ha assalito colle armi il pacifico Pontefice, e gli ha strap-

pato violentemente il diadema, di cui Dio e i secoli gli avean cinta

ia fronte? E se sua e la colpa, non toccherebbe a lui il fame

ammenda?

No; r ammenda si vorrebbe che si facesse dal Pontefice, legit-

timando 1'iniqua spogliazione e stendendo arnica la niano ai suoi

oppressori. Ma, prescindendo anche dalle ragioni di giustizia, po-

trebbe il Pontefice indursi a ci6 senza rovina della propria autorita

spirituale, e quindi della salute eterna d' innunierevoli anime nel

mondo? Lo stesso Bonghi il dinega dicendoci che un' autorita mon-

diale, qua! e quella del Pontefice, non pu6 mantenere la sua cffi-

cacia, se non a patto di non essere ne parere collegata col Governo

che domina in Roma in vece sua. Ma dunque che fare? Gome

uscire del pecoreccio ?
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Lo diremo spiattellataraente (e badi il Fisco che non & voto che

emettiamo, ma solo accenno della illaziorie che scende da evidente

discorso): Tunica via per distrigarsi da tanto viluppo, sarebbe che

il Governo italiano da se medesimo riraettesse il Pontefice nel suo

possesso. Cosi egli ridonerebbe la pace alia Chiesa, toglierebbe

d'ansietk il tnondo cattolico, si riamicherebbe rimraensa maggio-

ranza dei proprii sudiiti, libererebbe se da ogai servaggio allo

straniero, e assodato neH'interno e senza timori daU'esterno av-

vierebbe T Italia al conseguimento de'suoi alti destini. Ma questo

il Governo italiano non fark raai; perche, strumento del Masso-

nismo, ha per iscopo non propriarnente la grandezza d' Italia, ma

Tabbattimento della Ghiesa. Esso persistera ostinato neli'occupa-

zione di Roma. E pero ogni speranza di conciliazione 6 vana, non

potendo il Pontefice cessar giammai dall'esigere il risarcimento

de'suoi violati diritti. La ragione, torniamo a ripeterlo, si & perch&

1'autoritk del Capo della Ghiesa cattolica e soprannazionale, e pero

deve essere indipendente da qualunque nazione; ne puo essere ed

apparire indipendente da quahmque nazione, se egli stesso non 6

sovrano effettivo del luogo dove dimora.

Gi piace terminar questo articolo colle parole, onde Fillustre

Cardinal Manning termin6 il suo discorso ai cattolici inglesi sopra

Tindipendenza della Santa Sede; e benche il tratto sia lungo, &

degno nondimeno d' essere riportato integralmente. Riassumo,

egli disse, il tutto in queste poche parole : Roma appartiene ai

Pontefici, perche Iddio dette loro questa citta. Roma appartiene a

voi, perche siete cattolici, ed essa e la capitale di tutto il mondo

cattolico. Roma e casa vostra; e quando siete nelle sue mura, non

siete in terra straniera. Roma non appartiene ad. una nazione, e non

all'Italia, non alia rivoluzione italiana, ma a tutta la Gristianita.

Ed e dovere della Gristianitk di proteggere ne'modi convenient! do,

che e Teredita della Ghiesa cristiana, specialraent-j in questo tempo

di prova, cHe certamente terminera in trionfo; ma quando non so. Noi

possiam discendere nelle nostre tombe; ma quelli che verran dopo

noi, lo vedranno, Roma spetta ai Pontefici, perche spetta al nostro

divino Maestro. la citta del Verbo incarnato, occupata da parte

a parte, per tutto il circuito delle sue mura, dalla presenza del
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nostro divino Signore nel mistero della Santa Eucaristia. In quelle

300 Ghiese, le cui porte erano aperte tutti i giorni e per tutta

la giornata, v'era la sapienza della presenza divina. Quando un

cattolico metteva il piede dentro a quelle mura, si sentiva irame-

diatamente in un santuario. E quando quei ch' erano cristiani,

ma ohime ! non cattolici (ed io ne ho conosciuti raolti di tali) erano

entrati in Roma, mi han detto: Non sono mai entrato in un luogo,

che esercitasse su di me un fascino cosi grande, o in cui io abbia

sentito un senso di tale attrazione, come in questo. Vi diro io

il perche. Roma era la citta piu cristiana del mondo. Ecco perche

tutti gl'impulsi cristiani volgeansi adessa;epercio e lapiuodiata

dalla rivoluzione anticristiana. Era, come i nostri santuarii, dopo

che vi son terminati i sacri riti : la soavita del turibolo si aggira

ancora per 1'aere. V'era una fragranza in Roma, che veniva dalla

presenza di Gesu Cristo, suo vero Sovrano. Quelli che avevano

fede per crederlo, come Tommaso, dicevano apertamente: Mio Si-

gnore e mio Dio
;
e quei che non F avevano, tuttavia confessavansi

conscii di quella potenza e soavita. Questa dunque e la sovranita,

la violazione della quale dovro descrivervi la volta ventura. Porr6

fine con queste parole: Non vi fu giammai nel mondo una sovra-

nita cosi forte in diritto divino. La provvidenza di Dio ha dichia-

rato sempre e sempre colla piu enfatica e potente voce, che Roma

e stata data al Capo della Ghiesa cristiana, e percio alia Gristia-

nita in generale. Ma non vi fu giammai una sovranita cosi debole

in armi ed in potere militare; e quindi e stata sempre, coine fu

anni addietro, la preda dell'usurpatore
1

.

1 L'intero discorso e riportato dalla Voce della Verita nei numeri 263 e 264

del corrente anno 1817.



AI BENEFATTORI
DELLE DERELITTE MONACHE

1TV ITALIA.

I.

L'articolo che, nel secondo nostro quaderno del febbraio di que-
st' anno, pubblicammo col titolo : Le vittime occulte della rivoluzione

d'Italia, per la sua forma di lettera ad un gentiluorao straniero,

non conteneva che un appello indiretto alia carita del cattolici

italiani, a pro del tanti monasteri di vergini sacre a Dio, che nei

nostri paesi gemono fra lo squallore della piu compassionevole mi-

seria. Nulla di meno questo appello da molti di essi fu ascoltato

con pieta; e quindi, come lo abbiamo accennato parecchie volte, a

noi tocc6 il dolcissimo uffizio di accogliere Tobolo della carita che

ci mandavano, per poi trasmetterlo all'uno o all'altro di quei mo-

nasteri, che conoscevamo essere piu bisognosi. Ora, sul terminare

dell'anno, ci pare conveniente sdebitarci, a nome delle povere

spose di Gesu Gristo, coi loro benefattori, manifestando quanto viva

sia la gratitudine che, pei ricevuti benefizii, hanno serbata e serbano

tuttavia nel cuore.

II.

Ma prima di farlo, trascrivendo alcuni passi delle lettere di rin-

graziamento, che, dopo mandata la carith, ci venivano in risposta

dalle superiore, ci piace assicurare tutti coloro i quali sono con-

corsi a quest' opera eccellentissima di misericordia, che ne hanno

gia ricevuto un inestimabile compenso nelle molte e fervide pre-

ghiere, che le religiose beneficate hanno a Dio offerte per essi.

Queste noi dimandavamo istantemente a ciascun monastero, cui



654 AI BEffEFATTORI

spedivaino limosine, e queste ci erano largamente promesse, con

tal candore e calore di linguaggio, che ne eravamo commossi, Ag-

giungereino in particolare che, per lo piu, le intere famiglie di que-

ste sacre vergini presentavaao a Dio gli atti e i frutti di comunioni,

secondo 1' intenzione ed a bene spirituale e temporale di clii cosi

le soccorreva. Che se qualcheduno nel mandare aiuti, ha chiesto

preghiere speciali per desiderii o bisogni determinati, possiamo

renderlo certo che il suo pio volere e stato plenamente adempito.

Inoltre crediamo che possa riuscire di singolare conforto a gli

oblatori il sapere che, in piu di un caso, eglino sono stati, come

sicuramente ci consta, veri ministri di una Provvidenza che ha

dello straordinario. Giteremo alcuni di questi casi.

Un giorno una comunita delle piu indigenti che si possano tro-

vare, ridotta all' estremo, perche, cacciata dalF antico suo convento

e spogliata d'ogni bene, per non disperdersi, ha dovuto fare acquisto

di un' altra casa, era in tal punto d'angustia, che non avea di che

sfamarsi. Le religiose tutte, colla loro priora, si erano raccolle nel

coro, e la stavano supplicando il celeste Sposo che desse loro il

necessario nutrimento, senza cui quel giorno si sarebbero rifinite

d'inedia. Senonche proprio in queli'ora che esse ripetevano al Si-

gnore: Panem nostrum quotidianum <k nobis hodie, picchio alia

porta dell'umile convento il messo apportatore di una copiosa li-

mosina, che avevamo ricevuta colla posta per le povere monache,

ed eravamo stati ispirati di indirizzarla a quella comunita. Appena
la priora, aperto il piego, vide la somma che la provvidenza di Dio

le mandava, corse nel coro e colle lagrime agli occhi invit6 le sue

figliuole a intonare un cantico di ringraziamento alia bonta divina,

che cosi meravigliosarnente le aveva assistite nel colmo della de-

solazione.

In un altro monastero numeroso e di rigidissima osservanza, ma

angustiatissimo per debiti contratti dopo la spogliazione e gravi

danni patiti, la badessa un giorno si trovava in cosi male condizioni,

che non sapeva piu dove umanamente voltarsi, per aluto. Ella ci

riferi che, in tanta stretta, ando a inginocchiarsi innanzi al taberna-

colo, ed ivi, piu coi gemiti che colle parole, disse al Signore, che

in qualche modo la provvedesse, o la togliesse di vita, affinche non
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dovesse piu vederele suefigliuole in tanto raartirio. Si era appena
cosi sfogata con Gesu Gristo, die la portinaia le si presento por-

gendole un piego, venuto allora dalla posta. In quel piego era il

dono della provvidenza del Signore per lei e per le sue carissime

figliuole: cioe unagenerosa ed inopinatissima limosina, che le era

inviata da un benefattore, mosso dall'appello che avevamo fatto

neH'articolo sopra mentovato.

La superiora di un altro convento miserabilissirno, al quale ave-

vamo fatta parte delle carHa mandated, il 30 maggio di quest'anno

cosi ci scriveva : Non abbiamo parole che bastino a significarle

la nostra piu viva riconoscenza, per vederci contanta sollecitudine

e prernura favorite di quanto supplicavamo. Nel maggior nostro

bisogno ella ha voluto proprio soccorrerci in maniera quasi prodi-

giosa, poiche si sono incontrate elemosina ed istanza. Sara nostro

dovere porgere a Dio continue preghiere per chi ci ha cosi ina-

spettatamenta sovvenute; e venerdi prossimo si fara da tutte la

santa comunione, secondo Fmtenzlone delia persona benefattrice.

II giorno 20 agosto, la superiora di un convento a noi prima

ignoto, ci indirizzava una sup-plica, nella quale eosi si esprirneva.

Mi si dice che il Signore si serve della P. V. come mezzo e

canale della sua Provvidenza, a sollevare i monasteri ridotti a po-

verta : fra questi credo che si possa noverare il nostro, di cui sono

superiora. Siamo 23 religiose ed il nostro assegnamento, per grazia

speciale, giunge a 1 5 soldi per testa. Da questo conviene trarre le

spese di vitto, di vestito, di chiesa, di spezieria e di quant' altro

occorra, compreso il salario per un garzone e pel sagrestano. Ella

ben vede che siamo alia pura nieschinita. Quindi caldainente si

raccomandava a noi, perche annoverassimo il suo, tra i coaventi

da sollevare colle offerte che ci si mandavano. Ma in quel tempo

non avevamo piu nulla. Dovemmo percio rispondere alia buona

serva di Dio, che aspettasse un poco e facesse pregare. Trascorso

un mese, ci venne tanto che potemmo spedirle una limosina di

lire 50. Or ecco quello cha il 28 settembre ci rispose. II suo

caritatevole sussidio e caduto come rugiada in terra arida. Iddio ne

renda larga mercede, in questa e nella futura vita, alia persona be-

nefattrice, alia quala ha certamente mosso il cuore, il divin Guore
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di Gasu, a cui, per tale scopo, abbiamo fatta una novena. Con te-

nerezza dell' animo nostro e con sincera gratitudine, ci vediamo

esaudite!

A chi ha fede e sa quanto eletta grazia sia quella che fa Dio

a colui, che sceglie per istrumento di queste sue misericordie,

benche temporal!, codesti brevi cenni debbono dare conforto non

piccolo. E noi desideriarao che se lo prendano e se lo godano tutti

quelli, che a questa santa opera hanno cristianamentepartecipato.

E per ci6 abbiam voluto pubblicare questi fatti.

III.

Per quello poi che concerne la ferventissima gratitudine delie

povere spose di Gesu Gristo verso chi le ha beneficate, e sono sem-

pre state persone ad esse sconosciute, ci contenteremo di ricopiare

pochi tratti di alcune lettere scritteci dalle superiore de'monasteri:

giacchd possiam dire che le lettere di tutt'i monasleri cosi aiutati

si rassomigliavano.

a Faccia gradire alia persona benefattrice le preghiere che in

questo monastero si faranno, per chi ci aiuta a sostentare la vita

in servizio di Dio. Gosi 1' una di esse, il 28 settembre. E un'altra

il 24 aprile. Siamo riraaste veramente intenerite, per la bonta

che la R. V. ci dimostra, col prendersi tante premure per noi, e

di tutto cuore preghiamo il Signore a ricompensare al centuplo la

sua carita. La prego a fare le nostre parti colla pia e generosa

persona che, con tanta gentilezza, ha voluto soccorrerci con si ab-

bondante elemosina. L'assicuri che procurererao di contraccam-

biarla per mezzo della preghiera, e domani tutta la comunita fara

la santa comunione per 1' intenzione di lei.

La priora poi di un monastero, il quale languiva nella piu deso-

lante miseria e che ci eravamo studiati di soccorrere colla maggiore

larghezza possibile, a mano a mano che le carita ci venivano, il di

8 maggio scrivevaci queste parole. Sia benedetto il Signore che,

nella sua infinita misericordia, si degna ispirare anime tanto ge-

nerose a prestar soccorso a coloro che soffrono ! lo rendo centu-

plicati ringraziamenti alia R. V. per la sua caritatevole e paterna



DELLE UERELITTE MONACIIE IN ITALIA 657

bonta, supplicandola di volersi fare interprete dei sentiment! d'ira-

mensa gratitudine di questa comunita, presso le degne'persone che

si sono mostrate cosi liberal! verso di noi; assicurandole che,

nella nostra meschinita, procureremo di pagare il nostro debito,

per mezzo della preghiera. Siamo rimaste intenerite sopra tutto

della carita di quel gentiluomo, che ci ha mandati i 50 franchi.

Ob, che il buon Gesu lo ricolmi di benedizioni!

Finalmente trascriveremo anche questo passo di altra lettera dei

21 maggio, per edificazione di chi e stato parte di carita si fina e

meritoria innanzi all' eterno Sposo di queste vittime della umana

perfidia. Lode infinita sia resa al Santo divino Spirito, il quale

cosi soavemente degnasi infondere la sua fiamma ardente nei cuori

de'suoi fedeli! Grazie dunque a lei, di cui la divina provvidenza

si serve per confortarci di tratto in tratto; e mille ringraziamenti

a quell e tanto pie e caritatevoli persone, che con tanta liberalita

vollero soccorrere le povere afflitte... di... Abbiamo gia sodisfatto

al divoto loro desiderio colle richieste preghiere ;
ma non si arresta

qui la nostra riconoscenza
; poiche conserveremo eterna memoria

di chi tanto largamente ci benefic6, e sempre alzeremo le mani

supplichevoli al cielo, per chi ci tese caritatevolmente la sua.

Assicuri tutti i cari benefattori che essi sono impressi nella nostra

memoria e piu ancora nei nostri cuori, a caratteri indelebili.

I monasteri poi a'quali, o direttamente, o per mezzo di Reve-

rendissimi Vescovi od Arcivescovi, abbiamo inviati i soccorsi che

ci pervenivano, sono stati circa venti. A nessuno la cui poverta

piu penosa ci fosse nota, o che ci fosse raccomandato, abbiam fatto

mancarela carita; sebbene in vario grado abbiamo dispensati loro

gli aiuti, secondo il grado della necessita in cui si trovavano.

IV.

Ma qui ci conviene dire una dolorosissima verita. Ed e che piu

ci studiavamo di alleviare in qualche modo le miserie di quegli

asili di anime si care a Dio e si degne di compassione, e piu ne

venivamo scoprendo di nuove. Per caso e quando avevamo gia quasi

del tutto ripartite le oblazioni spediteci per questo effetto, avemmo
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notizia di un monastero, per la maiattia di parecchie religiose, ri-

dotto a tali estremi, che le sane morivano di fame e si raccoman-

davano a povera gente, perche, con un tozzo di pane, le sustentasse

in vita, a Vengo ad implorare un qualche sussidio, ci scriveva la

badessa, per questa miserabile comunita, che si trova nella piu

dura miseria e aggravata di tante malate, che, senza un aiuto spe-

ciale del Signore, nonpossiamo piu sosteaerle . Or questa lettera,

mandataci fino dal 27 aprile, non sappiamo come, sfuggi ai nostri

occhi e non ci capito in niano se non dopo varii mesi, allorclie per

altra via sapemmo le tribolazioni di quel monastero; il quale troppo

meno del bisogno suo e del desiderio nostro potemmo consolare.

Poco dopo ci venne riferito che un' altra santa comunita di pe-

nitentissime religiose, cacciata gia dal suo monastero e ricoveratasi

a gran pena in altro posto, benchd piu volte da noi sovvenuta, era,

per cagione di maiattie sopraggiunte, in gravissime strettezze;

tanto che offeriva da vendere due bellissimi finimenti da camice

sacerdotale in trina o merletto, ed aveva per questa vendita inca-

ricata una pia signora, la quale non avea modo di farla. Saputa la

cosa, acquistammo noi i due finimenti: e li teniamo in serbo per

convertirli in altre limosine da rimettere a quella comunita, dato

che il Signore invogli qualche buona aaima di prenderli per se ed

usarae a decoro del culto divino.

Appresso, avendo 1'onore di abboccarci con un Vescovo dei piu

dotti e zelanti della nostra Italia, e caduto i! discorso intorno alia

poverta ed ai patimenti delle monache della sua diocesi, due mo-

nasteri ci nomino indigentissimi ;
e ci narro come, per sopperire alle

necessita estreme di uno di questi, non aveva chiuso gli occhi una

intera notta, studiando varie industrie ed attenendosi ultimamente

ad una, che riusci a bene quella volta, ma non riuscM un' altra.

Dipoi avemmo lettera da uno dei piu insigni artist! d' Italia,

uomo pieno di religione, il quale istantissimamente ci raccomandava

una comunita di vere martin di fedelta al Signore. Queste eroiche

donne, per ubbidire alia autorita ecclesiastica che ci6 loro impose,

quando i satelliti della rivoluzione andarono a prender possesso

del loro monastero, non aprirono nessuna porta, ma lasciarono che

le porte si atterrassero colla scure e col piccone. In vendetta di
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questa loro ubbidienza, furono non solamente espulse dal monastero

e spogliate d'ogni rendita ed avere, ma private altresi della pen-

sione. Trovata maniera di unirsi con altra comunitk, stentavano la

vita fra ogni sorta di privazioni; quand'ecco poco fa la rivoluzione

cacciarle ancora da quel rifugio e metterle sul lastrico. Dio solo

sa in quali condizioni sieno ora quelle poverine, ree non d'altro

che di aver ubbidito a Dio e di essersi volute mantenere unite e

fedeli nell'amare, nel servire Gesu Gristo e nel patire per lui e

per Feccelsa vocazione di sue spose.

Per ultimo, alcune settimane or sono, ci fu comunicata la lettera

della badessa di un'altra sacra famiglia di piu che trenta fervorosis-

sime religiose, nella quale raccontava la crudelissima storia della

loro cacciata, che si compieva in quei giorni, dal comune mona-

stero. Questa lettera non si pu6 scorrere, senza sentirsi stringere

il cuore d'alta pieta. Incominciando dalle 6 del mattino, scrive

essa, con carrozze, mi portavano via tutte le mie figlie. I pianti di

tutte e i dolori di quella giornata non li posso esprimere. I danni

della roba, sgomberata da cinquanta soldati, non sono da descri-

versi. Gi banno sfasciate le credenze, cosi che ora non sappiamo

dove collocare questa roba. Non la finirei piu se avessi a raccon-

tare tutto ci6 che si e passato e si passa. Fra tanti sacrifizii, il piu

forte & lo stare senza chiesa... tutto il giorno senza Gesu, che

passione si e questa per noi! E questo fino a che non sia assettata

una piccola cappella. Di salute stiamo tutte male. Si patisce nel-

Tanima e nel corpo.

V.

Da questo e da altro piu che potremmo narrare, veggono i lettori,

che non basta 1' avere incominciata, ma e necessario continuare

1' opera misericordiosissima, per la quale facemmo un primo ap-

pello alia carita dei cattolici. Noi quindi, sul concludere questa

breve relazione, non possiamo non rinnovarlo, scongiurando quanti

hanno fede in G^su Gristo ed amore per lui a volerlo compatire,

aiutare ed onorare nella persona delle sue carissime spose, tanto

afflitte, tanto malmenate dai nemici del suo norae divino. Non ista-
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remo a ripetere quello che distesamente ragionammo nell' articolo

gia ricordato. Chi desiderasse formarsi un concetto della importanza

somraa di quest' opera di carita, ad agio suo lo legga.

Qui ci contenteremo di far notare, che si tratta di venire in

aiuto di interi collegi di donne (e tra esse molte sono di fresca eta

e di ottima nascita) le quali sono state spogliate del patrimonio

loro coraune e della lor dote di famiglia, ed anche sbandite dalle

case loro, in odio della professione religiosa, della santa verging

e del servizio di Cristo Signore. Sono per ci6 vere vittime della

virtu, della fede e dell' amore del Verbo di Dio, a cui si sono date

in ispose perpetue. Patiscono dunque per Gesu Gristo; patiscono

per custodire inviolato il santo nodo che a lui eternamente le lega;

patiscono per osservare le lor sante regole, che sono il contratto

nuziale, il patto di sempiterno amore che le stringe all'Agnello di

Dio; patiscono per godere la liberta di vivere tutte insieme raccoite

in un paradiso terrestre, in un vestibolo del cielo, a lodarlo, a

benedirlo, a glorificarlo, a implorarne la .clemenza sopra coloro

stessi che le hanno derubate, tormentate, affamate. Noi pensiarao

che il soccorrere e consolare queste spose del Dio crocifisso,

queste anime elettissirae, predestinate a partecipare in misura

inelfabile le glorie celesti del Verbo uraanato, sia un onore mas-

simo, una invidiabilissima sorte
;
com' era ne' primitivi tempi del

cristianesimo il soccorrere e consolare i confessori ed i martiri di

Gristo, nelle miniere, negli antri, fra le catene, fra i supplizii,

Queste sublimi creature, dal cui piede il mondo che le perseguita

non e* pur degno d'essere calpestato, sono le martiri occulte dei

nostri tempi ;
sono le ostie accettabili e vive, che Iddio si e scelte,

per placare la sua giustizia sdegnatissima cogli uomini; sono il

fiore della Ghiesa d' Italia; sono il meglio delle delizie, che il Fi-

gliuolo di Dio trovi ancora in questa nostra Penisola, troppo a lui

presentemente infedele ed ingrata. Oad' esse meritano ogni rive-

renza, ogni benefizio, ogni favore e stiamo per dire ogni venerazione

dai cristiani cattolici. Ghe sarebbe del mondo, se non vi fossero

istitutireligiosi? disse un giorno il Signore a santa Teresa. Che

sarebbe dell' Italia nostra, soggiungiamo noi, se non albergassero

nel suo seno tante di queste vittime, che colle pene, coi gemiti,
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colle orazioni, colle sofferenze d'ogni fatta, disarmano la collera

di Dio e attiran sovr'essa benedizioni di salute?

I cattolici tali cose considerino un poco e ne deducano, se picciol

merito sia agli occhi del Salvatore, il porgere un pane a queste
sue dilette, 1'asciugar loro una lagrima, 1'addolcir loro gli affanni

di un'indigenza, che grida nel tempo stesso vendetta al cielo e pieta

alia terra.

Noi non esitiamo a giudicare di merito altissimo questa carita, e

atta ad impetrare a chi I' usa grazie di ogni maniera, anche tempo-
rali. Si provino tante persone tribolate, o negl'interessi, o ne'figliuoli,

o nella famiglia a chiedere, per questa via, i celesti conforti : e

sopra tutto ne facciano lo sperimento e madri e mogli e sorelle,

che bramano accesamente grazie speciali pei loro cari. Soccorrano

le derelitte spose di Gesu, si acquistino un diritto alle loro pre-

ghiere, si rendan loro benemerite, si guadagnino la loro spirituale

amicizia. Vedranno esse che efficacia abbiano presso il Redentore

le orazioni di queste donne, cosi dal mondo avvilite e derise. Noi

sappiamo di un'agiata famiglia la quale, mossa dalle istanze di un

Vescovo, sborso men di tremila scudi, per riscattare un convento

che si vendeva all'asta. Quel Vescovo le promise, nel nome di

Dio, una ricompensa ancora terrestre. Non passo Fanno ed una

eredita di ottantamila scudi le cadde in casa. Iddio e sempre il

medesimo. E quantunque la carita si abbia ad esercitare per mire

piu eccelse che non sono i mondani vantaggi; tuttavia e ben certo

che essa non di rado e premiata anche in questa vita; e partico-

larmente quella che si fa alle persone religiose, travagliate ed op-

presse in odio di Gesu Cristo.

VI.

Ne si risponda che i bisogni sono grandi da per tutto, che non

si finisce mai di dare, che ognuno deve pensare ai poveri suoi,

che, se si va innanzi di questo passo, le opere buone si distrugge-

ranno a vicenda, 1'una assorbendo quello che per 1'altra si assegna.

La carita vera ha le mani larghe e non si stanca di fare il bene:

fara poco, giusta le scarse forze sue, ma fara per tutti. Or dice

bene il proverbio, che molti pochi fanno un assai. Se molti faces-
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sero un pochino, oh che frutti si otterrebbero ! I cattolici del

nostri giorni si debbono persuadere, che Iddio clomanda loro un

ossequio di fede e di carita piu nobile che in altri tempi non dp-

mandasse, perche piu costoso e provato. Ma non si debbono scordar

nemmeno, che il premio sara ancora piu splendido e prezioso.

E poi quanti sono che facciano propriamente molto? Eppure vi

ha ancor tanti che lo potrebbero fare, senza troppo disagiarsi. II

dottore san Leone Magno esorta a far carita con quello che si toglie

alle vanita, alle volutta, alle superfluita. Impendamus virtuti, quod

subtrahimus voluptati
1

. Un po'meno di divertimenti, un po'meno di

3ussi, un po'meno di ghiottornie, darebbero presto ad assai per-

sone, che si dicono cristiane e pie, il modo di soccorrere le nostre

povere monache, senza che per ci6 avessero da lamentare grandi sa-

crifizii. Si gittano via, con somma facilita, le centinaia e le migliaia,

in vestiti alia moda, in feste da ballo, in banchetti e dite voi. Golla

meta di queste spese, oh come bene si sfamerebbe per mezz'anno

una comunita di monache abbandonate, come bene si provvederebbe

alia cura delle loro inferme, prive persino di medicamenti, come

bene si impedirebbe che iatere famiglie religiose gelassero dal

freddo, per mancanza di legna! Ah, se il maggior numero delle

nostre dame, se un buon numero ancora di giovani signorine, che

pur sono buone e nel fondo del cuore hanno forti velleita di piacer

molto al Signore, facessero un esame di coscienza non troppo in-

dulgente, sopra il tanto che spendono in futilita o passatempi, noi

crediamo che tutte potrebbero trovare, nei rimasugli della borsa, un

obolo da offerire alle depauperate spose di Gesu Gristo
;
e con tutto

cio soddisfare pienamente ad ogni convenienza! Volesse anzi Dio

che fra loro sorgessero anime pietose, che si facessero apostole di

quest' obolo e lo raccogliessero con 1'arte e lo zelo, con cui altre lo

raccolgono per fare un festino o una commedia ! Noi diremmo for-

tunate coloro, che a questa impresa si accingessero. Le benedizioni

di Dio scenderebbsro, come rugiada, sopra loro e sopra le loro

famiglie: ne vi ha grazia o dono, chele spose dsll'Agnello non gli

strappassero dal cuore, in pro di tali amorose loro benefattrici. Ma

basti di ci6 e veniamo al piu pratico della conclusione.

1 Ser. 2, da itiun. decim. mensis.
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VII.

II qual e che la caritk ai monasteri spogliati e impoveriti si

puo fare, da chi lo vuole, in diverse maniere.

Primieramente si puo fare nolle cittk e nelle diocesi proprie,

pigliando infurmazioni intorno a quelli dei monasteri che piu pa-

tiscono inopia, e sovvenendoli per se, o per mezzo del Vescovo.

Questo.e, a parer nostro, il modo migliore di tutti: tanto piu che

il passare le caritk e reso piu facile e si agevola la via di sommi-

nistrare in grano, in legna, in olio, in vino o in altro, quello che

puo tornar difficile in denaro. Sarebbe quindi cosa ottima che in

ogni diocesi qualcuno, o ecclesiastico o secolare, si facesse zelatore

di elemosine per i proprii monasteri poveri: ese, colla benedizione

del Vescovo, vi si potessero formare piccoli comitati di collettori e

collettrici di quest'obolo, tanto meglio! Questo modo noi dunque

raccomandiamo, quanto piu possiamo e sappiamo, come il migliore,

ai buoni cattolici delle varie diocesi dell* Italia.

Mesi fa un signore forestiero ci scrisse, pregandoci d'indicargli

due o al piu tre monasteri italiani dei piu miseri, poiche divisava

di costituirsene protettore e, secondo la possibility soccorrerli.

Tosto gliene indicammo tre. Ed egli se li e adottati, e tratto tratto,

or all'uno or all' altro, manda qualche centinaio di franchi, e si

procura la bella consolazione di corrispondere con le martin del-

I'amore di Gesu Gristo che vi abitan dentro, e di far presenti alle

preghiere loro le sue intenzioni. Ecco un esempio imitabile. Qualche

persona o famiglia facoltosa potrebbe adottarsi della stessa guisa

un monastero ed aiutarlo, nei corso dell' anno, con limosine. Alle

quali nulla vieterebbe .che prendesser parte ancora i bimbi e le

bimbe, con piccoli risparmii; e cosi fare in rnodo che la famiglia

intera concorresse ad opera a Dio cosi grata. Noi ci offeriamo di

tutto cuore di significare a chi ce lo chiede, il nome d'uno di questi

monasteri e saremmo lietissimi di esaurire tutti quelli che abbiamo

nella lista.

Chi poi, per sue ragioni, riputasse meglio fare qualche obla-

zione, rimettendo ad altri la scelta del monastero da aiutare, si
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rivolga al proprio Vescovo; che niuno meglio del nostri Pastori

conosce le necessita del monasteri suoi.

Che se, non ostante queste proposte, altri avesse piu caro di

servirsi del nostro ministero, e per mezzo nostro inviare le limosine

e ripartirle giusta le notizie che abbiamo della poverta di non pochi

monasteri d' Italia
;
noi seguiteremo di buon grado ad esercitare

questo soavissimo ufficio non perdonando, per esercitarlo con de-

licatezza e sollecitudine, a cure e a dispendii; e non mancheremo

di rendere conto esattissimo del nostro operato a chiunque ce lo

chiegga.

Vi ha chi c'incalza a proporre un'associazione per Yobolo delle

monache depauperate. L' idea e bellissima e noi vorremmo vederla

attuata. Noi pero non abbiamo la facolta di dedicarci al suo stabili-

mento. La suggeriamo ai cattolici zelanti, promettendo loro la nostra

cooperazione, in tutto quello che puo valere.

Penseremmo inoltre di stendere questo appello oltre i confini

della nostra Penisola, e invitare i giornali cattolici del Belgio, della

Francia e dell' Inghilterra a caldeggiare collette, specialmente fra

le comunita religiose di quelle contrade. Se non che, affinche questo

disegno si colorisca, abbisogniamo di autorevoli appoggi e di tempo.

Ora il tempo stringer e mentre scriviamo, le povere nostre mo-

nache treman di freddo e muoiono d'inedia. Occorre pertanto che

non s'indugi ad aiutarle.

Supplichiamo tutti i fogli cattolici dell' Italia a volere far eco

a questo appello; ed insieme preghiamo tutte le anime generose,

che 1'udiranno, a yolerlo secondare. Intanto che affrettiamo col-

1' opera e coi desiderii il momento, in cui la liberta della vita clau-

strale sia resa alle vergini italiane, chiamate da Gesu Gristo alle

mistiche sue nozze, procuriamo che non si abbia a dire, che i cat-

tolici d
1

Italia haano lasciate perire di miseria e di fame, fra le

strette della rivoluzione, quelle che gia sono sue spose.
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XLVIII.

Del senso del gusto, dell'oggetto suo e dell'organo.

Circa all'aversi da considerare il gusto come un senso speciale,

distinto da quello del tatto di cui ragionavamo teste, non pare che

si possa molto disputare tra i filosofi: se pur non si dimentichi da

taiuno di loro in questa occasione il principle, che la filosofia deve

svolgere all'uopo ed illustrare, ma non mai mettere in forse le

verita naturalmente evidenti. Perocche nel novero di queste va

senza dubbio contata ancof la distinzione fra quei due sensi: la

quale noi raccogliamo immediatamente dalla notizia semplice ma

nettissima, che per riflessione acquistiamo dei nostri varii atti

immaterial!, intuendone, come benissimo osserva san Tommaso,
1'intima natura. A quella guisa che per mera riflessione compara-

tiva intendiamo altra cosa essere in noi il conoscere ed altra 1'ap-

petire, altra 1'imaginare ed altra il vedere; e tutti questi atti essere

diversi fra loro per natura; cosi e per la stessa via ci consta essere

di differente natura 1' atto del gustare e quello dell' apprendere

col tatto : e non d'altronde che per elFetto di naturale evidenza

avviene che 1'universale degli uomini si accordi nel darne lo stesso

giudizio. Vero e che se stringiamo alcuno del volgo a dichiarare

in che sia riposta quella dilFerenza, di cui egli mostra di neppur

dubitare, appena si trovera chi non confessi di non saperne dire di

piu: e nondimeno la cosa star cosi senza fallo, perocch6 protestargli

la coscienza che dall'assaporare il dolce gustandolo al sentirela

durezza d'un corpo brancicandolo corre tanto divario, quanto fra

1'udire un suono e il vedere un colore. La quale impossibility di

spiegarsi in cosa veduta si chiaramente non nasce da rozzezza di

ingegno, ma dalla semplicita dei concetti che delle nostre opera-

zioni ci formiamo riflettendo sopra esse. Perocch6 Tintelletto rr-

4 Vedi quaderno 658, pagg. 412-425 del presente volume.
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volgendosi sugli atti suoi o di altra potenza, non li intuisce, e vero,

per alcuu loro accidente; onde resta che li vegga in se stessi

contemplaadone la propria loro natura : cosi cM ama o pensa o

imagina, riflettendo impara che sia quell' amore e il pensiero e il

fantasma; e universaleggiando il concetto che form6 sopra quegli

atti proprii, si rappresenta per esso 1'altrui amore e i fantasmi e i

pensieri, e secondo quel concetto ne giudica e ne discorre. Ma tale

conoscenza siccome e chiara, e ognuno lo sa per prova, cosi e

semplicissima e indistinta in sfi, ne si compone delle nozioni del

genere prossimo e dell* ultima differenza. Ond'e naturale che la

merce di quella primitiva cognizione si sappia bensi da tutti chia-

ramente che cosa e amare e pensare, e similmente che cosa e gu-

stare e sentire col tatto; e si scorga da tutti che 1'un atto non ha

la natura dell'altro; ma stretti a dichiarare in che precisamente

quelle operazioni si differenzino a vicenda, i piu confessino di non

saperlo definite. Che se la filosofia cimentandosi, secondo I'ufficio

suo, di pur soddisfare al quesito, riesce nell'intento, ella ha ra-

gione di goderne come d'un suo conquisto; ma se gli sforzi suoi

cadessero in vano, non per questo ella deve negare che una dif-

ferenza speeifica fra quegli atti vi sia.

Ora discorrendo solo dei due sensi del gusto e del tatto, se

confrontiarao gli atti del primo con quelle fra le sensazioni tattili

che sono piu material! e si ottengono palpaado un corpo, la diffe-

renza fra 1'uno e 1'altro senso parra facile ad assegnare. Se a spe-

cificare le potense ci e di sicura norma il loro oggetto, chi non

vede essere qualita specificamente diverse quinci la durezza, la

solidita, 1'asprezza; quindi la dolcezza e gli altri sapori? Mirate

poi la qualita dell' imagine corrispondente alia modificazione del-

1'organo. Nelle tattili e rappresentata I'impenetrabilitk dell' og-

getto e la forza meccanica dell'urto o della pressione; nelle

gustative quegli eleraenti non appariscono, se non forse oscura-

mente, come altresi 1' es'tensione. Raccogliendo queste differenze e

aggiungendovene con lieve fatica altre simili, i caratteri proprii di

ciascuno dei due sensi potrebb&ro da questo lato defiairsi con suf-

ficiente chiarezza. Ma risparmiamoci una tal briga, che quantunque

leggiera sarebbe inutile. Perocche non abbiamo a dimenticare che il
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tatto e capace altresi di sentire la temperatura : ed 6 un cotal grado

superiore a cui si eleva in esso la sensibilitk senza formare una

facolta specificamente diversa. Or se le sensazioni del caldo e del

freddo s'attribuiscono pure al tatto, perch6 non potra essere una

peculiar forma dello stesso senso anche il gusto ? La sensazione

della durezza toccata rassoiniglia forse maggiormente a quella del

calore che a quella della dolcezza? Nel gustare non apprendi 1'im-

penetrabilita ne 1'urto dell' oggetto : sia: e quando ti scaldi al

fuoco apprendi forse meglio 1' impenetrabilita nei raggi calorifici ?

e pur questo e tatto. Anzi, se tu pensi meglio, il contatto del calore,

come di cosa piu eterea si dilunga tanto da quel toccamento piu

grossiero dei corpi ponderabili, che neppure ti basta Fanimo di

dire che tocchi il caldo: laddove e certo che tu non gusti il cibo

senza toccarlo di vero contatto. Per poco che si proceda, ti parrk il

gusto avere piu del tatto, che non una facolta riconosciuta gia come

parte di quel senso.

Fu mosso da queste e da simili considerazioni Aristotile nello

stabilire la parte che qui ricade, della sua teoria. Nella dot-

trina di lui riassunta ia breve dall'Angelico, il tatto, come s'e da

noi accennato altrove, dee considerarsi quasi un complesso di di-

verse potenze, corrispondenti alle diverse qualita tangibili, che a

due a due si contrariano a vicenda; per esempio, il duro e il molle,

il solido e il liquido, il caldo eil freddo : ma codeste potenze vanno

di conserva accoinpagnandosi per tutto il corpo e quindi e che non

abbiamo agio di discernerle fra loro. Una di esse e il gusto : con

questo pero che egli non accompagna le altre se non se nella lin-

gua, onde ci 6 porto il destro di distinguerlo dalle rimanenti. Sic-

che se il gusto si contrappone da noi al tatto, cio si fa soltanto

per rispetto alle rimanenti facolta tattili e non per opposizione a

tutto il genere
l

. Gosi il filosofo greco. Concorda poi colla mede-

sima teoria e si collega necessariamente con lei il rnodo onde egli

s'ingegnava di spiegare la natura del sapore collocandolo tra le

1 Sensus gusfus, secundum dictum Philosophi 2 ds Anima est quaedam

species tactus quae esi in lingua tantum. Non autem diskinguitur a lactu in

genere, sed a tactu quantum ad alias species, quae per lolum corpus dif-

funduntur. S. THOM. 1 p. q. 17. a. 3. ad im .
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qualita tangibili. Perocche supposto giustamente che 1' umidita e

il calore e Faridita cadono sotto il tatto come suoi oggetti, egli con-

getturava che il sapore altro non fosse fuorche una modificazione

arrecata nella umidita naturale dall'aridita del cibo, aggiuntavi

F azione del calore
l

: eotalche il gusto veniva propriamente ec-

citato dalla umidita, cioe da una qualita tangibile, debitamente

modificata. Quindi svolgendo tuttavia 1'ipotesi, egli Fapplicava in

ispecie ai diversi sapori e ne derivava la differenza dal vario tern -

peramento del calore e dell' umidita; cosi il dolce e Famaro,

1'acerbo, Facido, il frizzante, Fastringente
2

: che tutti per la na-

tura della qualita in che erano fondati, risultavano specificamente

affini alle tangibili
3

,
e per conseguente una simile affinita doveva

ammettersi fra i due sensi corrispondenti.

Fu gia notato che FAngelico non si mostro persuaso di questa

ultima conclusione, sebbene concedesse Fidentita specifica fra

Fimpressione materiale che determina la sensazione del tatto e

quella a cui consegue il senso del gusto. E per fermo nulla vieta

che fin anche una stessa impressione, se venga esercitata su diversi

organi, vi ecciti sensazioni di specie diversa. Una corrente elettrica

applicata nelFocchio vi desta un senso di bagliore, ed eccita una

scossa nelle altre membra. A piu forte ragione si concepisce che

tali effetti specificamente diversi conseguano da impressioni non

assolutamente identiche, appartenenti pero alia specie medesima

e, trattone sol do, nel resto ben distinte fra loro per proprii ca-

ratteri. Gi6 si rende vie piu manifesto se si rifletta che F azione

dell'oggetto non determina la sensazione se non in quanto e rice-

vuta nell'organo: e che dee valere anche qui Fantico adagio che

quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur. Una medesima

azione adunque cadendo in due organi di struttura diversa pu6

produrvi due diverse modificazioni materiali: le quali se per av-

1 Licit (Aristoteles) quod sapor nihil est aliud quam passio facta in

humido aqueo a dicto sicco, scilicet teneslri, cum additione calidi ; qua&

gustum secundum potentiam alterando, in actum reducit. Id. De sensa et

sensalo Lect. X.
2 Calidum perfecte digerens humidum causat saporeni dulcem, privatio

autcm humidi perfecte diyesti est causa amariludinis, etc.

3
Saporem ponit (Aristoteles) inter tangibilia.
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ventura siaao, ciascuna d'esse, precisamente quella richiesta per
ottenere la sensazione, si avra da ambe le parti la sensazione sua

propria. II riuscire poi queste di diversa specie dovra ripetersi

principalmente dalla virtu della potenza immateriale, che unita ad

un tale orgaao e capace di produrre tali imagini quaado egli si

trovi nelle debite guise modificato.

Rifacendoci ora alia sentenza di san Tommaso circa la differenza

del gusto dal tatto, egli ne addita una innegabile, desunta dal di-

verso modo dell' immutazione proveniente dall'oggetto a ciascuno di

que'due sensi: ed e clie mentre nel tatto 1'organo si modifica rice-

vendo in certo modo la qualita stessa che- fa impressione sopra lui,

nel gusto non e cosi ; poiche non occorre che la lingua diventi dolce

od amara essa medesiraa per sentire quei sapori
!

. E quanto a ci6

che il Santo Dottore asserisce qui del tatto, se si riferisca alia

sensazione della temperatura, la cosa e manifesta; dovendo la

mano vecir riscaldata dal corpo estraneo se ha da sentirne il ca-

lore; e raffreddata, se trattasi del freddo. E similmente nelle altre

sensazioni di contatto piu materiale, la niodificazione dell'organo,

ossia lo spostamento delle sue parti dal loro sito naturale, corri-

sponde appuntino al modo dell' impressione: che 6 per una tendenza

dell'oggetto ad occupare il sito loro, in quelle varie guise che si

divisarono a suo luogo.

Ma nel gusto non troviamo che avvenga lo stesso, cioe che la

modiflcazione richiesta nell' organo per sentire sia tale da rendere

lui stesso saporito. Neanche ci dice Tesperienza che ogni parte

del palato assaggi la parte senziente a se contigua, mentre ci

attesta che qualora si prema il polpastrello del dito ogni sua

parte sente le altre parti spostate, e perci6 senzienti, intorno a se.

Adunque ci6 che nel cibo e sapore, non passa come tale neir or-

gano. Codesta osservazione dell'Angelico, che non deve restringersi

al solo gusto, e degna, a giudizio nostro, d' essere ben ponderata.

Si discorre talvolta ai giorni nostri delle operazioni dei sensi

i Guslus autem non immutatur, de necessitate, naturali immutotione

secundum qualitatem quae ei proprie obiicitur, ut scilicet lingua fiat dulcis

vel amara. Sed secundum praeambulam qualitatem, in qua fundalur sapor ;

scilicet sccundum humorem, qui est obicclum taclus. Id. 1. p. q. 11. a. 3.
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eziandio piii perfetti, mostrando di supporre che lo stato prodotto

aell'organo dalle quality sensibili a lui applicate, debba essere

identico a quello che esse arrecano all'oggetto. Ora cio non e punto

necessario; che ne I'occhio per vedere abbisogna di diventar lu-

minoso, ne I'orecchio sonoro: ma e d'uopo soltanto che Fazione sia

realmente ricevuta nell'organo producendovi una determinata mu-

tazione, il cui modo dipende in buona parte dalla struttura del

medesimo. Questa nondimeno e una dote propria dei sensi supe-

riori al tatto; la quale incontrandosi ancora nel gusto, bene si

appose 1'Angelico nel designarla come un suo carattere specifico,

onde distinguerlo con vantaggio da quel senso. E per verita quan-

tunque ambedue si rassomiglino d'assai ancora in cio che v'ha di

piu materiale, cioe la necessita di un grossolano contatto fra 1' og-

getto e 1'organo, cio non per tanto il gusto in quella, per cosi dire,

meno assoluta e servile dipendenza dalla impressione materiale,

comincia a mostrarci la facolta sensitiva in un grado di energia

superiore, che vediamo poi svolta a pieno nei sensi piu perfetti.

Non modificandosi adunque Forgano gustativo, prosegue a dire

T Angelico, secondo le qualita saporose, in modo da esserne egli

stesso informato come 1'oggetto, rimane che la rnodificazione sia

del genere di quelle dovute alle semplici quaiita tangibili : quaie

puo cagionarsi da una sostanza umida variamente temperata o per

effetto del calore, come supponeva Aristotele, o per altra via. E

pure la sensazione ne riesce tutta propria, attesa la peculiare con-

dizione della facolta sensitiva, che riceve anch'essa 1' impressione

immateriale secondo il suo proprio modo, ed esce in una rappre-

sentazione, conformeche tutti intimamente proviamo, diversissima

da quelle del tatto. E tanto basti aver detto della distinzione di

questi due sensi e del modo di operazione proprio del gusto; del

quale sebbene 1'Angelico stesso non discorra se non se opinando,

pure non sappiamo che altri mai ne parlasse con si ammirabile

giustezza di principii e di osservazioni.

Discendendo ora piu al particolare, si avrebbe a discorrere della

natura comune e delle differenze dei sapori, e definire piu pre-

cisamente il modo dell'azione che esercitano sul palato. Ma o noi

consultiamo i filosofi antichi o i moderni fisiologi, di questo argo-
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mento non troviamo altro che opinion! teoriche o la schietta con-

fessions dell'oscurita che tuttavia ne ingombra i principii. E non

e che gli uni e gli altri 1' abbiano reputato men degno dei loro

studii e non v' abbiano fatto di belle osservazioni, che spianano

alrueno la via allo scioglimento ultimo della questione. Tale e

quella del doversi stare in sull'avviso per non confondere nel-

1'organo stesso del gusto le impressioni gustative e le tattili, che

nell'atto dell'assaporare vanno congiunte eper poco si temperano
a vicenda. ImperoccM le sostanze saporose sono al tempo mede-

simo tangibili, ne tutta 1'azione loro si esaurisce in quella deter -

minata impressione che eccita il sentiraento del gusto, ma una

parte di essa, improporzionata a destare quel senso, eccita nulla-

meno la sensazione del tatto, sia per conto della temperatura o

delle doti palpabili di levigatezza, di durezza e cosi di seguito. La

lingua poi e un crgano tattile delicatissimo e perci6 appropriatis-

simo ad apprendere tali qualita, anzi ancora a goderne o patirne.

Ondeche il complesso delle due sensazioni, la gustativa e la tattile,

puo riuscire diversissimo pel solo mutamento di quest* ultima; e

in ragione solo di quest o aversi della stessa vivanda o noia o di-

letto. Dello stesso impasto, con solo tagliarne le parti piu o meno

minute, e dare ai chicchi diverse forme, puoi trarre vivande, che

tutte hanno il sapcre medesimo, ma per quella varieta di forma

se ne ragionera quasi fossero diverse al gusto, tanto si lodera or

1'ima or Taltra a petto delle rimanenti, o si sdegnera. Or questa

diversita di senso sta tutta dalla parte del tatto, sul quale cade

r impressione diversa di quelle forme; come altresi la freschezza

delFacqua e quella prodotta per cvaporazione dalla menta; e il

cslore della cottura e il pizzicore di certe drogher e 1'astringente,

e il frizzante e il farinoso, e cento altre affezioni dells sostanze

sapide; che tuttavia non sono sapori, ne si apprendono col gusto.

Per la qual distinzione fra i due sensi risedenti nello stesso or-

gaco, Aristotele distingueva sentitamente gFiugordi dai buongustai:

de'quali i primi cercano diletto principalmente dal diluviarsi i

gran piatti godendo di sentire la bocca piena e il tragittare de'boli

senza posa giu pel gorgozzule: ed i secondi invece corron dietro

piuttoslo alia delicstezza dei sapcri: onde il primo vizio, comedi
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senso piu materiale, e piu basso e piu laido che il secondo, ed a

correggerlo mira piu direttamente la contraria virtu della tem-

peranza.

Ne men frequenti ad accompagnarsi colle sensazioni del gusto

SODO quelle deir odorato per le esalazioni odorifere che passano

dall'organo del prirao a quello del secondo, vicinissimo e comuni-

cante con lui per via interna. Non solamente quando 1'odorato,

fosse anche per una leggiera infreddatura, e ottuso, sogliono i cibi

parere insipidi, ma ancora turando il naso ad arte onde la circo-

lazione dei vapori resta impedita, appena piu si scernono quei

che sembrano sapori caratteristici di certe sostanze, come del-

1'aglio, o della vaniglia. E per6 questi sentimenti altresi e le qua-

lita che le cagionano, si Hanno da segregare dal gusto e dai sapori

genuini. Non cosi pu6 attribuirsi ad altro senso quella percezione

di sapore acido, che si elFettua nella lingua, applicandovi il polo

positive di uaa corrente galvanica : e diviene alcalino al polo ne-

gativo. A spiegare questo fatto il pensiero corre incontanente ad

una decomposizione che per ventura si operi negli umori superfi-

ciali dell'organo. Ma il Volta dimostro gia vana siffatta spiega-

zione, mettendo nel primo caso al livello del polo positive un

liquido alcalino che neutralizza istantaneamente gli acidi. Dal che

sembrerebbe doversi conchiudere che 1'elettricita possa talora ec-

citare per se la sensazione del gusto, se pure non voglia dirsi

piuttosto che la decomposizione si operi nell' interno della lingua

presso alia superficie, supponendo che quivi pure ella sia capace

di gustare.

Per do che spetta in fine all'organo di questo senso, Aristotele

lo collocava insieme con quello del tatto presso al cuore
;
ma poi

neragiona piu conformemente all'esperienza, attribuendo tal sen-

sibilita alia lingua, come si pens6 ognora dal comune degli uo-

mini e dai filosofi scolastici e dai moderni. Insegnano poi questi

che nella lingua stessa piu squisito e il senso alia radice e alquanto

meno ai margini. Ma il palato anch'egli e gli archi palatini sono

sensibili al sapore; e, se non in tutti gli uomini, certo in alcuni, piu

ancora che la parte suddetta: tantoche v'e esempio di chi portando

dentiera artefatta dove e fcesa per fortezza una pellicella, che viene a
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velareil palato,non prova quasi nessun gusto delle vivande costrette

ad operare soltanto sulla superficie linguale. Onde non ammetterem-

mo senza spiegarlo cio che dai fisiologi si suol asserire, che cioe,

fuod di questo ultimo membro, le parti che lo circondano non gu-

stano altro che imperfettamente. Gi sembra piuttosto che tutta la ca-

vita orale sia da considerarsi come un organo compiuto, le cui parti

concorrono tutte qual piu qual meno ad una sensazione, alia quale,

perche riesca quale e intesa dalla natura, tutte debbono contribuire.

E percio a tutto insieme 1'organo vuole estendersi cio che della

lingua osservano, vale a dire che il suo muoversi giova a ren-

dere piu spiccata la sensazione; perocch6 con tal mezzo la so-

stanza sapida si mena a contatto con un maggior numero di parti

sensitive. Non per questo si nega che nella lingua risegga princi-

paimente la sensibilita ed in ispecje nelle sue papille, dove fanno

capo le estremita periferiche di due tronchi nervosi. Tre maniere

se ne distinguono dagl'istologi: le filiformi, le fungiformi e le ca-

liciformi, ammirabili tutte per 1'artificio della loro struttura: ma

le prime non sembrano avere altro ufficio se non di ritenere

alquanto e di muovere le particelle sapide; sensitive come or-

gani del tatto e nulla piu. II gusto per lo contrario par che si

eserciti precipuamente per le seconde e piu ancora per le terze.

Quivi abbondano piu che altrove e si distinguono per finezza le

appendici nervee, piu sottile e la guain, piu sporgente verso la

superficie il cilindro deli'asse, onde puo spiegarsi come sia piu

efficace sopra esse Fimpressione delle sostanze sapide; e come

alia radice della lingua dove pure abbondano, si destino sensazioni

anche allora che in altre regioni fornite di organi meno delicati

non se ne prova tanto.Per rispetto a queste ppille in modo speciale

conveniva che i sapori fossero stemprati in sostanze o di per se

umide o inumidite dairumor della saliva (donde Aristotele tolse

il concetto, che essi sieno una affezione dell'umido) ; affinche, aiu-

tate dal moto della lingua, penetrassero nei seni, di che quelle

rnicroscopiche appendici appaiono rugose ;
a differenza delle fun-

giformi. Se non che tali varieta di forme, a scoprir le quali si con-

suma la potenza de'piu accurati strumenti ottici, non ci mostrano

che la corteccia delForganismo e ci lasciano tuttora incerti intorno

SerieZ,voLIV,fasc.660 43 5 dicemlre 1877
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alia ragione di altre differenze: come e quella da alcuni asserita

che non tutte le appendici nervee sono acconce del pari a sentire

tutti i sapori: e con ci6 spiegano la diversa attitudine che ha la

punta della lingua a scernere meglio il dolce; e i fianchi, Tacido;

e la radice, F amaro. Ma di poco giovamento sarebbe qui il prose
-

guire siffatte minutezze, finche e i fatti e le loro spiegazioni non

sfono scevri di dubbio.

Dell' odorato.

fi questo il senso che fra tutti gli altri meno si apprezza e della

cui perdita meno ci duole, poiche ne delle cose esterne ci fornisce

nozioni altro che imperfette e neanche per gli usi della vita ani-

male o sociale lo troviamo gran fatto necessario. Per la quale disi-

stima forse si inducono i piu a concedere si facilmente, che egli

sia di gran lunga meno perfetto nell'uomo che in molti bruti; ne'

quali lo veggono dar di s& prove, che in un uomo si avrebbero per

miracolose. Che se il paragone si limita a certe determinate sensa-

zioni, a tal sentenza non v'& che ridire: ma il torto consiste ap-

punto nel limitarlo cosi.

Tra le diverse specie di qualita attive, di cui sono fornite le

sostanze corporee, ve n'e una da molte posseduta, che non essendo

idonea a modificare convenientemente gli organi del tatto n& del

gusto ne dell'udito ne della vista, a voler che si apprendesse dagli

animali, era d'uopo un senso a parte con organo appropriate.

Quella specie di qualita, dappoiche la conosciamo. & Todore, e il

senso che le si proporziona, 1'odorato. E poich& conveniva ai bruti,

ed in moltissimi casi era loro necessario, questo mezzo di perce-

pire i corpi esterni e discernerli a vicenda, il provide Autore della

natura di un tal senso li forni, e si delicato come allo scopo si

confaceva. Egli e un tesoro, per molti di loro, da non anteporgli

la vista degli occhi. Scorti dall' odorato i nostri cani e le fiere del

bosco rintracciano la preda che s'invola alia loro veduta ed al-

1'udito; e per converse i timidi cavrioli e le gazzelle non hanno

altra miglior guardia che 1'odorato; dal quale avvertite scoprono e

prevengono colla fuga gli assalti insidiosi: e i selvatici e i domestici
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cercano alFuopo i loro simili, o i luoghi o le persone, e li ricono-

scono. Vedrai poi gli animali fiutare ordinariamente ogni cibo

prima di mettervi bocca, avendo 1' odorato per arbitro di cio che

loro si affa per alimento
;
e per suo consiglio perfino i gioven-

chi al pascolo vedrai tondere il prato intorno intorno alle erbe

velenose del ranuncoli e delle cicute, lasciandone intatti i cespi:
emenati all'abbeveratoio, sentire al fiuto Facqua troppo calcare,

cbe T odorato nostro ci lascerebbe credere purissima quanto ogni
altra. Percio a nessun cade in pensiero di negare che sotto un certo

rispetto i bruti ci avanzino in ci6 per gran tratto.

Ma se rifletteremo dall'altro canto che quegli animali cosi sagaci
a sentire certe classi d' odori e a seguirli o fuggirli, a riguardo poi
di mille altri da noi sentiti si mostrano insensibili, quel vantaggio
verra svanendo almen di tanto, che la superiorita di assoluta scen-

dera ad apparire relativa, anzi segno manifesto d' inferiority. Pe-

rocche comunque si spieghi quel fatto, Tuna delle due cose dovra

ammettersi: o che 1'organo loro, accomodato a ricevere alcune

classi d'impressioni odorifere, conforme allo scopo inteso dalla

natura, alle altre tutte si trovi disacconcio; o che le percepisca

bensi, ma solo per accidente senza che v' abbia un' armonica cor-

rispondenza fra Forgano e quelle impressioni; ch6 altrimenti al

provarle il bruto ne avrebbe diletto. Le percepisce Fuomo e ne

gode; indizio certo che il suo odorato si riscontra piu compiuta-

mente col suo oggetto, che e, non Funa o F altra, ma tutta quella

specie di attivita che sotto nome di odori sono sparse tra le varie

sostanze corporee; benche spesso avvenga che per accidente, cioe per

la tenuita delFimpressione, egli non ne abbia nessun senso. Cresce

poi a molti doppi il valore di questo vantaggio, anzi soverchia del

tutto, se osserviamo che egli ci spetta nella percezione degli odori,

la cui conoscenza non ha relazione colla vita animale, e che quindi

il percepirli torna tutto in servigio delFintelletto. Di guisa che

F odorato come gli altri sensi nelFuomo, e accomodato ad un fine

superiore; qual e quello di rivelare alF intelletto un ordine di

qualita inaccessibile agli altri sensi e che spesso designa la natura

propria delle sostanze materiali o ne compie la perfezione. Non

par egli, per esempio, che una rosa sarebbe due tanti meno azaa-



676 BELLA CONOSCEKZA

bile, se le mancasse la sua fragranza? E chi per difetto di odorato

non la sente non par egli che ne ignori una meta delia perfezione?

Lo sciaurato le preferira senza dubbio una camelia; alia quale

molti fanno gia buon viso sedotti dalla delicatezza delle forme e

dalla vivacita del colore : ma non la perdera con lei la rosa, presso

giudici maturi e di buon odorato, finche essa niantiene la sua fra-

granza. E il gelsomino? e il giglio? e il giacinto? chi puo dire di

conoscerli se o non ne secte i profumi o, sentendoli, non ne. intende

la soavita? Non diremo per contrario della sconvenevolezza che

sarebbe per 1'uomo re della natura o il ravvolgersi senza ribrez-

zo, perche senza senso, fra i cadaveri, come uno scarabeo necro-

foro, o anche solo il recarsi per vezzo sul seno una fetente aroidea.

Arrogi che gli odori, or buoni or rei, somministrano alia scienza

del pari che le altre qualita sensibili, il carattere distintivo di molte

sostanze; e persino neH'ordine morale da essitogliamo le metafore

per raffigurare come ributtante il vizio o come amabile la virtu. Al

bruto adunque si conceda pure un senso piu acuto al proposito del

magnare e di altre sue operazioni animalesche; che aon percio

il suo odorato e da piu di quello dell'uomo. Anzi a noi quella sa-

gacita si disdirebbe in gran maniera. Ad un bruto, non avendo altra

faccenda fuorche d'andare in busca del cibo o di carnparsi da qual-

che malo incontro, quel sentire ogni alito di odore e avere Fodorato

sempre in atto, non isconviene piu che Y avervi sempre la vista,

intesa essa pure ognora allo stesso fine. Ma aH'uomo una simile

condizione tornerebbe non che molesta, eziandio d'inciampo al

pensar di migliori cose, per la continua distrazion della mente in

oggetti si materiali : anzi v' e non poca ragion di credere che la

soverchia sensibilita verso tali impressioni renderebbe il senso

inetto alle altre, che i corpi odorosi c'inviano; e che ci sono troppo

piu preziose perche piu conducenti alia pura conoscenza del mondo

corporeo.

Ma o si parli di queste o di altre, avendosi qui a determinare

eziandio la genesi di codesta specie di sensazioni, in qual maniera

dunque agiscono le sostanze odorifere sull'organo olfattorio? e in

che consiste il loro essere odorose? Da prima secondo il modo piu

comune di concepire si vuol supporre che dai corpi odorosi si di-
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stacchino e vadano trasportate per 1'aria certe particelle sotti-

lissirae che si diiFondono tutto intorno
l

. Non sono esse pero 1'odore,

ma lo recano in se come una qualita, per la quale, giungendo all
1

or-

gano, sono capaci di produrvi 1' impressione debita perche il senso

venga attuato. Gontro questa opinione nondimeno possono muo-

versi delle difficolta tolte dall'esperienza; le quali se non si sciol-

gono, sara necessario ammettere che le sostanze odorifere operino

sul senso, trasmettendo la loro azione attraverso a un mezzo inter-

posto, come le luminose e le sonore. Chi non sa, per cominciare da

un fatto notissimo, a che maravigliose distanze giungano gli effluvii

odorosi, se diamo fede ai racconti di naturalist! antichi e moderni?

Uno di questi meritamente rinomato, il Gene, descrive come testi-

monio di veduta il concorrere che fanno gli avvoltoi da remotissime

distanze a pascersi del cadavere di qualche animate abbandonato

pei campi. Muoia, dice egli, un montone, un cavallo nei piani

dell'Africa, dell'Asia, o senza trasportarci si lungi, nei campi della

nostra Sardegna; e si attenda che il calore del sole cominci appunto

a strigare da quel corpo i primi effluvii della corruzione: 1'atmo-

sfera e tutta sgombra, per quanto 1'occhio piu acuto puo scorgere

tutto alFingiro; per qtfanto 1'orecchio puo udire, nessun grido la

turba : ma ecco apparire da tutte le parti, punti neri appena per-

cettibili, e questi punti dilalarsi a misura che s'avanzano, e darsi

a conoscere per avoltoi, che arrivano per fare scomparire il cada-

vere putrefatto e cosi risanare F aria
2

. Omettiamo altri spetta-

colosi esempii riferiti da scrittori anticbi suHa fede della fama, che

agli uccelli di rapina attribuiva il fiutare la loro preda a cinquanta

miglia, e quasi non bastasse, fino a cinquecento. Contentiamoci di

quello recato dal Gene
; poiche da solo basta a far sorgere il dubbio

se sia possibile che un cadavere empia di sue esalazioni una sfera

si ampia. E per fermo chi si mettesse in animo di do sostenere,

penerebbe non poco a superare 1'altrui incredulita. Ma v'e egli

forse bisogno di assumersi una tale impresa? Cosi sarebbe senza

meno se constasse che quegli uccelli rapaci sono veramente at-

tratti in quel loro concorso dall' odore della preda. Questo pero

1 Odor autem quaadam famosa exhalatio est. ARIST. De sens, et scnsat. c. 2.

2
GENE, Dei pregiudizi popolari sucjli animali ecc. pag. 115.
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si dovrebbe innaozi tutto mettere in sodo e non supporre, dimenti-

cando gli altri sensi che possono da se dar ragione del fatto. Hanno

i rapaci generalmente una vista acutissima assai meglio che nessun

uomo. Mentre questi da terra non iscorge affatto o con grande

stento un falco, librato nelle alte regioni dell' aria, dove il suo

color fosco, contrastando col chiaro azzurro del cielo, lo dee ren-

dere piu facilmente visibile, il falco di la scorge distintamente un

uccelletto posato sui rami di un albero e confuso fra 3e sue foglie.

Assai prima adunque che un osservatore avverta un avoltoio simile

a un punto nero sull' orizzonte, 1' avoltoio ha potuto veder lui e

adocchiare la lauta mensa a se imbandita. II difilarsi poi che egli

fa verso un punto con la fretta e colla bramosia d' un suo pari in

simili casi, aggiuntevi le incondite grida che gittano tali bestie

recandosi ai loro festioi, e un richiamo per gli altri o piu lontani

o meno attenti. Vediamo pur tuttogiorno nelle nostre piazze for-

marsi cosi le raunate di cani, principiate dal correre d' un solo

guaiolando o abbaiando, e gli altri sbucare dalle vie e avviarsi

alia stessa volta non per odorato che li attiri, ma per istinto di

societa o di emulazione. II perche, non essendo necessario di ri-

correre nel fatto degli avoltoi aH'operazione dell'odorato, non v'e

obbligazione veruna di supporre che gli effluvii odorosi formino

sfere d'incredibile ampiezza. Ben si diiFondono piu assai che non

comporti la misura delle ordinarie esalazioni, come composti di

particelle oltremodo tenuissime. Talche non anderebbe lungi dal

vero chi assegnasse a tali effluvii un posto mezzano tra i fluidi

ponderabili e gl' imponderabili : partecipando dei primi 1'essere

coercibili, poiche non isfuggono dai vasi bene turati, e seguono

gli andamenti dell' aria che li trascina con seco; e avendo dei

secondi il non potersi da noi apprezzare la loro tensione ne il

peso. Gosi notissimo e il fatto del grano di muschio che per piu

anni continua a profumare una stanza bene aerata, senza pero al-

leggerirsi d'uno scrupolo. Una nube odorosa non ha forse per la

minutezza delle sue parti altro riscontro in natura, che le nubi di

germi atmosferici: ne pare che con minore sottigliezza fosse pos-

sibile agli odori il diffondersi per entro ai liquidi ;
e pure ci &

d'uopo supporre che riescano a tanto, vedendo 1'organo olfattorio
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del pesci non differire essenzialmente da quello degli animali ter-

restri: argomento non dubbio cbe 1'impressione per entrambi

dev'essere in sostanza la medesima.

Un' ultima ripruova che le particelle odorose vengano esse a

destare il senso, solleticandone 1'organo, si ha dall'analisi della

stessa percezione olfattiva. Perocche se 1' impressione odorifera

si esercitasse non da quelle particelle, ma dalla sostanza lontana,
a traverso al mezzo interposto, questa e non 1'effluvio sarebbe 1' og-

getto proprio della percezione olfattiva; la qual dovrebbe perci6
essenzialmente rappresentarci 1'odore e la sua fonte distaccata

dall'organo: a quel modo che la vista e 1'udito ci rappresentano

1'oggetto loro, cioe la fonte luminosa e la sonora, come distaccate

da se. Ora ciascuno riflettendo in se medesimo pu6 accertarsi che

la bisogna per 1'odorato non va cosi. Noi sentiamo bensi una

impressione di cosa estranea, ma non percepiamo questa come

lontana da noi: e la fonte odorosa pu6 rimuoversi soventi volte

e perire, e la sensazione non soffrirne mutamento. Che se altri

fosse cieco e non avesse mai potuta imparare d'altronde la re-

lazione che passa fra certi corpi e la loro fragranza, non sospet-

terebbe neppure che 1' impressione da se provata movesse da un

luogo lontano. Solo 1'esperienza congiunta della vista, o del tatto,

coll'odorato, fa si che riconosciamo per odoroso un fiore od un

unguento. Sicche i fonti delle esalazioni odorifere possono bensi

riguardarsi come oggetti dell'odorato, poiche al fiuto conosciamo

spesse volte la vicinanza sia d'un fiore, sia d'un frutto o d'altro;

ma sono oggetti per accidente; tali cioe che in conseguenza di una

percezione olfattiva si apprendono immediatamente da un'altra

facolta superiore cioe dair imaginativa o dall'intelletto, per virtu

di un giudizio anteriore; e ne'bruti, per connessione dei fantasmi,

istintiva od acquisita.

Per la qual cosa 1'olfatto non mai reggera al paragone dell'udito

e della vista
; privo essendo di quella nobile loro prerogativa di

rappresentare nelie loro imagini, e cosi apprendere gli oggetti

remoti : e piega di sua natura piu verso il gusto che sente i sapori

a se congiunti: ma si solleva poi sopra quest' ultimo senso, per lo

stato quasi etereo degli spiriti odorosi che lo modificano, ed ai quali
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e consentaneo die si attribuisca un modo di azione meno grossiera.

Diresti quasi clie le percezioni olfattive siano da paragonare a

quelle della temperatura. Ne osta punto che Fattivita degli pdori si

riduca al genere di quelle che operano sugli organi del tatto. Ari-

stotele nel suo sistema suppose che 1'odore non fosse altro che una

modificazione delF asciutto, a quel modo che riguardava il sapore

come una modificazione deH'umido: qualita ambedue per se tangi-

bili. Ma non percio la sensazione dell'odorato riducesi ad una ma-

niera di tatto; possedendo anch'ella quel carattere notato dall'An-

gelico nel gusto, che cioe Forgano per provarla non abbisogna di

essere modificato dalla qualita sensitiva al modo stesso che Fog-

getto: che neanche le narici non hanno da divenire odorose per

sentire i profumi, come il palato non si fa di necessita saporito

per Fimpressione dei sapori; laddove si fa calda la mano per Fim-

pressione del calore, n& in altra maniera pu6 apprenderlo. Ed in

fine poiche Faggiunto di tangibile e relativo, e designa cosa che

puo apprendersi coll'organo del tatto, non altro che impropria-

mente egli si puo dare a qualita modificate e temperate in tal

maniera, che non destano veruna sensazione sui migliori organi

tattili. Delle quali tutte cose tenendo conto e rammentando la

diversita degli organi, e delle stesse facolta immateriali che le

informano, si parra non solo mantenuta la distinzione dei tre sensi

mentovati fin qui, ma insieme chiarito quanto basta, il fondamento

della medesima.
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liACCONTO CONTEMPORANEO

LXXX.

UNA LACRIMA NEL DESERTO

Erano ormai venticinque giornate dicamrnino a traverso la piu
erma solitudine che uom possa immaginare. Insisa, Indenan, Moila,

piuttosto poste di viaggio, che villaggi, aveano veduto passare la

gran carovana di Messaoud ben Saoud. Anche si era dato le spalle

a Mabruch, misera cittaduccia che si nwore di stento sopra poche
zolle di terra vegetale, parte delta grande ma interrotta oasi del-

F Assuad. Qui i paesani parlavano di Tomboctu come della piu no-

bile metropoli del mondo, e dimandati quanto essa fosse tuttavia

distante, rispondevano : E qui presso, in men d'una settimana

ci si arriva. - - Gastone e Guido, Guido sopra tutto, sentivano in

quel qui presso una ironia, che non era punto nell'animo degli

abitatori dell'oasi, pei quali una settimana di cammello tornava

come una gita dipiacere. Tantopuo la consuetudine! I due cugini

avrebbero volentieri scorciato la via, correndola a galoppo di dro-

medario : e qui invece dovettero sopportare la piu lunga sosta.

Aveano rizzate le tende tranquillamente in grembo ad una val-

licella verdeggiante, serpeggiata da un uadi ossia letto di fiume

inaridito. Ad alta notte Saada ban Moussa, che dormiva al sereno,

desto da un leggero rombo di tuono, avea visto addensarsi un

nembo verso occidente, e considerando che il fiammeggiare del

cielo era propriamente a monte dell' uadi, desto i suoi padroni, e

tanto seppe ben fare colle sue ragioni di esperto viaggiatore, che

Gastone mand6 tramutare bestie e robe sul fianco della valle, ap-

punto dove il sceicco Messaoud e All aveano provvidamente pian-

tato la propria dimora. Poco stante Messaoud, avvisato dalle sue

guardie, spacciava quanti piu uomini poteva a gridare per tutto :

- II fiume! il fiume viene! all'alto, all' alto! -

Ne nacque un tramestio, un discorrere di gente alia rinfusa, un
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disordine da non si potere descrivere. Si strappavano le tende a

furore, letti, casse, sacche si caricavano a dosso di schiavi, i quali

fuggivano all'impazzata senza saper ben dove; s'intoppavano tra

loro le brigate dei portatori carichi, e n'andavano a rotoli le some,

e qui uno scbioccare di nerbate, un gridio, un arruffamento vicen-

devole, cbe pareva una battaglia al buio. I cammelli col loro be-

stiale ma sicuro istinto, fecero piu e meglio ; perch&, come si

sentivano caricbi e proscioiti dalle pastoie, allungavano il collo,

fiutavan Faria, etutto da se prendean 1'ambulo verso le alture,

segnando cosi la strada alia gente, che trepida e spaventata, e

pressoche nelle tenebre, mal sapeva dove volgere il primo passo.

Un desiderato albore di cielo venne alia fine in soccorso dello

scompigliato accampamento, e, come accade nelle pianure sconfi-

nate, poco appresso fu giorno. Ma allora quale spettacolo inaspet-

tato ! Si vedean frotte di gazzelle e di scimie, che furiosamente

correano lunghesso la valle, e mescolati coi mansueti animali anche

leopardi e tigri e serpentacci, che cacciati dalle macchie a monte,

fuggivano a seconda del vento, senza curarsi di preda e unicamente

cercando salvamento. E ben era tempo di provvedere allo scampo

uomini e animali: gia da presso gl'incalzava il flutto somigliante a

montagna di spuma, che si precipitava entro 1'alveo dell'uadi, e

traboccando ogni momento piu impetuoso invadeva piu altamente

le sponde, e della valle formava un ampio fiume vorticoso. Sui ca-

valloni gorgoglianti e rimolinanti s'aggiravano capanne divelte,

tavole, alberi, mobili, cadaveri umani, animali quali tuttavia lottanti

colle onde e quali gia annegati: una leonessa pa&s6 rapidamente

in vista, aggrappata a un tronco, come un marinaio naufrago alia

tavola di salute. Della carovana di Messaoud pocbi uomini si per-

dettero, e furono alcuni schiavi che dormendo sotto gli alberi al-

quanto discosto dalle tende, si destarono solo allo scroscio della

fiumana che li travolse senza scampo : anche cinque o sei cammelli,

non isciolti in tempo, vennero capolevati e percossi alle ripe. Di

masserizie fu maggiore il danno
; perche molte balle non erano si

leggiere da potersi caricare sollecitamente, e altre la spensierata

fiducia dei negri avea lasciate a mezza costa, mai non pensando che

1'allagamento si potesse elevare sino a quell' altezza.
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Gastone e Guido e Messaoud e AH, e quanti aveano le robe in

salvo, nulla potendo contro 1'infuriare degli dementi, guatavano
sconsolatamente il diluvio sempre piu minaccioso, attristandosi

delle perdite altrui e dell'indugiato cammino. Era cbiaro agli oc-

chi loro, che essendo le due sponde pressoch& egualmente occupate
dai fuggiaschi, non poteva intimarsi la partenza, prima che quest!
si fossero riavuti dal terrore e ricongiunti. All' uopo falliva tutto :

non v' era ne barca, ne zattera, ne raodo di fabbricarne. Se non

che, come era stato repentino rinfuriare delle onde, cosi fu subi-

taneo il loro calmarsi. Quasi subito dopo toccato il piu alto livello

cominciarono a calare le acque, appunto come quelle d'un lago,

alle quali si desse la via da un lato del bacino che le contiene.

Biapparivano le coste delle pendici, i massi lavati, gli sfondi co-

perti di limo, i fusti meglio radicati, che retto aveano all'impeto

della piena. A mezza mattina il fiume romoreggiante e devastatore

si era abbonito alia misura d'un torrentello mormoroso, ristretto

tra i sassi dell' uadi
; prima di mezzogiorno lasciavasi valicare a

piedi asciutti; e 1'inondazione era ita a morire tranquillamente tra

le sitibonde arene del Deserto.

A mezzodi si mosse adunque la carovana, e fu ad attendarsi il

piu lungi che pote dall'oasi, per sottrarsi alle visite degli animali

feroci cacciati dalle loro tane. Con tutto ci6 All, conoscitore del

Deserto, non si rassicurava interamente, e chiese di passare la

notte sotto il padiglione di Gastone: Almeno, diceva egli, cosi

ci troveremo sotto la protezione di quattro o cinque carabine a due

colpi, maneggiate da tiratori europei. E All ebbe ragione dal

fatto, perciocche verso le due dopo mezzanotte, ecco un ruggito

spaventoso, poi quiete un tratto, poi due, poi tre di seguito, che

destarono i troppo sicuri dormitori, e misero una terribile trepi-

dazione nei camraelli. Gastone e i compagni saltarono sulle armi,

e si posero in guardia colle bocche dei fucili impostate all'aper

tura della tenda. Ne ando molto che dalla parte ond'erasi udito il

ruggire della fiera arriv6 gente: erano negri, che avean veduto

cogli occhi loro il leone slanciarsi sopra un cammello sbrancato,

farlo in pezzi e portarne seco una coscia, dileguandosi verso le

macchie dell'oasi.
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Buon appetito! disse Gastone; ora possiamo dormire deli'al-

tro, perche 1* amico non ci dimandera piu altro per questa notte.

Lui, no, osservo All, ma qualche confratello potrebbe tuttavia

rondare qua attorno in busca di oena.

ti vero, e vero, dissero tutti a una voce.

Per6 si accese per ogni miglior sicurezza un gran fuoco dinanzi

al padiglione : e gli uomini di Gastone si posero in sentinella nelle

vicinanze. Anche le altre brigate aveano, chi pote, fatto splendere

un po'di flammata. Intanto Taccampamento rientrava nel suo si-

lenzio, e i tre europei sedevano attorno al fuoco, appoggiati ai loro

schioppi e guatando le stelle. Si ragiond un tratto, com* era natu-

rale, di leoni, di tigri, e di assalimenti di bestie feroci : Saada ben

Moussa e Samba Yoro gareggiavano di leggende paurose della

mitologia del Deserto e della Nigrizia. Dalle quali pappolate si

trasse occasione di discorrere sulle molteplici sventure umane

proprie di ciascuna contrada del mondo. All a mala pena apriva

bocca; ne cio dava maraviglia. Dopo le ultimo dispute, fatte prima

di toccare Insallab, quanto piu frequente si avvolticchiava attorno

a Gastone e a Guido, tanto piu schivo mostravasi d
1

entrare in ra-

gionamenti serii. Questa notte invece, appena mosso questo dis-

corso, come a scatto di molla, si aperse con un improvviso : Per

me credo che a'popoli il maggior male derivi dalla religione.

Dalla religione falsa, dalla superstizione; Iorimbecc6 pron-

tamente Gastone.

Anche cosi mi piace, disse AH. Gia de'culti superstiziosi ve

n'ba tanti!

Gapisco, volete dire che sono tutti : ma converra certo ec-

cettuarne il cristianesimo. Vi pare? mettereste voi in un mazzo la

religiooe di Gesu Gristo e queste sette ferine che insegnano a stri-

tolare sotto le unghie dei cavalli le creature di Dio?

Convengo che queste sono per avventura le peggio, ma anche

il cristianesirao, sopra tutto quello della Ghiesa romana ha le sue

stupiditb crudeli.

In che? dimand6 Gastone.

Sentite, prese a dire con sussiego All, non pretendo con-

dannare come sanguinario ogni domma della vostra Ghiesa, ma voi
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dovete convenire che la mortificazione degli appetiti natural! del-

1'uomo e uno degli insegnamenti cristiani, quanto fondamentale,

altrettanto assurdo. Che si pu6 imraaginare di piu nemico della

felicita umana che la guerra di ciascuno contro se stesso ? Ben piu

saviamente prowide all' umana felicita Epicuro insegnando a cqn-
servare e accarezzare Fuomo, Fuomo tutto intero, Fanima pro-

sciogliendola da ogni paura, il corpo consentendogli ogni diletto.

Mi sembra che il Creatore stesso dovrebbe restare obbligato a un

filosofo, che cercasse come Epicuro di felicitare le sue creature...

Ah, dunque voi riconoscete un Greatore ! interruppe Gastone,

dando passo agli spropositi di All.

- Se lo riconosco! lo riconosco, e Fho sempre riconosciuto

(disse costui contradicendosi secondo il suo consueto), e se alcuna

volta sopra cotesto vi ho contrastato, egli era unicamente per darvi

il piacere di sfoderare la vostra filosofia militante: del resto voi

predicavate a un convertito. Quello ch'io non riconosco si Fob-

bligo di onorare questo Creatore giusta i placiti di alcuna religione,

o cristiana o fetidsta o altra. Secondo me, il Creatore poco s'im-

piccia de'fatti nostri, ma in tutti i casi, ogni azione umana, buona

nel concetto di chi la fa, e una specie di adorazione a Dio, e chi

opera secondo sua coscienza nulla ha da temere nelF altra vita:

nulla i cattolici che si acciaccinano dietro le opere di misericordia,

nulla gli Aiassua, che nella loro brutale ignoranza si credono tanto

piu santi, quanto piu imbestiano per seguire gFistinti della loro

coscienza di iena.

- Se almeno diceste uno sproposito alia volta! rispose Gastone

scherzando; ma no, voi avete il garbo d'infilarne una serqua (a dir

poco) in quattro parole. lasciate anche a me dire cio che credo

verita, se pur non c' iaterrompono i leoni, e senza interrora-

permi voi.

- Basta ch'io possa: certevostre idee mi fanno 1'effetto d'una

pulcesecca, bisogna che mi risenta per forza.

Per esempio, vi sembrerebbe un pizzicotto, se vi dicessi che

voi siete vicinissimo ad abbiurare tutte le vostre opinioni filo-

sofiche?

Sarebbe una ceffata, disse AH, non un pizzico.
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Allora vi provero solamente che siete sulF undid once di

discredere ad Epicure, e credere alia provvidenza, ammirare la

mortificazione delle passioni, e sposare tutte le teoriche del... del

catechismo romano.

Via, per celia tutto puo passare.

Gome, per celia? Guardate, voi avete ammesso in germe tutto

il catechismo cattolico, col solo credere al Creatore.

Nuova cotesta! Dall'ammettere un Creatore delle cose, al-

Fammettere il Dio di Mose e del catechismo ci corre un gran tratto.

Non tanto grande quanto v'immaginate. Ammettendo una

Divinita creatrice, voi dovete naturalmente immaginarla come un

Essere intelligente e personale: perche voi certo rigettatele scioc-

cherie dei panteisti, che adorano per loro divinita il Tutto, cosic-

che la bistecca che mangiano e al tempo stesso una fetta di hue e

una fetta di Dio: parimente voi rigettate i vaniloquii di Epicuro...

Li lodavo testk

Lodavate le sue idee morali, ossia le immorali sul piacere e

sulla provvidenza: ma non il suo domma suH'origine delle cose,

domma che viene oggidi strombazzato da certi professori. come

si fa a credere che il mondo sia creato da una serie di cause infi-

nite, senza una causa prima ed increata? Gotesto sarebbe un dire

la causa prima si & creata da se stessa : cosa che appena si puo

tollerare in un manicomio. Figurarsi ! un essere che crea, ossia

opera prima di esistere!

Ma gli epicurei moderni non cadono piu in questo assurdo :

essi non ricorrono piu a cause ed effetti accodati gli uni dietro

agli altri in infinite, senza principio ne fine, no: troncano il nodo,

decretando a dirittura che gli elementi del mondo non ban bisogno

di essere prodotti da nessuno; la materia e ab eterno e necessaria

ab eterno : cosi dicono essi, non io, ve'.

E cosi vanno dal pazzo al frenetico. Lasciamo andare che gli

elementi eterni e necessarii sono una scempiaggine, affermata

spesso con boria, e non provata mai neppure con un'ombra di ra-

gione, che anzi ognuno intende come ogni elemento essendo un es-

sere evidentemente limitatissimo e imperfettissimo non puo godere

della suprema perfezione che sarebbe F esistere per assoluta ne-
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cessita; ma anche dato e non concesso agli epicure! 11 loro postu-

late, che cioe ogni atomo sia eterno e necessarian! ente esistente,

resta sempre la necessita di un Dio, ordiaatore degli atomi, per

produrre questa stupendissima armonia che regna per tutto, co-

minciando dal sistema celeste sino agl'infimi granelli di rena in

fondo al mare
;
resta sempre la necessita di ammettere un Dio,

come conservatore dell'ordine, come generatore del moto, come

vivificatore della materia bruta, come autore delle anime intelli-

gent!. E cosi tutto 1'edificio incastellato dagli epicure! per disfarsi

diDio non solo crolla per manco di fondamento, ma ancora si sfascia

perche i muri si screpolano e vanno in frantumi. Ma torniamo a

noi. Voi vedete che, se il Greatore e causa dell'ordine e delle anime

intelligent!, e non possono accettarsi le fole panteistiche ed epi-

curee, forza e che chi riconosce la Divinita, la riconosca siccome

personaie e dotata d'intelligenza: ed ecco il Dio di Mose e del

catechismo cattolico.

No davvero. lo m'accommoderei benissimo d'un Dio creatore

personaie ed intelligente quanto volete che e il Dio dei filosofi orto-

dossi; ma del Dio cristiano, non mai. II Dio della bibbia oltre ad

essere personaie ed intelligente, e ancora un Dio pr.ovvido, legis-

latore, punitore. No, la mia filosofia non soffrira mai soprassin-

dacato dal cielo, n& minacce d' inferno. Accetto un Dio a modo^

un Dio che crea gli element!, 1'ordine, il moto, 1'intelletto, eccetera

e poi 1! lascia in pace, e non un Dio curioso de'fatti nostri e ven-

dicativo delle nostre debolezze.

-II male si &, disse Gastone, che ne il paradiso ne 1' inferno li

possiamo cambiare noi coi nostri ragionamenti. Del resto, osservate,

voi avete gia fatto un passo di piu che non credete. come vi

basta Timmaginazione a fabbricarvi un Dio intelligente, e insieme

spensierato delle sue creature? Gome? il Sovrano ordinatore di

tutto, lascia innumerabili uomini (le piu nobili sue fatture) in balia

del caso, curandosene meno che Fortolano si curi dei cavoli

piantati nelForto? massime poi che eglicreolli naturalmente avi-

dissimi di felicita, e pure essi vivono quaggiu infelicissimi ?

Cotesto sarebbeT assurdo degli assurdi. Golui che trae un essere

dal nulla all' esistenza, esercita un atto di potenza infinita: dunque
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Iddio e infinitamente potente, e puo per conseguente provvedere

agli uomiai. Se nol facesse, sarebbe solo per difetto di volonta. E

questo sarebbe fingerci un Dio quanto potente, altrettanto scimu-

nito,bisbetico, crudele. Ecco a che conduce il concedere la crea-

zione, e negare la provvidenza : a distruggere cioe ogni idea razio-

nale di quella Divinita, che pure si accetta. II che e chiaro e pal-

pabile anche agl' idioti. Infatti tutte le nazioni adorarono qualche

Nume o vero o falso; ma niun popolo giammai si figure che il

Nurae non curasse de'fatti umani: tanto ripugna al buon senso ii

collocare sul trono del cielo un Creatore potentissimo e sapientissi-

mo regolatore dell'ordine universale, che dopo eseguita T opera piii

degna di se, chiude gli occhi sopra essa, e 1'abbandona al casaccio.

Ma i cattolici, riprese All con meno audacia, sotto pretesto

di provvidenza, accollano al loro Dio
troppe

faccende. Se Dio desse

retta a loro, dovrebbe gingillarsi tutta la santa giornata a dare

1'anima alle pulci e Tali ai moscini, e perfino a seccare ad una ad

una le foglie tutte degli alberi, giacche a detta loro, non cade

foglia che Dio non voglia.

E Gastone: Lo so, certi magni viri mettono innanzi 1'obbie-

zione : Dio avrebbe troppa briga, se dovesse pensare a tutto. Ma

questa non credo che faccia breccia in voi: piuttosto che una dif-

ficolta da filosofi, e un chiapperello da bambini. II filosofo sa che

tanto infinita virtu si richiede per trarre dal nulla il sole, quanto

per trarre dal nulla un moscino
; anzi una mente acuta apprendera

come atto piu nobile il creare un vivente, ancorche piccolo quanto

un atomo, che non il produrre una massa minerale di millanta

miglia di diametro : e nello stesso modo il filosofo confessa essere

egualmente degno della provvidenza infinita il reggere gli astri

sulForbite loro, e il tracciare nell'aria il volo d'una zanzara.

Ora, posto che tale atto sia degno della Divinita, sara degnissimo

di essa moltiplicarlo in indefinito, ed estenderlo a tutte le creature

material! od intelligent, e sara indegnissimo di Dio ed oltraggioso

alia sua provvidenza Fimmaginare che egli d'una creatura teriga

conto e dell'altra si scordi.

Bene, bene, disse All, supponiamo pure col volgo, che non

cada foglia che Dio non voglia: e una teorica la quale puo gradire

ai filosofi artisti e poeti, e pero non la voglio gittare nel fango.
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Ma dal riconoscere la provvidenza ad accettare il catechismo cat

tolico corre tuttavia un abisso. Golla credenza d' un Dio, aiFaccen-

dato sempre in nostro servigio, e se volete, anche legislatore e

vindice, si compone benissimo ogni religions piu pazza, la religione

per esempio di Soltan Salin, che sbudella piamente i divoti mao-

mettani, la religione di Brama, di Budda, di Fo, di Confucio, di

Zoroastro, e ogni altra piu strampalata. Gome raai voi nella sola

confessione della provvidenza trovate il catechismo di Trento, il

domma della Madonna immacolata, e del Papa infallibile, e via

dicendo ?

Lo trovo, si lo trovo, con facile e sicura deduzione, solo che

mi ascoltiate con un po' di flemma, perche prendo una via nuova.

Provatevi un momento, a mente serena, a dire: Credo in un Dio

creatore, e provvido del bene degli uomini, e nel tempo stesso

credo che questo Dio fa il possibile per ingannare gli uomini sulla

natura di Dio, sui destini loro nell' altra vita, sui loro doveri in

questa...

-

Oibo, non ho pensato mai a cbmporre tali contraddizioni.

- E bene, incalzo Gastone, conviene conciliare tali contraddi-

zioni, o convenire che il catechismo cattolico e verita pretta verita.

E lo provo.

E' ci vorra del buono !

- Gi penser6 io, con-un lucidissimo discorso e brevissimo. II

catechismo cattolico non e altro che un ristretto della dottrina di

Gesu Gristo: ora Dio fece il possibile (passatemi quest'espressione)

per farci prestar fede alia dottrina di Gesu Gristo: dunque convien

conchiudere che o il catechismo e verita, o se verita non fosse, reste-

rebbe da bestemmiare che un Dio provvido del nostro bene si

prende diletto ad ingannarci. Ed ecco come dair ammettere la

provvidenza si passa ad ammettere il catechismo.

To', mi sembra tornare sui banchi della scuola, quando sento

cotali raziocinii stringati : ma se uno scolare vi obbiettasse, che il

catechismo non e veramente il sugo della dottrina di Gristo? o se

dubitasse a dirittura della pretesa approvazione accordata da Dio

alia dottrina stessa, che direste voi ?

Ad uno scolare idiota, rispose Gastone, spiegherei ogni cosa

Serie X, vol. IV, fasc. 660 44 5 dicemlre 1877
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partitamente, e lo convincerei ad evideuza: ad uno scolare d'ingegno

svegliato, e molto piu ad un uomo colto come voi, risponderei :

Studiate, e toccherete con mano la verita. Gia, un po'di buon sen-

saccio basterebbe: ma tanto per barattare quattro parole, diro...

In questa s'udi 11 grido della partenza, che si diffondeva di

tenda in tenda. Guido, che durante quasi tutta la conversazione si

era 'dolcemente appisolato col capo ciondoloni sul petto, si riscosse

e saluto All, che accommiatossi per dare ordine alia sua brigata.

Ma prima di allontanarsi All strinse affettuosamente la mano a

Gastone, dicendogli: Mi duole che la carovana parta cosi per

tempo stamani che vi ascoltavo con grande piacere. Che vi credete?

ch'io chiaccheri con voi di religione solo per passatempo?Mai no;

ragiono per istudio... ci fo sopra un mondo di considerazioni... II

silenzio, la solitudine, queste stelle che impallidiscono, questo sole

che imbianca la il primo lembo dell'oriente, mi sforzano a pen-

sare di tali cose, che voi non sospettereste alle mille miglia.

Anche nei giorni scorsi, che di filosofia non mossi parola, digru-

mavo da me solo certe reminiscenze... E qui il povero rinnegato,

gia si baldanzoso, tronco la parola: aveva gli occhi pieni di

lacrime.

LXXXI.

MEGLIO CHE NON SI SPERAVA

Da Mabruch si mosse per Aruan, poverissimo casale perduto tra

le arene, si pass6 per Teneg el Hadsch, anch'essa infelice stazione

delle carovane, e di qui si giunse, la sera del 27 maggio, a porre

T ultimo accampamento, distante una scarsa giornata dalla famosa

Reina del Niger. Gia scoppiava fragorosa la gioia dei passeggeri,

appunto come dei naviganti, allorche dopo lunga e penosa traver-

sata, odono finalmente la vedetta che grida : Terra, terra ! Era un

congratularsi a vicenda, un invitarsi a mensa gli uni gli altri, un

mormorio animatissimo di conversazioni tra i compagni di viag-

gio: Un mese giusto dalla partenza da Insallah !

- Messaoud ben Saoud, che Allah lo conservi ! e un gran con-

dottiere.

E senza perdere piu che una dozzina di cammelli.



LXXXI. MEGLIO CHE NOW SI SPERAVA 691

- E senza disastri, eccetto quella inondazione, che alia fine

non ci fu piu di paura che di danno.
- Gik non poteva essere altrimenti : fu un prirao saggio della

Nigrizia, ove ora termina la stagione delle piogge.
- Gli schiavi sono quasi tutti salvati : non ci & che Abd er

Raman di Tafilet, che ne ha perduto una serqua, colpa 1'essergli

crepati gli otri dell'acqua.
- Allah & grande, e sia benedetto ! .

I trafficanti gik passavano in rassegna le mercatanzie da sballare

il giorno seguente, e facevano i loro conti sulle derrate da vendere,

da comprare, da barattare e sui grassi guadagni che ne riscotereb-

bero. Anche i miseri schiavi (ch6 molti n'avea nella carovana, e

quasi tutti nativi della Nigrizia) partecipavano alia comune letizia.

Si ammusavano gli uni agli altri, parlottando sotto voce, e battendo

le mani in segno di giubilo: ovvero, riuniti in frotte fuori della

presenza de' padroni, si abbandonavano a disegni di prossima feli-

cita a loro modo. Inneggiavano alle loro patrie, alia dolce terra

natale, onde la barbaric di predoni arabi aveali strappati. E s'udi-

van tra loro esclamazioni di si tenera poesia, che mai non si sa-

rebbero aspettate da quelle rozze figure d'uomo. Ch'io possa

rivedere la mia capanna, presso il tamarindo grande, e ritrovare

mia madre assisa sull'uscio di casa ! Deh, ch'io non debba

piangere sulla fossa di mio padre! se m'aspettasse ancora la

mia sposa! il mio primo avrebbe oggi sette giri di sole (sette

anni).
- Volero come struzzo alia mia fontana : gia veggo gli

stormi di folaghe, di anatre, di gallinelle che mi svolazzano attor-

no. -- E il lago Debu ! bagnarmi nel lago dopo tanti anni senza

veder altro che sole e arena brucente ! bel lago di Debu !
- - DF

piuttosto: Be'laghi del Zanfara ! sono tanti, e si freschi! Ah, se

mi fosse concesso di tor moglie nel mio paese, e abbracciare sotto

il raio cielo il figlio della vergine (il primogenito) ! ch'io mi

assida un tratto al margine dello Sciari, e contempli le grandi

acque dello Tsciad, piu grandi che il mare dei bianchi Gia ti

sento aura lene della foresta mia ! quando riposero sotto la tua

ombra, mirando le gazzelle carolare sotto le radure? Possa io

lavarmi anche una volta nelle limpide onde del Niger, e poi morire

sulla sponda, anzi che mai piu trascinare le catene Ik dove il sole
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e basso (al settentrione). Cosi ciascuno di quei miseri rammen-

tava i suoi cari, e vagheggiava il ritorno ai luoghi amati nella li-

bera fanciullezza, e promettevasi piu lieto avvenire, non senza

sottintendere serapre: Trovero ben io il modo di scampare alia

schiavitu. : Invasati da cotali piu lusinghe che speranze, si bal-

lonzavano secondo Y uso del paese nativo, cantando sul talabalacco

le patrie canzoni, e in tutti i modi pregustando la patria e la li-

berta, finche i fieri padroni a buone sferzate non li richiamassero

alle usate fatiche.

Se non che mentre tutto il campo andava in solluchero della

vicina terra promessa, Una delle mogli di All faceva strano con-

trasto alia comune letizia, dibattendosi in convulsioai simili a

crudele agonia. Quest' ultima notte del viaggio la tenda del segre-

tario di Messaoud era rizzata accanto alle tende di Gastone : e per6

questi alle grida del vicinato accorse, come sempre soleva, per

recarvi o soccorso, o medicina. La infelicissima donna giaceva

fuori del padiglione, ne v' era verso di farvela rientrare. La sulla

nuda terra, si convolgeva come serpente ferito, brancicando la

sabbia, e gittandolasi sul capo, e baciandola incessantemente, con

mostre di si smisurato dolore, che per poco ella pareva avere

sraarrito il senno. Origine di queste smanie era stato niente piu

che la vista d' un piccol cranio, in che ella avea disgraziatamente

urtato il piede nello scendere dal cammello. La fantasia le si era

turbata in guisa strana per via d'una funestissima rimembranza che

quel cranio le ridestava. Ell' era nativa del Masena, di bellissime

forme simiglianti alle europee, e tre anni innanzi era non solo

sposa, ma felice altresi d'un primo frutto delFamor suo, allorchd

una scorreria di ferocissimi Mauri le ebbe ucciso il padre, lasciato

per morto il marito, e lei tratta in servitu coll'orfano bambinello.

Nel doloroso cammino del Deserto innanzi di giungere alia prima

tappa era gia estenuata dalla insolita fatica, famelica, sitibonda; e

spesso restavasi addietro, ora per consolare di qualche scarsa stilla

di latte il caro pargoletto, ed ora per isfinimento di forze. Di che

il bestiale suo rapitore, invece di sentire pieta, sdegnavasi atroce-

mente, e dall'alto del cammello sgridavala, e sforzavala di studiare

il passo per rimettersi in corso colla torma ond' erasi sbrancata.

Non bastando piu le grida, ne le vituperose rampogne, ne le crudeli
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minacce, cacciavala innanzi a furia di sferzate; e da ultimo neppur
queste valendo ad accelerarle il passo, vinto quel mostro dal furore

strappo dalle braccia materne il lattante, lo scaglio contro un

macigno, e si accani a percuotere la madre sino ad averla ricon-

dotta, tutta in sangue, tra le compagne di sventura. Invano la mi-

sera si rivolgeva addietro a rimirare palpitante il tenero pegno
delle sue viscere, invano, sebhene macera e pesta, tentava di

sfuggire ai guardiani e tornare a raccoglierlo al suo seno, il

padrone inesorabile non cesso il flagello, finche temperando Fira

coll'avarizia, fece coprirle il volto con una stuoia, e gettarla legata

mani e piedi entro una cesta, pendente dalle groppe di un cam-

mello. A questo modo era giunta a Mursuch, ove la cura e la copia

del cibo 1' aveano rimpolpata, e ridonatole la bellezza priraiera, in

tanto che All aveala compera per seconda sposa sul pubblico

mercato. Ora, dopo tante traversie, la povera negra nel teschio

infantile venutole tra'piedi aveva creduto di ravvisare le ossa del

suo unigenito: il cuore le die un rivoltolone, il sangue le sail

al capo, il tremito le entr6 nei nervi, con tutte quelle passioni

che dicevamo poc'anzi.

All sapeva la storia della donna, ne era di si ferina tempera,

da usare le nerbate, per rimettere lei in cervello. II perche stavasi

fiso a rimirarla, muto e vergognoso di se, perch6 tutto questo se-
,

guiva alia pres'enza di due europei. Gastone sentissi illuminare la

mente da un pensiero cristiano, di tentare doe di renderla alia

liberta. Per6 dopo avere con dolci parole confortata la donna, e

ridottala a lasciarsi riportare sotto la tenda del suo padrone, si

rivolse ad All in francese: Sentite, amico, voi non avrete bene

giammai con cotesta donna, ora che ci accostiamo alia sua terra

natale... un'idea mi frulla: me la vendereste?

Non avea Gastone ben proferite queste parole, che All rispose :

- Se vi piace, eccola, e vostra.

Quanto la fate ?

- Non voglio di essa ne cento sterline ne un real gati. Vo'mo-

strarvi che pure in sembianza di musulmano conserve sensi d'uomo

e cuore d'amico.

E incontanente diede ordine che la donna fosse adagiata sopra

una barella, e recata prima di notte alle tende di Gastone, e con
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lei si portassero le migliori sue vesti e il corredo di gala, senza

contare i vezzi di conteria che adornavanle il seno, i braccialetti e

i pendenti d'argento, che si aveva sulla persona. Delia donna do-

nata e de'preziosi regali che accompagnavanla Gastone fu lietis-

simo, non tanto pel valore grandissimo del dono, quanto per la

ripruova di sentimenti migliori data dal povero rinnegato. Intanto

egli della donna forse non cattiva, forse riconoscente al suo libe-

ratore, farebbe quel meglio che si potesse, acconciarla per serva

alle gemelle fidanzate, quando queste racquistassero la liberta,

ovvero fornirle danaro e commcdo di ritornare al suo paese. La

inferma poi confortata di cibo e dalle cure medicali di Gastone non

peno molte ore a ricuperarsi da quel momentaneo insulto di nervi.

E com' ebbe conosciuto i disegni benefici del novello padrone, si

profuse in ringraziaraenti tenerissimi, prosternandosi anche in terra

a'piedi di lui, e prolferendosi a servirlo come schiava volontaria ed

ora in viaggio, e quanto tempo egli si dimorasse in paese negro.

Ma nella tenda di Gastone per allora ben altro pensiero occu-

pava le menti, che assegnare il c6mpito alia donna acquistata. A

questa ultima posata Gastone, e piu Guido, divorati erano da una

ansieta, che ad ogni ora diveniva piu viva e piu intollerabile :

aspettavano il ritorno d' un messo che avevano spacciato a Tom-

boctu a prendere lingua delle condizioni delle fanciulle prigioniere;

e questo messo non compariva. Samba Yoro (che costui era il

messo) era stato chiamato due giorni fa da Gastone, il quale gli

tenne questo discorso: Olombo ti spedi gia ad Algeri con una

lettera per me : e questa, la Dio merce, la ricapitasti felicemente.

Da quel giorno in qua, ti e mai mancato nulla ?

Nulla, rispose Samba Yoro.

E nulla ti manchera in avvenire, se mi obbedirai come si

conviene ad un sergente francese del Senegal. Ti ricordi con

quale generosita ti rimuneravano i comandanti bianchi del Senegal?

Samba Yoro non rispose, ma si batte colla paima della mano

la medaglia che portava sul petto.

Or bene, continue Gastone, sara due cotanti il tuo premio,

se ci servirai sino al termine del nostro viaggio.

Gomandatemi, e vedrete se sono 1' antico sergente, e se la

medaglia 1'ho guadagnata di santa ragione.
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E Gastone: - -

Appunto! il sapr> alia pruova. Ti affido una
commissione che richiede destrezza: tu del precorrere la carovana
a gran carriera di dromedario, rimettere questa lettera (e gliela

consegn6: era di Guido), che contiene la risposta a quella che ci

portasti tu, rimetterla dico in proprie mani di Olombo, e farci

avere similmente in mano quella che egli ti consegnera; e tutto

cotesto senza che nessuno a Tomboctu sappia non che della lettera,

ma neppure della tua venuta cola. Bada, non dire poi mm avevo

inteso, tu ci devi raggiugnere per via, all' ultima fermata che fara

la carovana : sai le strade ?

- So tutto, rispose Samba Yoro, ingalluzzito del commetterglisi
un affare importante, so tutto. Se alia fermata piu presso Tomboctu
io non arrivo con la lettera puntualmente, mutatemi nome, non

vo'piu essere Samba Yoro.

E comincio a dar mostra di aver capito la gravita e la gelosia

del suo negozio, col raffazzonarsi tutto da se i panni ad uso di

mercatante mandingo. A partire aspetto la notte che, per fortuna,

fu stellata. In meno di ventiquattr'ore forni due giuste tappe di

carovana, arriv6 sul cader del giorno a Tomboctu, cioe all'ora del

mercato, in quel rimescolamento infinito d' uomini e di bestie, si

traforo tra uomo e uomo, inosservato, trovo Olombo, gli recit6 in

breve le sue avventure, porse la lettera, e conchiuse: II Go- ,

mandante e il signor Guido sono ormai alle porte di Tomboctu, tu

dei scdvermi una lettera per loro, lettera ch'io verr6 a prendere

prima dell' alba, e consegner6 senza manco veruno a' miei padroni

cui andr6 ad incontrare sulla strada.

Olombo toccava il cielo col dito. Non ritornava in se della ma-

raviglia di rivedere cosi impensatamente il messaggero da s6 spe-

dito a Gastone, si esaltava in se stesso di avere con si rara felicita

fatte pervenire le sue lettere ai signori Vernet, e chiamati questi in

buon punto ;
e nel tempo istesso bruciava di voglia di avvisare del

grande avvenimento le sue signore, e con esse udire raccontare i

particolari del viaggio, e fare al negro un milione di dimande. Ma

Samba Yoro era stanco morto, dovea rifocillarsi, dormire, ripartire

innanzi giorno : Olombo dissimu!6 e tacque. Mentre colui ristora-

vasi di cibo e di sonno, egli scrisse la risposta alia lettera di Guido,

fece governare a grande studio la cavalcatura di lui, che era il
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piu veloce del dromedarii di Gastone, e a suo tempo, senza far

motto a persona viva, accommiato Samba Yoro. La dimane rivelo

alle signorine blanche il gran secreto. Fu la giornata per loro

piu memoranda, piu lieta, piu inenarrabile che si avessero da sei

mesi in qua. E pure il tumulto degli affetti doveano premere in

cuore, e a chi loro avesse parlato degli aspettati liberator], non

dar cenno pur di conoscerli.

Or mentre questi fatti compievansi l'uno piu felicemente che

Taltro, e riempivano di speranze le fanciulle inglesi e il loro fido

ministro, veniva la sera del secondo giorno. Gastone e Guido erano

giunti all' ultima posata, e vedevano in cielo inoltrarsi la notte,

senza che di Samba Yoro si udisse novella. Ne stavano d'un ma!

umore che mai. Ne Funo ne Faltro potevano gittarsi a cogliere un

po'di sonno. Mentre Gastone curava la donna inferma, Guido si

aggir6 lungamente sulla strada di Tomboctu, col suo schioppo in

ispalla, e accompagnato da Saada ben Moussa, sempre colla lu-

singa di vedere nelle tenebre apparire un'ombra di cavalcatore,

egridare: Eccolo! Ma per quanto si avanzasse per quella strada,

musando a tutti i venti, non gli venne incontrato altro che tene

bre e tenebre senza confine.

Per disperato ritornava alle tende, amaramente dolendosi della

sua sciagura con Gastone. Chi sa che e avvenuto di Samba Yoro !

diceva egli desolatissimo. Che gli sia incontrato male? Che

Olombo non sia piu a Tomboctu? Che le nostre angiolette ab-

biano preso il volo verso qualche altra contrada? - - Tutto puo

essere ! ed anche puo darsi che Samba Yoro abbia preso 1' ambulo

verso le sue selve, bruciandoci del danaro e del cammello. In-

tanto la notte era ormai a mezzo il suo corso, i fuochi veniano il-

languidendo, e gli eterni cicalecci delle tende davano luogo al

necessario riposo. In questo silenzio Gastone erasi sdraiato sopra

una pelle di tigre, e cercava di smarrire gli affannosi pensieri,

invitando il sonno: Guido, appoggiato ad una cassa, sopra cui te-

neva una candela e 1'oriuolo, contava i quarti d' ora che trascorre-

vano senza novita, ma con nuova sempre e piu crudele passione.

A un tratto Saada ben Moussa alza la cortina della tenda, gri-

dando : qui. Samba Yoro infatti entrava nella tenda. Aveva

date le pastoie al cammello fuori del campo, e a piedi gatton gat-
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tone s'aggirava ora tra le trabacche in cerca del padiglione degli

europei. Teneva laletteradi Olombo in mano: Guido erasi avven-

tato sopra di lui per prenderla; Gastone gli disse: Attendi anche

un momento, non cimentare il cuore cosi alia rotta, disponti prima
alle novelle quali che Dio le mandera o liete o ambigue. Inutili

ammonizioni ! Guido aveya gia strappato il suggello e leggeva, anzi

divorava coll'occhio la pagina scritta. Or via leggi almeno, an-

che per me, gli disse Gastone.

Guido lesse: Tomboctu, 26 maggio. Padrone mio signer Guido.

Benedetto Allah, che condusse salvi fin qui i miei padroni. Le si-

gnorine stanno egregiamente bene, e solo terao che di pura gioia

si muoiano al sapere F arrivo del signor Guido e del suo cugino.

Gome avro accomraiatafco il portatore della presente, loro dar6 parte

di questo grande e desiderate avvenimento, e lascerd loro la let-

tera, affinche si confortino di tutte le felici novelle che vi sono per

entro di Lagos e del signor Riccardo. Vivono entrambe nel com-

preso di mia casa: una e gia libera...

- Quale? chiese con subita impazienza Guido, quale delle due?

perche non dirlo?

-
Quella che vuole Iddio, risposegli Gastone. Via, segui. Una

e gia libera, continue a leggere Guido, perche sono riuscito a com*

perarla io stesso, 1'altra e sempre schiava. II sceicco Mohammed si

ostina a non la vendere. Ma egli resta ancora qui una quindicina

di giorni : si potra tentare qualche ripiego. Per cotesto e necessario

ch' egli non si accorga che altri vuole cavargliela di mano. Se di

cotesto gli venisse un primo sentore, prima cosa sarebbe ripi-

gliarla presso di se, farla guardare a vista. Anzi converra non farsi

scorgere siccome conoscenti di esse, non che come ansiosi di ri-

cuperarle. Prima di nulla muovere concerteremo insieme il da farsi.

Ho infinite cose da dire e tutte importanti, e tra le altre il disegno

fatto per liberare la signorina Linda...

Guido qui esalo un gran sospiro: Dunque la mia! la mia po-

vera Linda e essa la schiava! ma speriamo ! si speriamo, come dice A

appunto Olombo.

a Speriamo che nasca alcun vento propizio a 'miei disegni. A

buon rivederci dimani, come desidera 1'umile servo dell' altissimo

Allah, e dei sempre onorati dal cielo signori Vernet, Olombo.
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Lehrbuch der Kirchengeschichte fur aeademische Vorlesungen und

zum Selbststudium von Dr. HEINRICH BRUCK, Professor der Theo-

logie am bisclioflichem Seminar zu Mainz. Zweite, vermehrte und

verbesserte Auflage. Mainz, Verlag von Franz Kirchheim, 1877.

(Istituzioni di storia ecdesiastica per uso di scolasliche prelezioni

e di studio privato pel Dr. ENRICO BRUCK, Professore di Teologia

nel Seminario vescovile di Magonza. Seconda edizione, accre-

sciuta e migliorata), Un vol. in 8 di pagg. XV, 894.

Niuno si maravigli al vedere qui annunziato un libro in lingua

straniera. Stimando che il suo volgarizzamento nella lingua no-

strale possa riuscire acconcio ed utile non solaraente ai professori

ed ai chierici nei seminarii come testo, ma anche al laicato qual

libro di studio privato, abbiamo creduto opportune il farlo cono-

scere. L'arte, che si usa a'di nostri nel battagliare contro della

Ghiesa, sia dagli scrittori dei giornali, sia dagli scrittori di libri,

e di natura si maligna, per cio che spetta alia storia della Ghiesa,

da passare ogni credenza. Si contano fatti, si citano persone, si fa

appello a pubbliche testimonianze nell'affermare questo o quel

reato, or a carico della Ghiesa ed ora in dispregio dei suoi reggi-

tori con aria cosi sicura, che fatti, citazioni, testimonianze paiono

oro finissimo di verita. In questo appunto sta il veleno dell'arte

usata. Sotto il sembiante dei vero si spaccia a larga mano la men-

zogna, la calunnia e la diffamazione piu sacrilega. II reo effetto

che ne proviene, e palpabile. I lettori di simili giornali e di simili

libri, se non conoscono la storia con qualche sufficienza, bevendosi

gli errori, onde quelli sono sparsi, si caricano il capo per lo meno

di gravi pregiudizii contro la Ghiesa ed i suoi pastori. Donde a
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poco a poco s'insinua nei loro animi 11 discredito: questo vi parto-

risce un tal quale allontanamento ed in fine 1'avversione. Dopo
di che e inevitabile Tuna delle due: o il non darsi piu nessun

pensiero di Chiesa e di religione per una mortale indiJFerenza, o

disprezzata la Chiesa apostolica romana formarsi un cattolicismo

od una Chiesa, riformata secondo il dettato del proprio capriccio.

Se si studiasse un po' il raffreddamento nelle cose della fede, o la

defezione dalla medesima verificatasi in molti, si vedrebbe, che il

cominciamento di danno si luttuoso si ebbe per lo piu dal dis-

credito messosi loro in capo per la lettura dei giornali e dei libri

suindicati.

Di che la conoscenza della storia della Ghiesa a'nostri di non e

cosa di semplice abbellioiento, ma di bisogno e di necessita morale.

E ci6 per evitare il pericolo di rimanere corbellati, prestando fede a

grossolane e calunniose fandonie, come se elle fossero fior di soda

e verace erudizione. Tanto piu, che Finganno non sarebbe in cosa

piacevole o almeno di niun danno, ma in argomento gravissimo,

trattandosi di pericolo in fede, su la cui rettitudine si appoggia la

nostra speranza. Quindi 1'apostolo san Pietro non si appaga, che

il cristiano meni una vita pia in Gristo, ei vuole davvantaggio, che

sia apparecchiato a render ragione delle sue speranze a qualunque

gliela chiedesse
l

. Quante volte non accade nel conversar familiare

sentir denigrare la religione or sotto questo, or sottoquel riguardo,

od infamare or questo or quel Pastore dei tempi passati, colle false

notizie apprese dai giornali o da qualche scrittore avverso ? Nulla

diciamo della giunta di qualche lazzo maligno, che si fa alia mal-

dicenza, lanciato per esilarare indegnamente la brigata. In questi

casi non solamente la necessita di avere quel tanto di conoscenza

storica, che valga a difendere la mente nostra da simili assalti,

ma ancora 1'amore di figli verso la Chiesa nostra madre richiede,

che siamo apparecchiati a ricacciare in gola al bugiardo ignorante

le sue parole. se si studiassero alcun poco i fatti della Ghiesa,

non gia quali vengono raccontati dai suoi piu avversi nemici o men-

1 Dominum autem sanctificale in cordibus vestris, parati semper ad sa-

tisfactionem omni poscenti vos rationem de ea, quae in vobis est, spe. I. PE-

TRI, III, 15.
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zionati dagli scribacchiatori di giornali, ma da persone degne di

tutta la fede degli onesti, si vedrebbe, e si farebbe assai facilmente

vedere anche ad altri, come siifatti scrittori, affine di denigrare la

Ghiesa a lor agio, sono costretti di strisciare, quai vermi schifosi,

tra la menzogna, tra la calunnia e tra la ipocrisia. II cattolico,

che sente la sua dignita, che sente il suo dovere, che sente 1'amor

di figlio verso la Ghiesa, non dee, ne puo trascurare a fronte del-

1'arte maligna, adoperata dalla empieta, il fornirsi di quelle cogni-

zioni storiche, le quali convengono al suo grado ed alia sua con-

dizione sociale.

Una difficolta pero non leggiera suole affacciarsi in questa parte,

la quale consiste nel trovare un libro acconcio allo studio privato

pel comune dei laici. Per lo studio dei grandi storici della Chiesa

mancano in generale tempo e voglia. Dei piccoli corsi non sa che

fare 1'uom maturo. Affinche il libro gli convenga, e mestieri che

sia un volume ragionevole, che svolga successivamente il filo di

quei fatti, che sono necessarii ed utili a sapere, e questo con mira

particolare alle speciali quistioni ed alle drcostanze del tempo.

Non esitiamo il dirlo, ci sembra, cho il Dr. Briick sia riuscito a

darci un libro somigliante nelle sue Mituzioni sloriche della Chiesa,

quale appunto ei se 1' era proposto nel mettersi a compotio. Egli

voile scrivere un libro non meno in servigio delle scolastiche pre-

lezioni, che in aiuto dello studio privato per quelli che non fre-

quentano la scuola di storia ecclesiastica, ed il libro e uscito dalla

sua penna conforme ai suoi propositi. Indi il desiderio nostro di

una versione.

Difatto, che le sue Istituzioni non siano una grande mole, e cosa

visibile, non toccando il volume le 900 pagine. La esposizione dei

fatti e di quant' aitro si attiene alia vita della Ghiesa vi si va svol-

gendo in generate con ordine, con brevita, con buon giudizio nella

scelta e con giusta critica. Ne il ch. Autore si dimentica della

qualita dei tempi, in cui viviamo. Anzi nelle quistioni capitali non

solamente vi allude, ma ancora vi si estende con sufficiente ampiezza,

dando in succinto quanto altri hanno scritto in luoghe discus-

sioni. Egli stesso nella prefazione ci fe'palese il concetto, su la

cui norma venne conducendo 1' opera sua, il quale fu appunto di
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riferire in succinto i piu gravi avvenimenti della Chiesa dalla sua

fondazione infino ai di nostri. A tal uopo egli si studio di venir

esponendo sotto forma della piu scrupolosa veracita i fatti capitali,

e di corredarli nello stesso tempo, in quanto lo permettea 1'angusta

cerchia di un compendio, con citazioni attinte alle fonti originarie :

e do affinche il lettore non solamente penetrasse nell'intimo cono-

scimento dei fatti particolari, ma eziandio potesse assai meglio im-

primerseli nella memoria. Tanto nella prima edizione. Nella se-

conda, che e la presente, die inoltre maggior ampiezza ad alcune

parti, a modo di esempio a quella della istruzione popolare nel

medio evo, della rivoluzione franoese, dello stato interno del pro-

testantesimo, quale si mostra ai nostri giorni sotto il riguardo

religioso, e in modo particolare a quella parte che risguarda i pre-

senti avvenimenti della Chiesa.

La partizione e 1'ordine seguito e il seguente. Tutto il iavoro e

diviso in tre grandi epoche, ed ogni epoca e divisa in due periodi.

La prima epoca dalFinizio della Ghiesa va fino al Goncilio VI ecu-

menico, la seconda dal Goncilio VI alia Riforma predicata da Lutero,

la terza da questo punto fino a noi. II primo periodo della prima

epoca si stende dal cominciamento della Ghiesa a Gostantino Ma-

gno, il secondo da Gostantino al Goncilio VI ecumenico. II primo

periodo della seconda corre dalla trasrnigrazione dei popoli fino a

Papa Gregorio VII, il secondo da questo Papa fino alia Riforma

suddetta. II primo periodo della terza si stende dalla Riforma alia

rivoluzione francese, il secondo dalla rivoluiione francese fino ai

tempi nostri. L' ordinamento della materia procede in ogni periodo

per egual modo. Due sono i capi, intorno ai quali viene partita e

rannodata in ognun di essi: 1 storia dell'operare esterno della

Chiesa; 2 storia dell'operare interno della Ghiesa. II primo di

questi e diviso in due: propagazione del cristianesimo, Ghiesa e

Stato. II secondo e diviso in tre : Costituzione della Chiesa, svol-

gimento della sua dottrina, culto e disciplina.

Un breve saggio del come il ch. Autore svolga il suo concetto.

Sia Fepora prima, primo periodo, operare esterno della Chiesa,

primo capo della propagazione del cristianesimo. Nove sono i pa-

ragrafi destinativi. In due di questi prima di tutto egli ci fa cono-
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scere il campo, sul quale dovea spuntare il maraviglioso edifizio

della Ghiesa, vale a dire il giudaismo ed il paganesimo dominant!

la societa. Dei quali il primo signoreggiava propriamente lo spazio

assai ristretto della Giudea, benche avesse ovunque dei proseliti ;

1'altro si puo dire, che tenesse in sua balia tutto il mondo. Di

tutti e due ei mette in mostra cio che v'era di buono e cio che vi

era di reo. Del primo specialmente indica le sette, che vi aveano

seguaci, e le loro dottrine; del secondo le assurde credenze, e la

pessima morale. Tutto pero sommato, il giudaismo olTeriva una

preparazione positiva e diretta al cristianesimo, il paganesimo pre-

sentavala negativa e indiretta. Descritta nel quarto paragrafo la

vita del divin Redentore, nel quinto siamo agliinizii della Ghiesa

gia stabilita. Seguita il grande operare degli apostoli e dei loro

successori, ed in un ampio quadro abbiamo quindi sott'occhio la

propagazione del cristianesimo, quale esso si trovava in sul comin-

ciare del secolo quarto. Proposta appresso la quistione circa le

cause di si fatta propagazione, se, cioe, vi appaia o non v'appaia

il dito di Dio ;
ovvero se fosse cosa puramente umana, oppure vi

fosse del divino: il ch. Autore contro il Gibbon la risolve evidente-

mente nel senso affermativo. E prima nel suo cammino avea gia

rovesciato e il sistema mitico dello Strauss, relativamente a Cristo,

ed il razionalismo del Renan in risguardo alia divinita del mede-

simo. Cio fatto, passa alle relazioni tra lo Stato e la Ghiesa. Le

quali in questo periodo non furono, che relazioni di persecuzione,

di tormenti e di morte. Primieramente enumera quei motivi di

cotale persecuzione, che soleano essere allegati dal paganesimo,

ed appresso da il quadro dolorosissimo dei martiri. Sono essi un

valido argomento in favore della divinita della religione cattolica,

oppure si deono avere in conto di pochi fanatici ? II ch. Autore

dimostra in primo luogo 1'alto significato del martirio, indi confuta

quelli, che suppongono non essere i martiri in quei gran numero,

che si afferma dai cattolici, e fa vedere essere del tutto impossibile

esplicare, se non si ricorre all' intervento di una virtu sopraumana,

come tanta gente, di ogni eta, sesso, condizione e di paesi tanto

diversi si fosse lasciata tanagliare, scarnificare, abbruciare ed ucci-

dere per amore della loro credenza, indottivi dallo spirito di fana-
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tismo. Ghiudono questa parte due utili paragrafi: gli assalti del

scienziati pagani contro la Chiesa, e la difesa contrapposta loro

dagli apologist! cristiani. Nel prirao traggono innanzi Celso, Lu-

ciano, Ammonio Saccas, Plotino, Porfirio colle loro armi spuntate,
e nel secondo si espongono gli argomenti adoperati dagli apologisti

per ribattere le accuse e le calunnie, sparse dalla malavoglienza

pagana, ed insieme con essi 1'arte usata dai medesimi nel far co-

noscere 1'altezza della religione cristiana, in quella che la purga-
vano dei reati apposti.

Nel secondo capo dell'operare interno della Chiesa quattro para-

grafi sono spesi nel descrivere la costituzione primitiva della Chie-

sa; secondo la quale v'erano laici e chierici, preti e Vescovi, ed

espone il modo come faceasi la elezione dei pastori; qual era il

ministero dei Vescovi; se altri ufficii vi fossero; come venisse

educate e mantenuto il clero. Nel quarto paragrafo si mette in

mostra, come il sublime Primato del Papa brillasse e fosse cono-

sciuto e rispettato da tutta la Chiesa fino da' suoi primi tempi. Per

cio che spetta allo svolgimento della dottrina vengono in primo

luogo passati in rassegna i Padri, e poscia gli errori, che funesta-

rono la Chiesa, per i giudaizzanti, per i gnostici, per i manichei e

per altra simil gente, e di fronte a tali errori si pone la magnifica

difesa fatta dai SS. Padri, esponendo la semplicissima e validissima

tattica usata per confutarli tutti ad un tratto. Quanto al culto ed
*

alia discipline, tiene il primo posto il Battesimo e la Conferma-

zione; e qui si riferisce la disputa insorta circa la validita del

Battesimo conferito dagli eretici. Indi viene il sacramento della

Eucaristia e quello della Penitenza; e vi si tratta dell'antica di-

sciplina penitenziale, del Matrimonio, della disciplina dell'arcano.

Dai Sacramenti si passa alle feste della Chiesa. Si indica, come e

quando sia stata sostituita dai fedeli la Domenica al sabbato; quali

fossero le altre feste principal], e qui occorre il litigio circa il

di, nel quale doveasi celebrare la Pasqua. In fine si tocca la

storia del digiuno, dei sacri templi e della vita dei cristiani.

Da questo saggio del primo periodo deU'epoca prima si vede,

come il ch. Autore non omette nulla di cio, che importa a sapersi

ed a conoscersi. II testo procede corredato di citazioni e di testi
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apple di pagina, secondo la sua proraessa. Donde la facilita di

riscontrare gli autori, quando vi fosse il bisogno. Gonchiudiamo

affermando, che quanto egli fa in questo periodo, tanto egli va

facendo nei seguenti.

Contuttoci6 non vogliamo dire che, come accade in simili lavori,

non vi s'incontri alcuna cosa da migliorare. La divisione e la sud-

divisione della materia in quei molti e svariati riguardi sotto dei

quali si pu6 considerare la storia della Ghiesa, usata dall'Autore,

ella e cosa bensi utile quanto a vederne le singole particelle, ma

non si pu6 negare, che essa danneggi non poco a quell'azione viva,

a quel progresso luminoso, onde la Ghiesa incede per la via dei

secoli maestosa. Quindi accade che per sspire sovarchiamente il

metodo delle division! e suddivisioni, la Ghiesa non si rappresenta,

come fu sempre, viva ed operante, ma a guisa di corpo morto nella

notomia delle sue parti. Avremmo desiderate un po' piu estesa la

narrazione di qualche fatto di somma importanza nella storia della

Ghiesa, come, a modo di esempio, 1' avvenimento di Carlo Magno
al nuovo impero di pccidente. Vi sarebhe pure qualchc concetto

da chiarire, come quello delle elezioni dei pastori. Ma questi non

sono difetti che guastino la bonta del lavoro. II traduttore, se vi

sara, pu6 facilmente supplirvi con savie note, e collo stesso mezzo

allargare il racconto storico per cio che risguarda 1'azione della

Chiesa nella patria nostra e confutarne le accuse particolari.
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1. Scavi novelli nella necropoli di Albano, scavi di Grottaferrata 2. Osserva-
zioni epigrafiche 3. Brano di storia delle ghiande missili false.

1. Gli scavi fatti da Giovanni Frezza marinese nel fondo Limiti

fra Montecrescenzi e Montecucco hanno il bel pregio di confermare

la teoria da noi esposta in un nostro articolo intitolato Scam della

Necropoli Albana (Civ. Catt. fasc. 593, pagg. 582-595) si bene accolto

dai dotti in Inghilterra e in Francia, Noi tanto piu volentieri ne

daremo conto che vi possiamo unire gli scavi del terreno di Grot-

taferrata denominate Prato del Fico, dei quali il sig. L. Ceselli ci

ha fatta la descrizione (Scoperte preist. ed una Necropoli laziale al

Prato del Fico, Roma 1811).

II nostro lavoro precitato mirava a dimostrare che sotto il pe-

perino, che chiamano sasso morto, non si era mai trovato niente

di artefatto, e neanche nel peperino stesso; ma si nella cenere e

nel cosl detto cappellaccio, e che la pietra di peperino era stata gia

rotta, prima che si fosse scavato nel terreno sottoposto il fosso da

riporvi i vasi e i cinerarii che dicono preistorici. Allegavamo altresi

1'esempio dello scavo di Gaudenzio Testa, il quale aveva trovato che

le fosse per riporvi il morto erano state scavate nel peperino e ri-

coperte della pietra medesima. Nei quali sepolcri essendo stati riposti

insieme i vasi detti preistorici con le flbule di bronzo e le lance di

ferro, noi ne inferivamo che quei vasi preistorici non potevano tra-

scendere 1'epoca del secolo quinto di Roma. I vasi tenuti per i piu

arcaici ivi delineati e incisi, furono trovati sopra il peperino, non

sotto (vedi la tav. p. 590 n. 1, ed a, 6, c, d). Non e quindi credibile

che i vasi di arcaica forma e lavorati a mano, senza far uso della

ruota, siano anteriori a quella epoca, nella quale il vulcano eruttava

la lava divenuta poi pietra di peperino, base e fondamento della

stessa citta di Alba di tanto anteriore alia Roma di Romolo. Se po-

tesse ci6 ammettersi dovrebbe anche concedersi che di tal foggia

vasi eransi fatti per piu e piu secoli sempre alia stessa maniera,

e ci6 non si voleva dagli autori della contraria sentenza: da poi

che, se ne furono fatti per molti secoli, toglievasi adunque tutta la

forza alia denominazione di preistorici, la quale non pud stare se

non si dimostrano i limiti di quest* arte che si vuol far passare per

barbara, e pero primitiva. Finche questi vasi fatti a mano si trovano

insieme con lance e flbule di bronzo o di ferro, ma di arte avanzata,

non v' e altro scampo che di concedere che si ritenne una tale usanza

anche ad epoca dello sviluppo dell' arte.

Serie ir, vol. IV, fa". 660 45 6 dicemlre t877.
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Ora vedremo questi vasi di nuovo insieme congiunti con arnesi

di bronzo nel terreno di Montecrescenzi. II Frezza, chiamato da Sante

Limiti al lavoro, apri uno scavo di circa tre raetri profondo ;
ivi giunto

trov6 molti sepolcri di tegole, a forma, die' egli, di chiavica semplice :

i tesori che si prometteva non apparvero, e la sua brama dovette

star paga di poca robiceiuola trovata in due di essi soltanto. Nel

prirao sepolcro era una lancia di bronzo lunga quindici centimetri,

posta sopra lo scheletro, e conservava tuttavia 1' asta che egli ne

tolse; v'era una fibula egualmente di bronzo e qualche vaso. II se-

polcro secondo mostrava chiaramente che vi fu deposta una donna. II

Frezza ne trasse una fusaiuola di terra cotta, due ambre lavorate a

punta di diamante da ambedue le facce con traforo nel mezzo, e in

bronzo due astucci, uno dei quali serbava dentro quattro aghi; trovo

inoltre quattro fibule, due braccialetti vuoti, e piu coppie di cion-

doli composte di un anello che ne porta due o quattro o cinque,

pendenti a guisa di catena, e piu singolare e che ve ne fossero

fra questi alcuni di argento insieme uniti con quei di rame. Gia

tutti possono vedere qual sia la conseguenza di questa scoperta:

le sepolture appartengono ad un'epoca nella quale le armi erano

tuttavia di bronzo, e pero debbono stimarsi anteriori al sepolcro del

Testa, dove fu trovata la lancia di ferro, il terreno nel quale gia-

cevano non aveva di sopra la lava di peperino, che si trova a minor

profondita, cioe quattro palmi incirca sotto il terreno vegetale. II

sasso morto fu adunquo spezzato e tolto prima che si aprissero le

fosse per inumarci i cadaveri. Dico fu spezzato e tolto, e indi mi apro
la via allo scavo del quale ci da ragguaglio il sig. Ceselli, secondo

la relazione avutane dal Mariano, soprastante ai lavori campestri dei

signori Giusti in Grottaferrata.

A levante di quel prato che dicesi del Fico sorge una collina,

la cui sommita si nomina la Pedica. Varie correnti di lava basaltina,

le une sovrapposte alle altre, discendono da questa cima al prato, dice

il Ceselli (p. 4): il prato invece ha di sotto al terreno vegetde il sasso

morto, che e ii peperino. Oggi la lava basaltina fornisce le selci

per le strade di Roma e il peperino e adoperato comunemente per

le costruzioni di Grottaferrata. Ma questo peperino, che ai prati di

Montecrescenzi ha la grossezza di tre quattro e cinque palmi, al

prato del Fico invece non e piu alto di un palmo in circa.

In questo prato adunque facendosi lo scassato nel mese di gen-

naio di quest' anno, come i lavoranti andavano sollevando ii terreno

colla vanga, incorniaeiarono a vedersi dei vasi alia profondita di due

fitte: e prima fu una vettina: questa era vuota e messa in mezzo ad

una terra fina diversa dal rapillo di cui e composto tutto il prato.

Era dunque stato scavato un fosso e depostavi dentro la vettina, la

quale anche si trov6 coperta da una pietra piana basaltina delle vicine
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lave predette. Procedendosi oltre fu trovato un altro fosso, ma non \i

era alcun vaso, la sua larghezza e la profondita andavano a circa due
metri : eranvi pero dentro dei pezzi gross! e piccoli di sasso morto. Un
terzo fosso si scoprl dipoi e vi si rinvennero vasi messi nella terra e

una seconda vettina parimente coperta da pietra basaltina: dentro

questa vettina erano dei vasi ripieni di ceneri : dopo la detta vettina

si trovo un vaso fatto a capanna in cui erano ossa bruciate e piccoli

denti : intorno a questo vaso erano pezzi di sasso morto. Finalmente

trovossi un altro fosso con vettina coperta della pietra di selce, ma
vuoto. Ho tratto la sostanza che fa a mio proposito dalla narrazione

che il Ceselli afferma essergli stata fatta dal soprastante e confermata

dai proprietarii del fondo. Or qual conseguenza e da dedurre da questa

scoperta? Una sola e quella che noi ne vogliamo tirare, essersi cioe

avverato cio che avevamo detto dover essere, dando ragione di quei vasi

che dicevansi trovati sotto il peperino. Essere verissimo che si sono

trovati sotto al livello del peperino circostante, perche questo si era

scavato e rotto a fine di seppellire nella fossa le vettine e i vasi sepol-

crali, e non gia che sopra la funebre fossa si fosse formata la pietra di

peperino. I pezzi di questo sasso furono difatti adoperati intorno alle

vettine e al vaso a capanna. V'e poi un altro supposto che potra spie-

gare anche come il Carnevale avesse potuto tirar fuori di sotto al con-

tinuato masso di peperino vasi rotti e sani
; questo e quello di una

grotta scavata nella terra sotto al sasso per seppellirvi. Odasi ii Ce-

selli che ne ha fatta una esperienza decisiva. Egli avverte a pagina 7,

che sotto al sasso morto si trova uno strato giallognolo e che questo

comunemente riposa sopra un terreno tufaceo argilloso carico di os-

sido di ferro e pero di color rosso.

Egli si e dunque imbattuto in un cunicolo scavato nel detto strato

tufaceo argilioso, la cui volta mette a nudo lo strato solido cenerino,

cioe il sasso morto, essendosi tolto lo strato giallognolo poco consi-

stente. L'ingresso del cunicolo e declive, 1'altezza e di un metro incir-

ca, la larghezza poi appena permette voltarvisi con istento. Dopo alcuni

metri questo cunicolo si divide in due, ripieni di terra introdottavi

dalle acque. Ora scavando egli in questo cunicolo alia
profondita^

di

mezzo metro incirca,attestaavervi rinvenuti frammenti di vasi,e vicino

all'imboccatura a pochissima profondita frammenti di mattoni traspor-

tati dalle acque piovane. Dalla quale scoperta egli ottiraamente^con-

chiude a pag. 8, che questo cunicolo sia stato scavato per riporvi i vasi

e non che sia stato coperto dopo dal detto volgarmente sasso morto > .

E noi gli facciamo plauso perche anch'egli cosi confessa aver dismesse

le teorie dei vasi sepolti dalla lava vulcanica detta volgarmente pepe-

rino, e a Grottaferrata sasso morto.

2. Nel Bullettino di corr. arch, stampato qui in Roma dair

prussiano si legge a pag. 117 di quest' anno 1811 un articolo del sig. E.
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Dressel intorno ad alcune iscrizioni peligne, alle quali, dice egli,

si potra aggiungere il frammentino? di sei lettere esistente ima

volta alia chiesa di san Pelino in Pentima edito dal Garrucci e scritto

secondo questo dotto coll' alfabeto Sabino . Indi soggiugne in

nota : a E quasi certo che non esiste piu in quel luogo non avendolo

io rinvenuto esaminando diligentemente le pietre di detta chiesa nel-

F estate 1876 . Cosi il sig. Errico! Ma egli prima di chiamare questo

monumento, che e intero, col nome di frammentino? e apporvi il

punto dubitativo per dire che non sa se I'indovina, avrebbe dovuto

leggere diligentemente la pagina da lui citata : perocche ivi avrebbe

appreso che questa epigrafe e scolpita _
u su di una pietra calcarea della for-

ma di una piramide tronca, siccome si

dimostra da uno dei lati che conserva

T antica figura . L' epigrafe vi e in-

tera e, per non spendere il tempo in

cercarla fra tutte le pietre componenti

la chiesa di san Pelino, avrebbe do-

vuto il sig. Errico la cercarla, ove si

additava nella pagina predetta, affer-

mandosi a chiare note che essa era

collocata in un cantone. Ecco in-

tanto la forma intera della pietra e

F epigrafe posta al suo luogo, presso
a poco, per quanto e possibile (Bull.

Arch. Nap. n. s. t. II, tav. V, 7).

In questo modo si capisce che la iscrizione e intera e puo quindi
farsene il confronto con quelle lapidi in forma di cono, state una

volta coperchi di ossuarii, sopra i quali

si legge la sola parola OSSA, come in

questo che diamo qui inciso e trovasi

presso Sora nel villaggio di Vicalvi.

Forse potrebbesi per questo confron-

to anche proporre una spiegazione di

questo 02-I-CCV, dove F ultimo ele-

mento e capo volto, pensando che vo-

glia significare presso a poco Ossa hie.

I Falisci variamente scrivono questo

avverbio dimostrativo, ma tra le forme

che prende v'e ancora ECV (Sylloge, 804), che al nostro i'CCV o

ECCV si assomiglia, anzi si puo dire identico.

Non e agevole il dire con quale alfabeto sia scritta questa tronca

piramide di san Pelino. II sig. Errico afferma che secondo il Gar-

rucci essa e scritta coll' alfabeto sabino. Ma cotesto e un suo equivoco :
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perocche ivi anzi ei dice a rivelandoci questa epigrafe 1'uso dell'al-

fabeto sabino (cosi e chiamato) fra i Peligni e alia mcdesiraa pa-
gina nelFalfabeto che si vuol denominare sabino. Colle quali

parole pare a noi che non dica egli esscre opinion sua che sia scritta

in alfabeto sabino, ma essere questa opinione di altri. Ed e cio tanto

vero, che nella medesiraa pagina si trova aver egli scritto che sia

questo un alfabeto anteriore al latino usato dai popoli compresi fra

il Tronto e il Sangro i quali 1'impararono dai Greci. *

Non e questa la prima volta (Vedi la Serie X, vol. Ill, quad. 650,

pag. 216) che dobbiamo difenderci dalle citazioni mal fatte, e piaccia
a Dio che sia F ultima.

Nel Bullettino di arch, cristiana, 1871, pag. 30, il ch. sig. De Rossi

egregiamente avverte che le parole scolpite nell'epitaffio di Maco fan-

ClullO QVAItt TE LETUM EXCIPET MATER ECLESIA DE OC MVNDO REVERTENTEM COM-

PREMATVR PECTORVM GEMITVS STRVATUR FLETVS OCVLORVM SOHO tolte dai tCStO

di san Cipriano de Lapsis c. 2 : quam vos laetos excipit mater ecclesia

de praelio r&vertenles : comprimatur pectorum gemitus struatur (leg-

gevasi nei codici e nelle stampe statuatuf) fletus oculorum. A tal pro-

posito ci e tornata alia memoria un'altra iscrizione nella quale pure
a parer nostro si trova un passo di questo medesimo Santo Padre.

In un manoscritto intitolato Antiquites et monuments anciens

du Bourbonnais si legge trascritta da un marmo Fepigrafe seguente
trovata nel cimitero di Saint-Pierre -FEytrier (provincia Lionese 1*):

PER SAECVIYMSINISAI

CV1I COinAClONI

TRANSIVIIISXI PAI

MARTIN PACKPPICESSII

Essa fu pubblicata dai sig. Ed. Le Blant fra le Inscriptions Chre-

tiennes de la Gaule, 1856, pi. 3, 8, pag. 26; ma egli confessa di avere

a pena potuto interpretare qualche parola separatamente. Alia prima

linea vi ha letto PERS AECVLVM, e gli pare che le due ultime deb-

bano dire TRANSIVIT Sub (D
1

) XI KAL MART IN PACE PRECESSIT.

Fin qui il Le Blant: ma il senso non e compito, mancandovi tutta

la sostanza che si racchiude nelle parole di mezzo, lasciate senza

spiegazione. A noi pertanto non e malagevole leggere queste parole :

SINE SAECVLI CONTAGIONE e restituiamo cosi 1' epigrafe : Per saecu-

lum sine saeculi contagione transivit: e questo testo indubitatamente

crediamo preso dai libro di san Cipriano, de habitu virginum, 22, dove

numerando i pregi della verginita, fra essi pone la gloria della re-

surrczione, gia cominciata a possedere in questa vita, e il passare pel

secolo senza il contagio del secolo: Vos resurrectionis gloriam in

isto saeculo iam tenetis, per saeculum sine saeculi contagione tran-

sitis. Lo scultore ha generalmente trascurate le linee traverse che
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distinguono TEFL e il T dalPI. AH'IS parmi non siasi abbastanza

provisto dal sig. Le Blant, che omette 1'Ie spiega 1' S per Sub sotto

inteso im D? Per noi e piu verisimile che nel marmo fosse scritta una

lettera facile a scambiarsi con im IS, e questa potrebbe essere un D,

che si spiega depositus o deposita; seguendo regolarinente, xi Kal.

Mart, in pace praecessit.

II P. Garrucci comunico al sig. Le Blant questo testo di S. Cipriano

ma pare che egli abbia avuta qualche ripugnanza ad accettarlo. Negli

errata in fine delle prefate Inscriptions chretiennes, vol. II, egli sembra

deferire piuttosto alia opinione del Cavedoni, che senza ricordare il

passo di S. Cipriano si avventuro a leggere colpacione, voce inaudita

nell'alta e bassa latinita, invece di leggere contagione.

3. II 15 settembre 1817 da Ascoli nel Piceno si spediva alPIn-

stituto di corr. arch, di Roma la relazione degli scavi fatti in quella

regione a fin di terminare, se era possibile, le vive discussioni scien-

tifiche che avevano avuto luogo intorno alia sincerita di un infinito

numero di ghiande missili, con iscrizioni, da parecchi anni gittato

nel commercio . II sig. Giulio Gabrielli, deputato dal municipio a di-

rigere e sorvegliare 1'escavazione con un Prussiano da parte <Jci-

F Institute, ci narra il risultato dello scavo essere (p. 176), che fra

238 ghiande missili rinvenute vi furono trovate solamente due indu-

bitatamente scritte. Di queste una legge, come egli dice, FER da una

parte e POM dalPaltra: poi in un terzo lato la leggenda e indecifra-

bile e nel quarto e scritto SYS, il tutto retrogrado. Nella seconda

ghianda hanno letto I/IBE, e avvertono che PE non e del tutto certa.

Per ovviare alia difficolta. che pos-

sono trovare i nostri lettori ad imma-

ginarsi che cosa siano queste ghiande
missili scritte ne poniamo qui una.

Essa e del peso di circa due once. L'uso

di queste, che dalla loro forma diconsi

ghiande, si fu che i frombolieri le lan-

ciavano colla fionda. Sogliono essere

lisce, ma pur ve ne ha di quelle che

portano scritto generalmente in rilievo

alcun motto, ed ora ha il nome della

legione, ora del tribuno militare, ora

del primo centurione, ora del generate in capo, qual e qui C. Caesar

imperator., che tal era nel 713 all'assedio di Perugia.
E verissimo che le ghiande scritte sono assai rare e ne fanno

fede le collezioni dei musei, ne"i quali ne sono entrate per P addietro

in piccol numero. Nel museo di Napoli se ne avevano alcuni anni

addietro settantacinque, delle quali sole ventotto erano genuine;
alle quali aggiunte cinque dalla separata collezione Santangelo erano
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trentatre fra latine e greche. le sole che si potevano tenere per an-
tiche. Nel qual numero erano le piu numerose quelle che portavano
la leggenda FIR, e se ne contavano quattordici: sarebbero quindici
se si accettasse anche quella che legge RER (n. 164), per isbaglio in

luogo di FIR.

Pero la collezione veramcnte piu ricca di tutte per varieta di

leggende crediamo sia la virchekiana, che si componein gran parte
della raccolta data in luce dal sig. De Minicis di Fermo.

Le ghiande false fecero la prima apparizione in qualche numero
verso il 1859, ma non ebbero lungo corso; esse furono prima sospette

per la loro strana forma e leggenda, poi perdettero il credito. II

sig. De Minicis di Fermo ne pubblico una del peso di gr. 74, lunga
6 centimetri e mezzo, larga centimetri 1, 8, schiacciata, con questa

epigrafe i- VI* da una parte, i- X- dall'altra. (Di una ghianda mis-

sile ecc. Fermo, 13 dec. 1859). Alcuni esemplari se ne hanno nella

raccolta dei piom^i antichi del cardinale Altieri, donata per dispo-
sizione testamentaria dalla Eminenza sua alia Universita Romana.

Queste provennero da Ascoli, dove si mostrava tuttavia il fornello

presso la porta, allorche chi scrive quest' articolo vi si rec6.

Nella stessa citta doveva poi sorgere un falsario o diverse o lo

stesso che invent6 una nuova maniera di falsare, la quale ha fatta la

piu ampia fortuna dell'impostore. Esse furono ricevute dai piu e tenute

per buone e genuine. Costui prese in prima a copiare le epigrafi

delle ghiande pubblicate dal De Minicis, ritenendone la forma paleo-

grafica con molta arte, poi le incideva in legno durissimo che applicava

alle ghiande anepigrafi antiche e ben coperte di ossido; e le impri-

meva con una forte pressione: era quindi difficilissimo riconoscere

la falsita, essendo genuina la ghianda e 1' ossido e ben imitatala epi-

grafe, da poi che la pressione non toglieva punto 1'antica patina del

piombo. Fu allora che il falsario invento la collezione del cardinal

Pallotta e di altri signori e signore, e mand6 a Firenze quelle sue

ghiande, ove furono comprate al numero prodigioso di quattrocento

cinquanta. Ne furono anche vendute in grand'e quantita in Roma e

si fecero strada per dono spontaneo anche nel museo di Napoli. In

Roma ne abbiamo veduta una cesta piena, e ci fu detto che da essa

cesta ne passd un piccol numero in altra mano, donde provengono

quelle che il Tomrnassini ha descritte ed illustrate nel Bullettino

delFInstituto (Sylloge inscr. lat. ant. ampl. pagg. 26i, seg.).

Sapendo che 1'officina di queste imposture era in Ascoli, lo scrit-

tore di questo articolo mise a profitto il viaggio per quella citta di un

antiquario suo amico, a cui raccomando di spiar bene o penetrare con

qual arte si potesse imprimere la leggenda in rilievo senza punto

alterare 1'antica patina. Lo scrivente ne aveva presso di se circa qua-

ranta, e gliele mostro, perche avendole bene a mente si guardasse
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per non essere preso al laccio. Fu opera perduta : imperocche dopo
alcuni giorni ritorno da Ascoli gloriandosi di averne egli potuto acqui-

stare circa sessanta tutte genuine genuinissime, non false come quelle

che lo scrivente gli aveva mostrate. Per guarire, se era possibile,

1'erroneo apprezzamento di questo amico, che pur era espertissimo

conoscitore e negoziante di antichita, lo scrivente invitollo a portare

seco quei suoi sessanta piombi e metterli a confronto coi quaranta che

aveva veduti presso di lui e studiarli seco per istabilire d'.accordo i

caratteri distintivi delle vere ghiande missili dalle false, e cosl con-

chiudere sulla buona o mala ventura di quel suo vantato acquisto.

Egli venne di fatti e ricorda lo scriveate che alcune d' esse, qua!

che si fosse stata la sorte delle altre, entrandogli in camera dichia-

rogli tenere per sicuro che non potevano essere se non autentiche ed

accertatissime. Pur non fu cosl, e dopo qualche ora di studio congiunto

si conchiuse fra loro di pieno accordo, scoperti avendo e determinati

i caratteri di falsita, che tutte ad unam erano false.

Con queste leggi ha di poi-lo s^rivente condannate di falsitm le

quattrocento cinquanta, eccettuate soltanto due, e giudicate parimente
false quelle venute da Ascoli nel museo di Napoli, e tutta la collezione

del predetto acquirente romano.

Ci scusera quindi il sig. Gabrielli se non prestiamo cieca fede alia

asserzione sua (Bull, pag. 176) quando scrive che 1'autenticita delle

115 ghiande missili con epigrafi del museo civico di Ascoli e fuori

di discussione, e quando mostra di non essere d'avviso della prove
-

nienza ascolana di queste imposture, scrivendo che queste si dissero

provenienti da Ascoli-Piceno. La nostra narrazione dimostra che ivi fu

questa ofticina. Sappiamo che il sig. Ernesto Dejardins ha fatta una

splendida e copiosa pubblicazione di queste che chiama palle di piom-
bo: noi non abbiamo veduta tale monografia; ma dopo le cose narrate

sara agevole il convincersi che deve essere impastata della mede-

sima turpe farina. L' impostore non si e tenuto pago di ripetere le

epigrafi gia note, ma, visto che faceva fortuna, ne ha inventate di

testa sua, e che testa ! Per darne un saggio ci gioveremo di una no-

ticina che ci troviamo averne: C AXONIVS)(PR -COS; M - CO-

RIO)(LANVS; T - AVFIDIVS)(L .

II; C CESSIVS)(L VI; C MARIVS;
FERI CRASSVM; FERI POMPEIVM; FERI SILIVM; FERI FABRICIVM;

FEMATTILIVM;C- AVG - IMP; IMPAVG)(PVL; AVG IMP)(LEGII;
IMP AVG)(LEG II; OPERCA; POMPEI ecc.

Nel settembre di quest' anno la Revue Archcologique ci ha ap-

portato un lavoro del sig. Eug. Muntz intitolato: Notes sur les tno-

saiques chretiennes de I'ltalie. L'oratoirc du pape Jean VII: noi ne

daremo conto in uno dei prossimi fascicoli.
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Firenze, 5 dicembre 1811

I.

EOMA (Nostra corrispondenza). II Cagliostro diventato massone si crca da se
Gran Maestro e va all'Aia dove fa un gran discorso a quei massoni olandesi :

Che cosa fossero i discorsi del Cagliostro : Ruba un olandese e va a Venezia :

Ruba un Veneziano e va a Norimberga : Ruba un Norimberghese e va a Lipsia,
dove si fa manlenere gratis : Se vi sia stato mai finora un Capo unico della
massoneria: Lg massoneria dei gabbamondi fiorenlissima nella dotta Germania.

Resosi massone il Cagliostro in Londra, secondo che si narro in

una precedente corrispondenza, col principale se non anzi esclusivo

scopo (come accade anche adesso di tanti suoi fratelli e figliuoli) di

potere cosi battere con piede sempre piu veloce e sicuro le umani-
tarie e filantropiche vie del progresso indefinite nelP arte dei ciur-

madori, dei truffatori, dei falsarii, dei ciarlatani e dei mariuoli fmo
ad arrivare, chi sa? al governo stesso dei popoli od almeno alia loro

rappresentanza ulficiale nei Parlamenti (per poi fmire, talvolta, come
il Luciani in galera e come il Gagliostro in fortozza); resosi cosi mas-

sone il nuovo conte e rabberciato cosi alia meglio il suo nuovo Rito

egiziano di cui si creo da se stesso Gran Maestro e Gran Co/to, parti

subito colla contessa da Londra per cercar ventura all'Aja, non senza

fma sentita di proprio interesse. Ben sapeva infatti il Cagliostro quanto
strette fossero state sempre le relazioni non meno politiche che mas-

soniche tra le Province unite e Flnghilterra: le quali formavano quasi

rnoralmente un solo paese nelPodio e nella persecuzione ereticale e

massonica (ora si chiamerebbe civile e liberate: ossia lotta per la

cimlta) contro la Chiesa e tutti i sovrani e popoli cattolici. Ed e, del

resto, notissimo ad ognuno che gli Ugonotti, i Calvinisti, i Luterani, i

Giansenisti, gli atei, gli increduli e tutti i ribelli, viziosi e malcontenti

di Spagna, di Francia, d'ltalia e degli altri paesi cattolici consideravano

allora quale loro patria ed asilo naturale, come la Svizzera protestante,

cosi parimente le Province unite e 1'Inghilterra. Ne e inverosimile

1'opinione che la setta massonica, costituitasi in Londra in sul principio

del secolo decimottavo, non sia altro che il risultato ed il lambiccato

degli studii e dei tentativi riuniti di tutti questi fuorusciti ed emigrati

desiderosi di ritornare neJle loro patrie, di vendicarsi della Chiesa e

dei principi cattolici e d'impossessarsi ancora, se fosse possibile, del

governo dei loro paesi, come del resto avevano gia tentato tante

volte colle sollevazioni e guerre cosi dette di religione, di cui e piena

la storia (ed e preziosa e cattolicissima a tal riguardo quella intitolata :

Histoire du fanatisme de notre temps par M. De Bruoys: Utrecht,
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1131) dalla riforma di Lutero alia rivoluzione francese. Ma non

erano si alte le mire del Cagliostro. Egli non cercava in sostanza

che di far quattrini, da buon Gran Maestro di massoneria, alle spese

del gonzi ;
dei quali trov6 subito moltissimi nella massoneria del-

FAja. Narra infatti egli medesimo nei suoi costituti, che subito fu

ricevuto dai fratelli dell'Aja in una delle loro logge della Slretla 03-

servanza, cioe degli llluminati, ossia, come si direbbe adesso, di Rilo

scozzese: vale a dire da quei massoni peggiori ai quali egli avea detto

di non essersi ascritto in Londra, dove, se si crede a lui, egli non fu

iniziato che nelYaUa osservanza, cioe nella massoneria meno rea, che

ora si chiamerebbe simbolica dei primi tre gradi. Ntirra che \i fu

ricevuto sotto la cosi detta Volta d' acciaio : cioe passo tra due file

di massoni che tenevano in alto le loro spade incrociate sopra il suo

capo )) facendo cosi una specie di volta. La quale volta poi i mas-

soni, col loro fraseggiare ciarlatancsco, proiiciendo ampullas et ses-

quipedalia verba, chiamano anche adesso in Via della Valle Volta di

acciaio. Ma bisogna sapere che non sono di acciaio le spade che si

usano nella piu parte delle logge; le quali si contentano di fmte spade

da marionette, di cartone, come di cartone sono le ali e la corona

reale degli alti dignitarii. E cosi quella volta dovrebbe, specialmente

adesso, piu .propriamente chiamarsi Volta di cartone. Sotto questa

volta non si ricevono che i superiori e i dignitarii. Percio bisogna

credere o che il Cagliostro menti in processo questi pretesi suoi

onori alFAja, oppure che furono grandi allocchi quei massoni olan-

desi che si lasciarono per i primi si solennemente gabbare da questo

mariuolo italiano che, appena novizio di massoneria, div
rent6 subito

Gran Maestro del mestiere, fondo un Nuovo rito e ne fece la prima

esperienza alle spese dei tanto illuminati massoni dell'Aja. Non dice

il processo il nome della Loggia olandese cosi gabbata dal Cagliostro.

Ma dalle storie della massoneria si ha che all'Aja esisteva fin dal 1133

(giacche la iniziazione fatta nel 1131 di Francesco Duca di Lorena

Gran Duca di Toscana e poi Imperatore di Germania fu bensi fatta

all'Aja, ma non in una Loggia fissa locale, bensi in Loggia momen-
tanea tenuta in casa dell' ambasciatore d' Inghilterra Stanhope) una

Loggia detta del Gran Maestro delle Provincie unite, il cui Tempio era

degnamente nella Locanda del Leon d }

oro ed aveva a suo Venerabile

il F/. Vincenzo Van Kapellen. Questa Loggia prese nel 1149 il noine

di Madre Loggia dell' Union reale e fu regolarizzata, cioe ebbe le

patenti, dalla Gran Loggia d' Inghilterra : avendo per suo Venerabile

il F/. Giovanni Cornelis Radermacher. Le sedute si tenevano, al so-

lito, nel Tempio di una Locanda detta YAlbergo di Nieuwen Doelen.

Era allora Gran Maestro in Olanda il Barone Van Aersen Beijren
van Hoogerheide: cui succedette nel 1158 il conte Cristiano Federico
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Antonio di Ventinck avendo per suo Oratore il principe Hesse Philip-
sthat. Nell' anno seguonte 1759 fu eletto a Gran Maestro il Barone
Beelzelaar che duro in carica fino al 1798; e perci6 dovette essere
egli colui che si trovd presente all'arrivo del Cagliostro ull'Aja nella
sua MuLdre Loyyia delVUnione reale. Dopo esservi stato ricevuto come
si disse, sotto la volta di cartone, narra il Cagliostro che vi pre-
n siedette come Venerabile e Capo e vi fece tutte le funzioni di Vi-

sitatare (doe Ispettore) il cui potere e illimitato. Pronunzi6 anche
un discorso sul suo sistema egiziano (inventato da lui di pianta
poco tempo prima) che fece un gran colpo negli animi di molti
ascoltanti che lo richiesero perci6 di fondar ivi una Loggia di
donne: la quale difatto fondo avendovi ascritte molte donne di

distinzione. La moglie (contessa Cagliostro) vi fece le funzioni di

a Gran Maestra. II signer conte fece in tale occasione un di-

scorso : e giova udire come il processo narri cio che il Cagliostro
disse nei suoi interrogatorii di quel suo discorso: II discorso che
c egli pronunzio in tal occasione, come tutti gli altri consimili che
dovremo indicare in appresso, furono sempre (secondo lui) di una
sublimita, eccellenza ed unzionesinyolare: durarono sino ad una,
due e tre ore ed abbracciavano tutte le scienze sacre e profane.
Fu questo un effetto (diceva il Cagliostro ai suoi giudici proces-

santi) di uno speciale favore di Dio che continuamente V assisteva

u e V ispirava nell' esercizio della sua massoneria da lui sempre
diretia aW oyyelto di propayare il Callolicismo^ di insinuare I' esi-

stenza di Dio e I'lmmortalita dell
} anima e distruyyere il supersti-

zioso e mayico sistema delle altre rnassonerie. Akuni rimasero tanto

c sorpresi dclle sue concioni che si affaticarono subito di trascriverle,

conservandole come una tessera di fede. Dal che si vede che

il povero Cagliostro, avvezzo da tariti anni a parlare da ciarlatano

dinanzi a gente piu o meno balorda e credula (benche non rade

volte nobilissima e principesca) cioe illuminata, che faceva lo spirito

forte in religione, ma poi era spirito imbecille dinanzi al primo

ciarlatano, alchimista, magnetizzatore, spiritista e massone che le

si parasse dinanzi, credeva bonamente di poter far lo stesso a

Roma dinanzi ai giudici dell'Inquisizione. Questi lo lasciarono sem-

pre parlare fmche voile, udendolo tanto piu volontieri quanto piu

utilmente per la causa, a cui il Cagliostro aggiungeva continua-

mente lumi e vera luce colla sua infinita e poco pensata chiacchiera.

K II costume di parlar molto e mal a proposito (narra il processo

(f a payina 145) trasport6 il Cagliostro per il tratto di molti Costituti

a svelare quel di piu che le carte manoscritte trovategli in casa

non presentavano, e a dichiarare molte cose che per la sola te-

a stimonianza delle carte sarebbero rimaste nelFenimma. Se ne



116 CRONACA

avvide ben egli quando i ministri che Fhanno costituito, ritornando

sui suoi discorsi e riassumendo i fatti da lui narrati, gli obbiet-

a tarono tutte le conseguenze che ne derivavano in prova della sua

malizia. Avrebbe allora voluto tornare indietro e ritrattare: ma
a non era piu a tempo. Si era avuta la precauzione di fargli sotto-

a scrivere pagina per pagina i suoi Costituti, ed in fine di ciascuno

a si era presa la sua dichiarazione di aver egli benissimo udito quanta
a si era scritto e che era uniforme a do die aveva asserito.

Or, se ben si considera, dallo stesso vanto qui sopra accennato

che il Cagliostro meno in processo dei suoi discorsi, dicendo che

essi miravano sempre a distruggere il superstizioso e magico sistema

delle altre massonerie, si ricava non solo che, per confessione dello

stesso Cagliostro, egli sapeva che le altre massonerie erano allora

magiche e superstiziose: ma che molto piu era magica e supersti-

ziosa la sua nuova del Rito egiziano, come, del resto, sara a suo luogo

dimostrato. E lo stesso si dimostra anche da questa sua cura spon-
tanea e non petita di allontanare dalla sua massoneria il pericolo di

essere creduta, anch'essa, magica e superstiziosa da giudici presso
cui ben sapeva quanto questa taccia fosse criminosa. Del resto quanta
fosse la sublimila, I'eccellenza e I'unzione singolare dei discorsi del

Cagliostro che, secondo lui, abbracciavano tutte le scienze sacre e

profane per ispeciale favore di Dio, si puo ricavare dal costituto

della moglie. a La moglie (dice a pag. 151 il compendia del pro-

cesso) che e stata sempre presente alia maggior parte dei mede-
simi (discorsi) disse in processo che essi erano strabocchevolmente

lunghi e li piu scioperati, sconnessi ed inconcludenti che mai pos-
sano figurarsi. Soleva prepararvisi con una buona bibita di botti-

glie. Ignaro di tutto, chiedeva spesso a sua moglie che gli sug-

gerisse un qualche testo della scrittura sacra per soggetto dei

discorsi. II dialetto siciliano misto con un cattivo francese mo-
veva a stomaco. E non soltanto la moglie attesta questa goffaggine

del Cagliostro e dei suoi ammiratori; ma aggiunge il processo che:

a Esistono negli atti piu testimonii che avendo in separate occasioni

udito parlare massonicamente il Cagliostro, assicurano che egli

(( parlava molto, ma senza metodo, senza logica, senza soggetto e

a con un tale involucro di parole e di sentimenti che, alia fine,

ognuno doveva partire ignaro affatto di cio che il Cagliostro avesse

inteso di dire.

Ma (quello che e piu opportune a sapersi), lo stesso Monsignor
Fiscale Generale della Camera Apostolica, 'avvocato Barberi, uomo

egregio e rispettato sempre, anche nel tempo della Repubblica Romana
del 1198-99, dagli stessi piu arrabbiati garibaldini, gambettisti, nico-

terini e cairoleschi di allora, e cercato invano, perfino da Napoleone I,
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per suo impiegato nel tempo in cui esisteva I'effimero Reyno suo
d' Italia; lo stesso Monsignor Barberi, che fu il principale inquirente
e giudice del Cagliostro, narra di se medesimo a pagina 152 del ci-

tato Compendia che: c Chi ha costituito (cioe interrogato in pro-

cesso) il Cagliostro ha dovuto sofFrire 1'atroce pena di pendere
dalla sua bocca senza profltto per il tratto di qualche ora tutto

a ad un fiato. E benche il Cagliostro fosse piu volte ammonito e

pregato a riconcentrare le sue idee ed a contenersi nei limiti di

(( una narrazione necessaria, non e stato raai possibile (tanto era

chiacchicrone, alV uso pukinellesco presence, quel framassone me-
a ridionale) di trattenere il torrente della sua ciarlataneria. Pertanto,

in mezzo ad una estrema confusione, per ottenere qualche serie

d ordinata ed intelligibile, e stato d' uopo di ricondurlo quasi sempre
sui suoi passi e portarlo per mano nel racconto delle sue vicende.

Da tutto cio e facile 1'intendere di quale sublimita, eccellenza ed

unzione sia stata 1'allocuzione con cui il furbo italiano fece restare

a bocca aperta Filluminata massoneria delPAja. Ma non si contento

di imbrogliare gli olandesi con chiacchiere. Giacche, passando ai fatti

suoi consueti, riuscl per sua confessione a truffare un olandese gio-

catore al lotto di quasi cinquecento scudi, dandogli per questa sornma

certa alcuni uumeri tanto incerti, che il Cagliostro credette prudente
di scappare dall'Aja mentre il prudente olandese era corso a Brus-

selles a giocare i suoi numeri egli che avrebbe fatto meglio a cam-

biare in tanti tulipani.

Fuggito dall'Aja il Cagliostro and6 a Venezia sotto il nome del

Marchese Pellegrini ;
dove spacciandosi per valente chimico o, come

si diceva allora, ermetico ed alchimista, trovo un savio mercante che

si persuase della sua valentia nel cambiare la canapa in seta, fissare

il mercurio in argento ed il bronzo in oro, e gli consegn6 per questo

mille zecchini. Dice il processo in generate che anche in Venezia il

Cagliostro tratto coi massoni della citta; senza specificare altro; e che,

dopo intascati i mille zecchini, nulla ebbe di piu a cuore che di fuggire

subito di Venezia. pigliando la via della fmitima Germania. Che se

anche prima di essere framassone, ii Cagliostro aveva sempre saputo

fuggire a tempo, figuriamoci poi allora quando aveva tanti fratelli

ed aiutanti di campo. Ne del resto bisogna troppo maravigliarsi ora

della facilita che allora vi era, piu d'adesso, di salvarsi colla fuga dalla

poca polizia di que' tempi. Non vi era allora infatti neanche il nome,

non che la cosa, che ora e diventata, dopo la liberta conquistata,

onnipotente sotto il titolo di Ministero di polizia. I confmi poi erano

sempre vicini, grazie alia piccolezza di molti Stati di allora; ed anche

nel raedesimo Stato variavano, secondo le varie province, le giuris-

dizioni e le leggi, si che la difficolta delle vie era molto ben com-
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pensata per chi aveva bisogno di nascondersi e di fuggire, dalla fa-

cilita di batterle senza timore di trovare ad ogni passo uir poliziotto,

ed un telegramma di avviso coll' aggiunta della fotografla. Al qual

proposito scriveva il Goethe aei suoi Annali dal 1749 al 1822 (al-

1'anno 1805): Non abbiamo noi visto, ai nostri giorni, un Cagliostro

a percorrere frettolosamente lunghi spazii di vie, truffando pressoche
a tutt'iasieme al Nord, al Sud ed all'Ovest e trovare dappertutto degli

a amici e dei partigiani? Egli viveva in un tempo, in cui le comu-

K nicazioni non essendo cosl pronte come ora, un uomo stabilitosi

in un paese poteva vivervi come dentro un velo misterioso. E
cio nonostante, forse che anche adesso non corrono lungamente im-

puniti pel mondo inflniti truffatori, alia barba di tutte le polizie, di

tutti i telegrafi e di tutte le vie ferrate? Cadono finalmente, ma non

tutti, in trappola: giacche se e vero che la pera quand'e matura con-

vien che caschi, e anche vero che trovata la legge e trovato Finganno.
Tra i quali inganni non e raro ad esso quello di trovare complici

e manutengoli di mariuoli (come ci rivelo teste un recentissimo pro-

cesso inglese e sappiamo da un pezzo di altri paesi piu a noi fami-

gliari) appunto dove la pubblica fede ha diritto di cercare invece i

suoi vindici e mallevadori. Ma quid non mortalia pectora cogis auri

sacra fames, cotanto ora aguzzata dalle teorie non meno che dalle pra-

tiche massoniche e settarie diventate oggimai il codice civile? Donde
accade che, mentre non isfugge mai alia vendetta delle leggi non
solo F affamato che ruba ma anche quello che chiede per carita una

pagnotta, se ne ride invece (non parlo dell' Italia) il deputato assas-

sino, il ministro ladro, ii pubblico amministratore che abusa del

potere a vantaggio proprio o del partito a cui serve, che Fha innal-

zato e che lo difende finche gli serve. Del resto, se non come al-

FAja, molto piu per6 che non convenisse sotto un governo cristiano

fiorivano allora in Venezia la massoneria, il libertinaggio e la niuna

curanza di buon governo; come sa ognuno che conosce la storia

degli ultimi tempi di quella allora decrepita, cariata e tarlata re-

pubblica, al cui paragone la Venezia di adesso se non e piu ricca

e certamente piu morigerata, piu cattolica e piu savia di quella di

allora. Non e percio da stupirsi che il Cagliostro abbia potuto truf-

farvi sicuramente da buon massone ed uscirne sano e salvo.

Fuggitosi dunque da Venezia coi mille zecchini il Cagliostro si

avvio in Germania; e passando per Norimberga narr6 che mentre,
a si tratteneva nella locanda, gli si presento un cavaliere che

?
ai segni

soliti, riconobbe per massone. Cagliostro fece subito la sua parte
o in modo da farsi credere un gran dignitario dell'Ordine. Ed aven-

a dolo il Cavaliere richiesto del suo nome, il Cagliostro glie lo di-

a segno in carta colla sua cifra del serpente che tiene in bocca un
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porno. Si che il Cavaliere, credendolo chi sa chi e chi sa che, lo

dono di un bell' anello di diamanti. Narr6 il Cagliostro che quel
Cavaliere tedesco illuminatissirao lo prese per il maestro invisi-

bile della massoneria, cioe quello che i massoni credono (e lo ere-

dono erroneamente anche molti non massoni) che possiede il gran
segreto della cabala e che si tiene occulto per non fare la fine

a del Gran Maestro dei Templarii. Cagliostro lo lascid nell'inganno
a e seguit6 il suo viaggio per Berlino, Lipsia e Danzica. *

E ben naturale che ii Cagliostro, che non batteva che a danari, fosse

ben lieto di lasciar correre 1'idea che egli fosse appunto quel Capo
segreto, invisibile ed universale della massoneria che 1'illuminato Ca-

valiere tedesco di Norimberga si era figurato. Intascato dunque 1'anello

di diamanti, si parti per Berlino dove K non oso, egli dice, di fare novita

nelle Loggie perche sapeva che esse erano protette da mano potente D

cioe dallo stesso Re Federico Guglielmo II, com'e notissimo. II quale,
oltre all'avere la mano potente, 1'aveva anche talvolta lesta a ser-

virsene per moderare la vera luce dei suoi filosofi ed illuminati che

egli trattava giustamente, come i suoi cani, a pane e bastonate. Si

capisce perci6 che il Cagliostro non avesse creduto dover fare novita

in un paese dove era stato gia regalmente bastonato lo stesso Vol-

taire. Recatosi dunque a Lipsia vi trovo una Loggia della stretta osser-

vanza (che dee essere quella che il Findel chiama la Loggia Apollon fon-

data nel 1747) i cui membri gli si presentarono come a gran dignitario

loro superiore e versatissimo specialmente, dice egli, nell'arte arme-

tica, cioe nella Chimica, di cui sapeva quel poco che aveva imparato
da giovane nella farmacia dei frati, e quel resto che pote truffare di

segreti ciarlataneschi a quell' Altotas ciarlatano di cui il Cagliostro
*

era stato, nei primi anni della sua vita girovaga, il servitorello ed il

compare, riuscendo poi a diventarne 1'erede. I massoncini di Lipsia

1'onorarono anche di molti buoni pranzi dove, narra egli K tutto era

a sempre disposto a tre a tre, caraffe, piatti, bicchieri ed il resto

a (come si usa anche adesso nei banchetti ed agapi massoniche) per

a indicazione della Santissima Triade. Onde che si puo credere

che, per far tutto a tre, il Cagliostro avra anche mangiato per tre.

a Nel partire da Lipsia trov6 saldato il suo conto della Locanda ed

a un buon regalo di danari. Ma per compenso egli li regalo a tavola

di molti discorsi sul suo sistema egiziano, combattendo I'empieta

(( del loro rito della stretta osservanza con cui agivano inayicauiente;

(( predicendo loro che, se non avessero desistito da simili pratiche,

u il loro capo (Sdeffort come dice il Compendio del processo ;
ma dee

essere Schroepfer) sarebbe stato dentro un mese raggiunto dalla

mano di Dio. n E bisogna notare che il Cagliostro narrava tali cose

ai suoi giudici nel 1789: cioe dopo che questo suo fratello di scienza
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ermetica si era ucciso verso il 1781 in un bosco vicino a Lipsia, detto

di Rosenthal in presenza dei suoi adepti per uscire, com' egli diceva,

d'impaccio, per certe promesse di cose mirabili che egli avea loro

fatte senza poterle mantenere. Questo I. G. Schroepfer (Vedi il Findel

ed il Clavel) nacque in Norimberga verso il 1150
;
e apri in Lipsia nel

1168 una sua bottega di caffe. Nel 1111 aperse una Loggia scozzese in

casa sua, nella quale facendo vedere ombre e spettri e lavorando di al-

chimia, di cabala e di magia, faceva anche danari, sparlando delle

altre Logge e pretendendo di conoscere egli solo il vero segreto
della massoneria. II che invidiandogli i membri della Loggia Apollon
di Lipsia e movendogli guerra, lo Schroepfer li accuse tutti di

eresia ed ando a provocarli in casa con una pistola in mano. Per

il che egli fu fatto bastonare da un Signore: delle quali bastonate

dovette anche fare la ricevuta. Allora lo Schroepfer, chiusa Loggia e

bottega, ando a Dresda, pigliando il nome del Colonnello Stainville :

ed introdottosi, sotto quel nome, nella casa del personaggio che

1'aveva fatto bastonare, se ne vendic6 col fargli apparire degli spettri

notturni. Ma riconosciuto fuggi. Kitornato poi a Lipsia ripiglio il

corso delle sue rappresentazioni non si sa bene se magiche o ciar-

latanesche, finche non fece la fine che si disse. Egli lascio per
testamento del 1114, 400 mila fiorini ai suoi adepti. II che prova che

non era solo il Cagliostro a far danari allora alle spese dei masson-

cini illuminati tedeschi. Notisi che questo ciarlatano tedesco ebbe

tra i suoi piu fedeli e credenzoni dei personaggi altissimi, come
li ebbe parimente il Cagliostro specialmente in Germania. Ed ora e

facile 1'intendere come il Cagliostro in Lipsia potesse essere ben in-

formato e forse compare o partecipe di questo suo degno simile, che

lavorava in Lipsia; del quale parlava male a Roma, in processo, sol-

tanto per accaparrarsi il favore dei giudici e per vantare la sua pro-
fezia di cosa gia accaduta molto prima che egli la profetasse in

Roma al Santo Uffizio.

Dove e da notare di passaggio che non esiste ora, ne e mai esistito

fmora, quel Capo unico e segreto della massoneria che alcuni si finsero

ora nel Re di Prussia Federico, ora in Palmerston, ora in Napoleone III,

ora in Cavour, ora in Bismarck, ora in altri. Che il diavolo sia il

capo unico e vero deU'Ecclesia maliynantium questo e certo. Ma egli

non e riuscito, finora, ad avere in terra il suo Yicario. come lo ha

Gesu Cristo. Giacche siccome la scimmia riesce ad imitare, ma non

ad essere Fuomo; cosi il diavolo riesce a scimmieggiare ma non a

formare una Chiesa. La massoneria, regno e chiesa del diavolo, fu

sempre ed e ora piu che mai regnum in se divisum : e percio desolato.

Fino dalla sua costituzione formale del 1111 la massoneria si divise,

come serpe frustata, in due Osservanz*. Si suddivise poi in Orient.i o
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Madri logge, le quali, anche nella Rivoluzione francese, si combat -

terono tra Girondini e Giacobini, come ora accade tra noi in Italia

tra Nicoterini, Selliani, Cairoleschi e Minghettini. E come allora si

yhigliottinarono fra loro, seriamente, perche erano gente seria, a

colpi di accetta; cosl ora, pulcinellescamente, perche ora e gente di

quel paese, si demoliscono ridicolamente a colpi di articoli pancraziani,

fanfulleschi. dineschi e nicoteriani. Un capo unico di tutta la massoneria

e dunque fmora null' altro che il desideratum dei massoni, che finora

non 1'hanno ottenuto. Diceva il Weishaupt che il padrone del mondo
sara quell' illuminato massone che riuscira a fare qaello che Gari-

baldi chiama il fascio ed egli chiamava la punta della piramide.

Supponeva, in fatti. che se uno solo comandasse a due, che coman-

dassero a quattro, che comandassero a sedici e cosi avanti
;
uno solo

avrebbe potuto facilmente comandare a tutti. Bel sogno: ma finora

non verificatosi che nella Chiesa di Cristo dove, con semplicissimo

organismo, il Vicario di Cristo par mezzo dei Vescovi e dei Parrochi

con sommo ordine, faciiita, e quasi in un attimo, modera e regola

tutto il popolo cristiano. II popolo massonico invece, che e la chiesa

di Lucifero, non ha finora trovato quell' uno che riesca a moderare

tante diverse ed opposte volonta ed interessi; accadendo sempre che,

o per un motivo o per un altro, la massoneria di un paese demolisce

la massoneria dell' altro.

II Frappolli, infatti, Gran Maestro della massoneria d' Italia, corse

nel 1811 in Francia con Garibaldi a demolire, ma non vi riusci, la

massoneria di Bismark che invadeva la Francia. E forse a questo suo

fiasco, aspramente rimproveratogli dai fratelli, deve il Frappolli la

sua chiusura in un manicomio di Torino. E nel 1867 la massoneria,

di Napoleone III corse a Mentana a demolire quella del Rattazzi, come

aveva demolita nel 49 quella del Mazzini. E non e improbabile che

a questa sua deviazione dalle regole e dai giuramenti debba Napo-

leone III il suo Sedan. Cosi nel 1814 la massoneria tedesca aveva

demolita quella di Napoleone I, come, dopo il ritorno di costui dal-

1'Egitto, la sua massoneria aveva demolita quella dei Giacobini; ap-

punto come ora quella del Sella, dell' Opinione, del Fanfulla e della

Gazzetta d' Italia tira a demolire quella del Nicotera e del Bersa-

yliere. Del resto noi abbiamo per testimonii autorevoli della non

esistenza finora del Capo generale della massoneria, due autorevoli

massoni, il Weishaupt, per lo scorso ed il Ragon per il presentc secolo.

E quanto al Weishaupt, e noto dalle sue carte (tutte sequestrate) che

egli desiderava questo Capo generale (una specie di Anticristo) e

dava le leggi ed il modo di governo nella piramide sopraccennata ;
ma

poiche lo desiderava, e segno chiaro che non vi era. Nel nostro secolo

poi il Ragon nel capo 23 della sua Orthodoxie Maconnique si dilunga

Serie X, vol. IV, fasc. 660 46 6 dicembre 1877
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nel dimostrare la necessita dell'Omia ddla Massoneria; ed a pag. 354

dice espressamente che: a Qaesta unita massonica non esistera se

: non quando essa emanera da un centro unico. Per ottenere questo

scopo desiderato da secoli, e necessario che ogni Stato abbia uria

a sola direzione massonica. Riconosce dunque il Ragon che neanche

si e riuscito finora ad ottenere per la massoneria una direzione sola

nei singoli Stati. Molto meno dunque, vi e, ne mai vi pote essere, la

direzione unica di tutta la massoneria dei varii Stati, secondo che

alcuni credono. Bisogna pero confessare che ci andiamo avvicinando

a questo nuovo linperator del doloroso regno, a misura che si va for-

mando quel regno dell'Anticristo che e predetto dalle Sacre Carte.

Partito di Lipsia, il Cagliostro passo a Danzica e poi a Konisberga
dove fu parimente ricevuto a grande onore da quei massoni. E nota

qui il Cagliostro che a in tutti quest! viaggi egli ebbe sempre piu

a motivo di persuadersi che i Frammassoni macchiaavaao contro i

sovran!, tramandone la distruzione. Le quali confession!, come le

precedent!, in parte gli uscivano di bocca pel fervore della chiac-

chiera, in parte erano calcolate per ottenere ii favore dei giudici; i

quali del resto non avevano bisogno della sua confessione per sa-

pere che la massoneria era una setta rivoluzionaria. Da Ronisberga

passo a Mittau in Curlandia, dove che facesse, seguiteremo a nar-

rarlo in una prossima corrispondenza ;
conchiudendo questa con un

probabile filo di spiegazione di questi viaggi massonici del Cagliostro.

Vedemmo infatti che da Londra ando all'Aja, dall'Aja a Venezia, da

Venezia a Lipsia. Ora si trova che appunto in queste citta esistevano

le principal! Logge dei Rosa Croce. La societa dei Rosa Croce nacque
verso la meta del decimosettimo secolo, fondata unicamente sulla

magia, 1'alchimia e la teosofia ossia 1'incredulita ed il deismo; ne

aveva nulia in sui principii di massonico, benche avesse moltissimo di

empio e di superstizioso, come tante altre sette segrete fiorenti spe-

cialmente neH'Allemagna nei secolo decimosettimo. I massoni piu furbi

del secolo seguente inventarono subito un Rito massonico di Rosa

Croce per fingersi suoi successori, introdursi in quelle societa, mu-

tarle in Logge ed impossessarsi del loro governo e. della loro in-

fluenza. La societa principale dei vecchi alchimisti Rosa Croce risedeva

all'Aja fin dal 1662
;
e dall'Aja si era sparsa in altre cit-ta di gran

commercio come Danzica, Venezia e Lipsia che sono appunto i luoghi

verso cui dall'Aja si porto il Cagliostro come vedemmo finora. Ne,

da quel ciarlatano e venturiere che egli era, poteva trovare paesi

piu creduli e piu gabbabili che quelli dove perfmo uno Schroepfer

era riuscito colPalchimia e colla magia a far tanti denari ottenendo

cosi un nobile posto in tutte le storie della massoneria, le quali a

lungo trattano di questo come di altri ciurmatori tedeschi. E non
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ne parlerebbero si a lungo se questi ciurmatori non fossero stati le

illustrazioni della massoneria di allora. Cosi che con ogni veritk si

puo dire che la storia della massoneria s pecialmente tedesca non e

altro che una storia quinci di ciarlatani gabbamondi e quinci di gran

principi e signori gabbati. Ma erat in fatis che appunto dall'il-

luminata Germania ci dovesse poi venire la vera luce e la vera lotta

per la civilta. E cosi la dotta Gerinania sta ora restituendo all'igno-

rante Italia quello che ha ricevuto dal nostro Cagliostro del secolo

scorso, secondo il proverbio che dice: tanto sa altri quanto altri.

II.

COSE ROMANE
1. Autografo del Santo Padre Pio IX, che raccomanda i giornalisti catlolici al pa-

trocinip
di S. Francesco di Sales 2. Udienza di Sua Santita a pellegrini fran-

cesi di Carcassona 3. Lettere Apostoliche per 1' erezione dell' Universita

caltolica di Angers.

1. Molte volte, a viva voce nelle ammirabili sue allocuzioni, e per

iscritto in Brem onde voile onorare i direttori e compilatori di gior-

nali cattolici, ii Santo Padre Pio IX venne tracciando loro la via retta

da seguire in tal carriera, a fine che lo zelo, non iscompagnato mai

dalla carita cristiana, torni ad utile difesa ed a vantaggio della santa

causa della religione, della buona morale e della giustizia. Le quali

raccomandazioni Sua Santita ebbe ad inculcare novamente nel-

1'udienza conceduta, il giorno 10 del passato mese di giugno, ad

una numerosa deputazione di giornalisti cattolici italiani che, per

bocca di S. E. 1' Arcivescovo di Bologna, le presentava 1' omaggio e le

congratulazioni di questi suoi devoti figliuoli pel faustissimo suo

giubbileo episcopale; come abbiamo riferito nel precedente vol. Ill

di questa Serie X, a pagg. 231-238.

A cementare viemeglio I'unione, tanto raccomandata dal Santo

Padre ai giornalisti cattolici, e per ottenere che questi siano animati

da vero zelo informato dalla carita cristiana, 1'egregio Direttore del-

T Unita Cattolica di Torino indirizzo a Mons. Tripepi e stampo nel

n 228 della domenica 30 settembre, una bellissima lettera; propo-

nendogli di dare opera a fine che S. Francesco di Sales, dichiarato

Dottore della Chiesa Universale pel Decreto della Congregazione dei

SS. Riti da noi riferito nel citato vol. Ill a pagg. 620-622, fosse da

Sua Santita assegnato come speciale Patrono dei giornalisti cattolici.

L'idea non potea essere piu felice ed appropriata ai bisogni dei

tempi correnti, ne tornerebbe facile trovare altro Santo al quale, per

la tempera del suo spirito e per le opere compiute a gloria di Dio,

a servizio di Santa Chiesa ed a difesa della verita manomessa da

erranti o da tristi, meglio si convenisse codesto titolo e patrocinio.
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Infatti, come ben fece rilevare il ch.mo Teologo Giacomo Margotti,

S. Francesco di Sales fondava in Anriecy la celebre Accademia Flo-

rimontana, che portd tanto vantaggio alle lettere, alle scienze ed

alle arti belle, e ne fa presidente il Duca di Nemours e vicepresi-

dente il celebre Antonio Favre. Le regole scritte da S. Francesco di

Sales per quell'Accademia, con poche variazioni, potrebbero servire

di norma ai giornalisti cattolici che combattono per la Chiesa e pel

Papa sotto lo Stendardo della Croce.

Fin dal 18i8 Mons. Parisis, allora vescovo di Langres, nei suoi

Casi di coscienza, parlando dei diritti e dei doveri del giornalista

cattolico, ricorreva alle dottrine ed alle massime di S. Francesco

di Sales; nei libri del quale, come nei suoi esempii, possiamo tro-

vare la piu bella norma di condotta, cosi nella fortezza del resistere

come nella dolcezza del favellare.

S. Francesco di Sales contrapponeva la buona alia rea stampa,
e voleva che la polemica contro gli errori e le eresie di quei tempi
e contro i settarii che n'erano sostenitori, fosse vigorosa e caritate-

vole, ma altresi senza umani riguardi quando fosse necessario a di-

fesa della verita e della giustizia ;
ed inculcava : 11 faut decrier les

heretiques autant qu'on pent. Ed a ragione ; poiche 1'immeritata re-

putazione di virtu e di sapienza, onde i settarii si regalano vicende-

volmente e s'incielano, non serve che ad accreditare presso il volgo
dei lettori non solamente le loro persone, ma pure i loro spropositi

e le loro empieta.

Propose pertanto il Teologo Margotti che per qualche guisa si

supplicasse il Santo Padre, che assegnasse Patrono dei giornalisti

cattolici I'amabile e sapientissimo S.Francesco di Sales; cosl che

ogni anno al ricorrere della sua festa, il 29 gennaio, quelli riuniti

a pie dell'altare ed invocandone il suffragio presso Dio, avessero

ad impetrarne nuova forza per proseguire nella lotta, e grazia di con-

vertire i traviati.

Aderirono prontamente all'invito di Mons. Tripepi ed alia pro-

posta del Margotti i direttori e compilatori di molti giornali catto-

lici; i cui voti furono presentati al Santo Padre che si degno di

appagarli dopo che, per un magniflco Breve dato il 16 novembre 1877,

ebbe approvato e confermato e bandito alia Chiesa Universale i de-

creti, con cui la Sacra Congregazione dei SS. Riti avea riconosciuto

e dichiarato, ad onore di S. Francesco di Sales, il titolo e le qualita

di Dottore di Santa Chiesa. Di che trascriviamo cio che venne pub-
blicato dall'Osserwfore Romano n 271 del martedl 27 novembre

prossimo passato, nei termini seguenti.

Una nuova parola di paterna benedizione e di autorevole in-

segnamento viene dairimmortale PontelicePioIX a confortare i gior-
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nalisti cattolici, e segnar loro un'altra volta la regola, che debbono
seguire nelle lotte sostenute a difesa della causa di Dio e de

?

sacro-
santi diritti della Religione e della Sede Apostolica, e che consists
nell'obbedire pienamente e tenersi immutabilmente, sempre e in

tuttp,
alia dottrina ed agli ammaestramenti della stessa Sede Apo-

stolica. Infatti, avendo molti giornali del mondo cattolico, tra'quali
pure I

5

Osservatore Romano, col voto ancora del quarto Congresso
cattolico italiano tenuto a Bergamo, supplicato a Sua Santita per ot-

tenere un celeste Patrono nel nuovo Dottore della Chiesa S. France-
sco di Sales, ii Santo Padre degnavasi teste apporre nella supplica
stessa questi augusti e veneratissimi caratteri, che in brevi parole
rilevano la sapienza della sua raente e la bontu, del suo cuore e

debbono essere conforto e luce agli scrittori cattolici.

a Benedicat Deus et dirigat, intercedente S. Francisco Salesio,
a cui se commendatos volunt, scriplores Catlwlicarum Ephemeridum,
qui tuentur causam Religionis, ejusque jura et sanctae hujus Apo-

(( stolicae Sedis; obsequenter et fideliter adhaerentes ipsius doctrinae

(( et monitis. PIUS PP. IX.

2. Degnavasi il Santo Padre di ammettere a privata udienza Mon-

signor Leuillieux, vescovo di Carcassona, che gli presento una co-

spicua somraa in oro, come Obolo di S.Pietro offerto dalla sua diocesi,

e quello che, per suo mezzo e per lo stesso titolo, inviava a Sua San,
tita Mons. Arcivescovo di Tolosa.

La mattina poi del 21 novembre Sua Santita concedeva udienza,

uella seconda loggia Vaticana, a circa 200 pellegrini francesi di Car-

cassona, ecclesiastic! e personaggi ragguardevoli d'ambo i sessi, in

nome dei quali il pio e zelante loro Vescovo, Monsignor Leuillieux,

leggeva un breve e fervido indirizzo di affetto e devozione, cui par-

tecipavano quei molti piu i quali, per quanto ne fossero bramosi,

non aveano potuto presentarsi di persona ad ossequiare con amore

figliale il Vicario di Gesu Cristo, attese le critiche condizioni in cui

versa la Francia.

Tolta opportunity da questa dichiarazione il Santo Padre, come

leggesi nella Voce della Verita n 267, rispondeva, in lingua fran-

cese, essere, appunto per ci6, tanto piu notevole che questa rappre-

sentanza dei fedeli di Carcassona in questi momenti si gravi per la

Francia fosse venuta a visitare la tomba di san Pietro e la prigione

del suo successore vivente in questa Roma capitale e centro del cat-

tolicismo, ora trasformata in capitale del disordine. Essi, questi pel-

legrini, non aver temuto di lasciare per un memento la patria loro
.

cosl aiflitta per le interne dolorose vicissitudini ;
non aver temuto

venire qui, ove piu gravi eventi si minacciano da gente, che si dice

amante della patria, ma che e solo araante del proprio ventre.
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Che faremo ? soggiungeva il Santo Padre; Noi pregheremo, noi mol-

tiplicheremo le nostre preghiere a Dio, gridando a pie degli altari:

Domine salva nos, perimus, nella fiducia che Dio sorga e imponga alle

ondetempestose la calma,imponga a certelingue blasfemel'obmniesce.

IncuJcava infine ai pii pellegrini il coraggio e novamente la

preghiera: Domine salva nos, perimus; ripetessero questa preghiera

tornati in patria, nella cattedrale di Carcassona dedicata a onore di

san Nazario. che convertiva il giovine Celso pagano e ne faceva un

santo ; per sua intercessione doversi aver la speranza che si conver-

tano quelli che turbano e sconvolgono la pericolante societa: pre-

gassero pel Successore di san Pietro.

Benedisse infine con affettuosissime parole i pellegrini, le loro

famiglie, la loro Diocesi, la patria loro.

3. Lo zelo e la costanza invitta dell'Episcopato francese e la elo-

quenza di oratori veramente cristiani, trionfcindo delle opposizioni

settarie, ottennero che con legge lungamente discussa e finalmente

approvata e sancita dalla rappresentanza nazionale e dal Potere ese-

cutivo, si godesse dai cattolici liberta, se non p;ena e sciolta d'impacci,

almeno bastevole alia istituzione ed al mantenimento di Universita

cattoliche, dove la gioventu potesse attingere la scienza senza per-

dere la coseienza e la religione.

A suo tempo abbiamo dato notizia della inaugurazione di cotali

studii a Parigi, a Lione ed a Lilla, contribuendo con munificenza

principesca la pieta di doviziosi gentiluomini e 'di pie dame alia do-

tazione dei Professori ed alle spese per gli edifizii appropriati.

Con Lettere Aposloliche, pubblicate ueWOsservatore Romano n 210

del martedi 9 ottobre, fu istituita 1'Universita cattolica di Angers; la

quale cltta fa gia sede e culla insigne della scienza in Francia, ed

ora rivaleggta colie soprammentovate citta nell'impegno di porgere
alia gioveatu ogni agio a fornirsi di vera scienza non iscompagnata
dalla religione.

Codesta Bolla incomincia dal far risaltare quanto gran bene e

quanto gran male debbano derivare alia repubblica cristiana dalla

buona o malvagia educazione, e dalla diritta o perversa indole del-

1'insegnamento a cui attinge le idee ed i principii della morale. Ri-

cordato poi quello che fecesi in ogni tempo dalla Sede Apostolica,

per tutte le regioni del inondo, a fine di fondare ed ampliare, e

dotare e difendere cotali istituti di pubblico insegnamento, lamenta

le rovine prodotte dalFostilita dei Governi che li sottrassero alia

benefica influenza e vigilanza della Chiesa; onde e tanto piu com-

mendevole lo zelo con cui, avvalendosi di recente legge, tanti pii e

dottissinai Cardinal! e Vescovi e personaggi insigni, colia fondazione

di Universita libere, corrono al riparo di tanto danno.
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Toccato poscia della novella Universita di x\ngers, e tributate am-

plissirne lodi a quanti concorsero a stabilirla, il Santo Padre va lieto

di erigerla in forma canonica per gli studii della Sacra Teologia,
della Giurisprudenza, della Medicina, delle Belle Lettere, delle Scienze

Fisiche e delle Matematiche. Rappresentante della persona e dell'au-

torita del Somrao Ponteflce e capo di tale Universita e il Cancelliere,
che per Breve fu nominato nella persona di Monsignor Emilio Freppel
vescovo di Angers ;

a cui sono conferiti i diritti e le prerogative an-

nesse a tal carica, e principalmente quella di conferire il Baccalau-

reato, la Licenza ed il grado di Dottore in tutte le scienze mentovate,
secoado le leggi dell' Universita stessa e secondo i decreti della Sacra

Congregazione sopra gli studii. I quali onori e privilegi, a misura del

gradi, sono estesi al Rettore, ai Professori ed agli studenti in quella

forma che gia si godono dalle piu celebri Universita.

Cosl venne rimeritata la sollecitudine con cui i fondatori della

novella Universita provvidero che essa, innanzi tutto, fosse, e per le

sue leggi e pel suo indirizzo pratico, ossequentissima all' autorita del

Sommo Ponteflce successore di San Pietro e Maestro infallibile di

verita.

III.

COSE ITALIANS

i. Leltere del Garibaldi contro il Ministero 2. Elezioni pel Consiglio provin-
cials di Roma 3. Opposizione del Gonsiglio comunale di Roma contro il

Sindaco Venturi costretlo a dimeltersi 4. Scissure tra i depulati della

Sinistra 5. Riunione degli onorevoli della pluralita della Camera; pro-

messe del Depretis; comitali di vigilanza 6. Dichiarazioni del Cairoli

e della sua consorteria 7. Prime sedute della Camera dei deputati riaperta

il 22 novembre; sciopero degli onorevoli, che approvano 1'abolizione della

pena di morte 8. Manifestazione dei repubblicani conlro il Papato e la

Monarchia a Mentana.

1. L'Eroe de'due milioni patisce di reumi, ed e di cattivo uraore.

Per giunta il Ministero, dicesi, gli ha fatto lo sgarbo di riQutarsi a

certe concessioni, alle quali si oppone la legge sopra lo stato civile.

Fatto sta che dalla Caprera Giuseppe Garibaldi ha ricominciato a

spedir lettere le quali, vera o falsa che debba dirsi la accennata

diceria, svelano una animosita grande contro il Ministero progres-

sista, contro il quale esso adopera il vocabolario gia logorato contro

il Papa, la Chiesa cattoiica, ed il Governo dei moderati.

Appena il generale Mezzacapo, ministro per la guerra, ebbe spic-

cato gli ordini pressanti per le fortificazioni provvisorie a difesa di

Roma, YEroe dei due milioni, credendosi modestamente un gran ma-

st. di guerra, una specie di Moltke superlativo, spedl alia Gazzetta

della Capitale, suo diario favorito, ed a parecchi altri di tal genere,
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certe lettere asprissime; tra le quali e da mentovare specialmente una

del 23 ottobre prossimo passato; in cm con profondo sarcasmo si beffa

del Depretis e del Mezzacapo, accusandoli di sparnazzare inutilraente

i fondi italiani che dovrebbero impiegarsi a sollevare le infinite mi-

serie che ci affliggono. Che ci siano miserie infinite in Italia, e

un fatto; ma che queste si facciano sentire anche daU'Eroe dei due

milioni, ci pare assurdo! Con due milioni di capitale, ossia 100,000

lire annue di rendita, il parlar di miseria e uno scherno!

Un mese dopo, YEroe dei due milioni scrisse un'altra lettera ai

suoi elettori del 1 Collegio di Roma; e di questa, data il 20 novembre

e pubblicata nella Gazzetta della Capitale del 24, importa tener conto

e recitare qualche squarcio, onde si capisca a qual punto gia siano

pervenute le scissure tra gli antichi complici delle gloriose imprese

compiute dal 1859 al 20 settembre 1870.

Spiega in prima il perche del suo non potere e non volere ono-

rare di sua presenza il Parlamento in cai probabilmente si va a

consumare una nuova sessione senza frutto pel paese. Codice

penale Ferrovie di cui vaole incaricarsi il Governo, pessimo di

tutti gli amministratori impiegati politici e bilancio tutte que-
stioni di mediocre importanza.

Or quale sarebbe mai, secondo l'roe dei due milioni, la quistione

sublime e veramente importante da risolversi, e per la quaie egli

degnerebbesi d'onorare di sua presenza la Camera dei Deputati?

Questa sola: sbarazzarsi dell'esercito e dei preti. Dovrebbesi innanzi

tutto, pel bene dltalia, disfare 1'esercito permanente, quell' esercito

che protesse YEroe ed i suoi masnadieri dopo Mentana, e che aprl

loro la breccia di Porta Pia per entrare in Roma! Ecco le sue

parole:

La quistione importantissima in Italia e I'economia, e questa

giammai potra risolversi se non si tocca ai 230 milioni del bilancio

della guerra, per la meta almeno sprecati nel lusso d'un esercito

permanente, che non solo rovina I'erario, ma influisce al deterio-

ramento della razza, mantenendo la miglior gioventu nelle caserme,
e privando i campi dei piu robusti coltivatori, cio che fa Y Italia di-

pendente dallo straniero per il pane ed i principal! articoli necessari

all'esistenza.

Due milioni di militi, invece di 200,000 soldati, ecco la salvezza

dell' Italia, con cui diventano inutili le fortificazioni, si costituisce

una sicurezza pubblica efflcacissima, e si rende impossible qualunque
invasione.

Capisco che per coteste misure salvatrici non ci vogliono mi-

nisteri come i passati e il presente, che somigliano piuttosto inten-

denze di Casa reale, che dignitosi governi; ma consiglieri della corona
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che dicessero francamente a chi ci regge: Le monarchic sono peri-

ture, come qualunque istituzione umana, e questa durera in ragione
a diretta della gratitudine nazionale gia acquistata, e^che deve aunt-
ie tarsi dando alle popolazioni quella prosperity a cui sono destinate

dalla natura.

a L' esercito italiano coi capi scelti, ed una ufficialita la cui bra-

vura e incontestabile, fara il suo dovere; e mi rincresce di dover
tornare all'indicazione d'un vizio che sventuratamente non si segnala

abbastanza, e che pud essere fatale all' occorrenza.

a I contadini sono incontestabilmente il nerbo piu forte del nostro

esercito, sia per il numero, come per la sobrieta e forza fisica, mas-

sime per le marcie. Ma il contadino fu educate dal prete e non sa

di patria, d'ltalia, di onore della bandiera
;
ma di paradiso e d'odio

per chi lo carica d'imposte. Quindi F esercito vittorioso non si ac-

corgera forse di un tale difetto, ma in un rovescio succedera, come

a Novara, Custoza, ecc., ove il contadino penso ai suoi focolari e prese
la via di casa.

Gli esempi di bravura che ci danno gli eserciti belligeranti

nell'Oriente, non sono al disopra del valore italiano: ma scendiamo

per un istante nella nostra coscienza.

Si puo aspettare dai nostri soldati il fanatisrao dei soldati russi

turchi?

In questa lettera c'e una verita vera, la dove parla del guasto,

anche fisico, provegnente alia gioventu italiana dal passare i migliori

suoi anni nelle caserme. Benche tal verita sia espressa in linguaggio

da scozzone di muli, e si prescinda dal guasto morale, troppo piu

grave, ha pure il suo merito. Tutto il resto non e che un disegno

settario contro la raonarchia, contro il Governo e contro la religione.

1 ministri risponsabili di S. M. continuino a lasciare che i masna-

died dell'Eroe dei due milioni ne secondino e vengano attuando

le massime
;
e si vedra chi ne stara peggio : se chi si approfitto dei

servigi di codesta genia di facinorosi per operare le annessioni, o

la religione e la Chiesa cattolica, contro la quale Portae inferi non

praevalebunt.
2. Abbiamo accennato in questo volume, a pagina 498, il discio-

glimento del Consiglio Provinciale di Roma, voluto dall'Eroe di Sapri

ministro per gli affari interni ed eseguito dal Caracciolo di Bella

prefetto di Roma; onde venne la necessita di fare appello agli elet-

tori, convocandoli a'comizii per scegliere loro rappresentanti.

a Quell' appello, dice 1' (>pinione n 317, dove espone le cause ri-

mote e prossime del decreto del 12 ottobre, fu fatto nelle condizioni

piu sfavorevoli; fu fatto quando 1' amministrazione delPinterno (doe

del Nicotera) avea perduto ogni credito e prestigio; quando Fintero
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Gabinetto era scapitato completamente nell'opinione pubblica; quando
i romani aveano dinanzi agli occhi 1'esempio dellacrisi municipale,

mantcnuta ed aggravata dall' ostinazione dell' onorevole Venturi
;

quando i nuovi assessor!, eletti nella tornata del 21 ottobre, non

aveano, dopo 22 giorni, aneor ricevuta la partecipazione ufficiale della

loro nomina. li Municipio dal 21 ottobre non fu piu radunato che il

9 novembre
; dopo d' allora, silenzio complete ; quasi che non ci fossero

gravi quistioni da risolvere e il bilancio del 1818 da discutere e

votare! Qual meraviglia che, dinanzi a tanto scompiglio e a tanta

iadifferenza, i clerical! pensassero ai casi loro e avessero in parecchi

inandamenti di Roma il predominio ? Non furono gli elettori di Roma

ingannati e corbellati con la promessa fallace d'un imprestito di

150 milioni? Non assistono tutti i giorni ad atti di arbitrio o di

violenza, che distruggono dalle basi ogni atitonomia di Comuni e di

province, e falsano interamente il Governo rappresentativo ?

Con questo schizzo, a tocchi risentiti, dei procedimenti del Go-

verno progressist, s' iagegna T Opinione di mitigare a se ed alia sua

consorteria 1'amarezza risentita pel risultato delle elezioni ammini-

strative di Roma e sua provincia, avvenute la domenica 18 novembre,
con parziale sconQtta dei liberali e vittoria dei clericali. Alle quali

appellazioni si dovrebbero sostituire le piu vere di frammassoni e

di buoni cristiani. Fatto sta che la consorteria abbattuta dei mode-

rali d'ogni smacco della setta va gettando la colpa sul mal governo
dei progressisti ora seduti a tavola, e di cui vorrebbe ripigliare il

posto ed il tagliere.

Ad ogni modo e verissimo che gli elettori onesti, non settarii e

cristiani, ammaestrati dal passato, se 1'intesero tra loro senza stre-

pito per una lista unica di personaggi degni di rappresentarli nel

Consiglio provinciale ;
andarono nel giorno 18 novembre a deporre le

loro schede nell'urne, ed in Roma, dei 16 Consiglieri da eleggersi,

ottennero la vittoria 8 dei candidati clericali: e generalmente simile

risultato ebbero nei mandamenti della provincia, se non a trionfo

dei veri cattolici, almeno a smacco dei frammassoni. II che risulta

dal seguente compute del Popolo Romano n 324 del 24 novembre.

a I liberali, in senso assoluto, sono trentatre i liberali-catto-

lici ossia quelli che riconoscono ed accettano Tattuale ordine di cose

e tutte leJeggi dello Stato sono tredici. Non portando uno spirito

politico, il quale d'altronde dovrebbs restare estraneo nelle delibe-

razioni della Provincia, questo gruppo si trovera in massima d'ac-

cordo coi liberali. I clericali veri, che sono una emanazione diretta

o indiretta della Unione Romana, la quale non riconosce finora 1'at-

tuale ordine di cose, ma lo subisce, somrnano a quattordici, dei quali

otto sono riusciti in Roma e sei nella Provincia.
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Senza dubbio sarebbe stato molto meglio che i liberali, in senso

assoluto, avessero raggiimto la quarantina, piuttosto a danno dei

liberali-caUolici che dei clericali. Oggi questi liberali-caUolici, per
una speciale deferenza verso chi si trova alia direzione della cosa

pubblica o per relazioni personali che non hanno nulla a che fare

colla politica o coll'azione governativa, sono animati dalPidea di

appoggiare il Governo in tutto ci6 che pu6 tendere al maggior svi-

luppo econoinico e civile della provincia; ma domani, o perche rauta

Ministero o per incidenti speciali che possono sorgere, potrebbero
facilmente fare un mezzo giro a destra e collegarsi col gruppo cle-

ricale.

Chi fosse vago di conoscere i nomi degli antiehi Consiglieri pro-
vinciali che furono scartati nelle nuove elezioni, li troverebbe nel-

F Opinione n 321 del 24 novembre. Sta a capo della lista il fram-

massone conte Luigi Pianciani, con un codazzo d'altri suoi compari,
tra i quali spiccano 1'avv. Ranzi, il duca Braschi, il duca Lante,
Paw. Tirelli, e simili. La Liberia nel n 324, oltre il nome degli

eletti, rec6 pure il numero dei voti ottenuti; del quale vuolsi prender
nota, in quanto ne risulta la sincerita del suffragio.

3. Dalla lamentazione sopra recitata, dell' Opinione, circa P anda-

mento delle cose nel Municipio di Roma, apparisce che fin dal 21 ot-

tobre il sindaco Venturi avea ricevuto un sonoro schiaiFo, con la

nomina di una nuova Giunta e di nuovi Assessori. Ma pare che co-

desto messere abbia faccia assai tosta. Si prese lo schiaffb, non ra-

duno il Consiglio Comunale, e continu6 a fare da se, come se nulla

fosse avvenuto. Ripigliate, la sera del 9 novembre, le sedute del Con-

siglio, il Venturi si contentd di leggere due lettere, una sua con cui

avea offerto la propria dimissione, Paltra del Prefetto che Pavea

invitato, d'accordo col Nicotera ministro per gli affari interni, a ri-

manere in carica. II Venturi si era immolato sulP altare della patria,

ed avea ritenuto P uflicio e fatto da se. Quindi si passo all'ordine del

giorno. Ma che ? Quante furono le proposte del sindaco Venturi,

altrettanti furono gli schiaffi onde risonarono le sue guance. II Con-

siglio a gran pluralita le rifiuto. Per giunta alia derrata, i membri

della Giunta nominata il 21 ottobre, con lettera pubblicata nell'Opi-

mone n 308, diedero la loro dimissione, allegandone questo motive:

che quanto e avvenuto dopo il 21 ottobre essendo, per loro avviso,

la manifestazione del proposito di perseverare nel sistema di ammi-

nistrare senza il Consiglio, ed anche contro i suoi voti, non possono

dessi ne debbono partecipare alle responsabilita di sifFatta ammini-

strazione ;
alia quale d'altronde non gioverebbe il profondo dissenso.

Di qui si vede a che valgano, in pratica, le guarentige di liberta,

di sindacato del Consiglio sull'operato d'un servitore devoto al Go-
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verno, e sulla fiducia che i cittadini possono avere nella rettitudine

delF amministrazione comunale affidata a frammassoni.

Questo sorgozzone finalmente vinse la ripugnanza del Venturi a

scendere dal suo trono capitolino. Dovette mandare alia Prefettura

la sua diraissione
; pero questa non fa accettata subito, ma tenuta in

sospeso affinche, in qualita di Sindaco, il Venturi potesse rappresen-
tare il Municipio romano alia solennita repubblicana di cui parle-
remo a suo luogo. Compiuta questa, ii Venturi, nella tornata pub-
blica del 26 novembre, annunzio solennemente d'aver dato, senza

animo di ritirarle per qualsiasi istanza gli si fosse fatta dal Ministro

delFinterno, le sue dimissioni, e che queste erano state accettate;

ed esorto il Consiglio a pregare i membri della Giunta eletta il

27 ottobre a ritirare le loro dimissioni. II voto del Consiglio approve

questa proposta. II Venturi si accomiato con un discorsetto, pubbli-

cato nelPopoto Romano n 327, concludendo con due strofe d'un'Ode

d'Orazio; e, sceso dal trono, se ne ando. Sali subito al seggio da lui

abbandonato il Finali, che nelle sedute prima del 27 ottobre, con la

fiera sua opposizione, avea dato ii tracollo al Venturi; ed a cui spet-

tava, come ad Assessore anziano, il titolo ed ufficio di
/f. di Sindaco.

Ma I'esercit6 soltanto quella sera, e \i rinunzio subito; come vi si

rifluto 1'assessore Sansoni; onde I'ff. casco tra le mani, prontissime
a raccoglierlo, d'un Emmanuele ftuspoli! II Venturi se ne and6 come

se n'era andato il F.\ Luigi Pianciani. Buon viaggio ad amendue!

4. Altri ed altri camaleonti politici, cui nulla giovo il mutar co-

lore a seconda dell'interesse, gia si sentono sospinti a simile capi-

tombolo, da seggio ancor piu alto. La discordia e nei campo di

Agramante, cioe dei progressist. Alle gare di consorteria fu gia sa-

crificato il Zanardelli, ministro pel commercio, come abbiamo accen-

nato in questo vol. a pagg. 622-23. Adesso tentenna il Majorana Cala-

tabiano ministro per 1'agricoltura. Una grossa mina si sta caricando

sotto al fragile base eretta gia al barone Nicotera Eroe di Sapri. II

Depretis vacilla, e s'aggrappa a'rasoi per tenersi ritto. Anzi, il che e

peggio per la fazione regnante, la pluralita parlamentare non esiste

piu che di nome.

5. II Depretis, presidente del Consiglio dei Ministri, avea con pres-

santissima circolare invitato i deputati della Sinistra, cioe della plu-

ralita parlamentare, a trovarsi in Roma, per discutere e definire la

condotta che dovrebbe tenere il partito, riaperta che fosse la Ses-

sione. Sole 175 delle pecore della maggioranza, come le chiamava

Angelo Brofferio, risposero- al fischio del vecchio pastore, e si riu-

nirono, la sera del 20 novembre, in una delle sale a Montecitorio,

sotto la presidenza. dello Spantigati.

L' onorevole La Porta, dice 1' Opinione n 318. accennando alia
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necessita della maggioranza di costituirsi senza compiere atto che

potesse essere tacciato di diffidenza, propose che rimanesse pur pre-
sidente (del partilo regnante) 1'onorevole Depretis; ma che il partito

nominasse un Comitato di 15 deputati per la direzione del partito

stesso e per mantenere le buone relazioni fra il Ministero ed il par-
tito. )) In sostanza, con garbo, si proclamava il Depretis inetto ad

essere capo del partito; per cortesia gli si lasciava il titolo, ma di

fatto lo si metteva sotto tutela e lo si riduceva alia condizione d'un

Presidente inviolabile e non risponsabile, jp.
cui nome i 15 dirige-

rebbero il partito, sicche questo non perdesse la proprieta dei por-

tafogli ministeriali !

Dopo il Laporta prese a parlare Benedetto Cairoli, dichiarando,

a norne suo e degli amici, essere essi dolenti che il Ministero non

abbia mantenuto il programma di Stradella; non voler essi sepa-

rarsi dalla maggioranza, ma formare un gruppo a parte e mettersi in

istato di espettazione. Se gli altri gruppi della maggioranza loro si

unissero, tanto meglio; altrimenti voler essi rimaner liberi, atten-

dendo di vedere quel che il Ministero saprebbe fare. Cosl il Cairoli

e la consorteria sua rifiutaronsi tanto alia direzione del Depretis

quanto a quella del Comitato dei 15. Ci6 fatto, il Cairoli ed i suoi

consorti se ne andarono. I rimasti approvarono la proposta del

La Porta.

II giorno stesso in cui furono riaperte le Camere, cioe la sera

del 22 novembre, i partigiani del Depretis si riunirono novamente,

in numero di circa 1 20, sotto la presidenza dello Spantigati. II De-

pretis fece 1' apologia sua; promise e ripromise che il programma
di Stradella sarebbe pienamente effettuato, se il tempo gli bastasse,

ed inzucchero la pillola con far intravedere che di qui a un anno

si diminuirebbero le tasse piu gravose, massime quelle del macinato

e del sale. Poi cinque degli onorevoli presenti furono incaricati di

formare la lista di 15 membri, che, sotto la presidenza del Depretis,

dovessero formare il Comitato di vigilanza.

Pare che il patetico speech del Depretis non intenerisse troppo

le soprallodate sue pecore ragionanti. Poiche la sera del 23, per la

elezione del Comitato di Vigilanza, non si trovarono piu in 120, ma

in sole 15. Riuscirono eletti a mezzani tra il Ministero ed il partito

progressista della Camera, e tutori del Depretis, gli individui di cui

il Diritto, n 329, recito la lista; e furono gli onorevoli : Abignente,

Monzani, Baccelli, con 15 voti; Farini, Spantigati, Villa e Merzario,

con 14 voti; La Porta, Salaris e Tamaio, con voti 12; Solidati ed

Antonibon con 11; Castellano con 10; Puccioni con 61; San Donato

con 41. Yedremo quel che sapranno fare cotestoro, per puntellare

e far camminare il Ministero!
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6. II compito di codesti 15 Tribuni della plebe proc/ressista par-

tigiana del Ministero, non sara agevole. Imperocche il Cairoli ed i

suoi consorti, dal canto loro, hanno trasferito a Roma ed ampliato

il Parlamentino di Milano.

Dopo le dichiarazioni fatte il 20 novembre all' adunanza della

plurality parlaraentare, questa consorteria di malcontent! nomino un

Comitato, composto dei ciltadini Fabrizi, Cairoli, Lazzaro, Cocconi,

Miceli, Damiani e Vare, incaricati di organizzare il gruppo di espet-

tazione. Con circolare del 21 novembre, riferita nella Liberia n 331,

questo Comitato convoco i Sinistri di suo colore ad una riunione pel

21 novembre, esortandoli a trovarvisi di persona od a mandare la

loro adesione.

La sera del 21 novembre convennero di fatto buon numero di

cotesti malcontenti, alle deliberazioni dei quali aderirono anticipa-

tamente non pochi altri; onde la squadra parlamentare capitanata

dal Cairoli, che ogni giorno piu ingrossa, e sta schierata in aspetto

ostile anziche no pel Ministero, sembra essere ben disciplinata; come

apparisce dal rendiconto che si pubblico dell' operate in quella riu-

.nione, che venne esposto dalla Voce della Verila n 173, nei ter-

mini seguenti.

leri sera ebbe luogo la riunione dei deputati di sinistra, cono-

sciuti sotto il nome di gruppo Cairoli. I presenti erano circa 60,

altri 50 avevano mandate la loro adesione. 11 Cairoli, che presiedeva
1' adunanza, prese pel primo la parola facendo una requisitoria con-

tro il ministero per la sua condotta, constatando che esso non aveva

piu il diritto di chiamarsi ministero di sinistra, e tanto meno pro-

gressista. Essere quindi supremo dovere dei deputati, che realmente

rappresentano la sinistra, di coordinarsi ed opporsi alia corrente

da cui e dominate il ministero, il quale ha assunto un programma,
che e la negazione di quello promesso alia Camera ed al paese. In

conferma di cio esamina alcuni atti compiuti, biasimando severamente

le nomine o promozioni di deputati, fatte malgrado la legge sulle

incompatibilita parlamentari, la quale non e ancora in vigore, ma
fa parte del programma del partito progressisla. Critica le Conven-

zioni ferroviarie, deplorando che esse abbiano causato le dimissioni

del ministro dei lavori pubblici e di due segretari generali. Rim-

provera al ministero per aver confuso le Convenzioni ed i progetti

di nuove costruzioni in una cosa sola, perche puo trarre molti in

inganno. Disse della fiscalita nell'esazione delle imposte da far sup-

porre che il Ministero tenti di rifarsi, colla ssverita nelle riscos-

sioni, di quel poco che ha concesso in una unica modificazione delle

leggi d'imposta. Dimostra la necessita di mantenere verso il Gabi-

netto un'attitudine di vigilante aspetlazione, che questa volta cesseri
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d'essere benevolo,, per assumere i caratteri di urfincipiente sfiducia.

Scopo del yruppo staccato dalla maggioranza essere quello di tener

alta la bandiera della Sinistra, e che era quindi indispensabile or-

ganizzarsi con un regolamento gia preparato dal Comitato provvi-
sorio. Quindi venne posto in discussione tale regolamento composto
di soli quattro articoli che furono approvati.

In una prossima riunione che dovra tenersi il 5 decembre si

nominera un Comitato di 15 membri, il quale deve sorvegliare e

riferire.

Ecco egregiamente rappresentata la vera indole della unita ita-

liana. Prima si distinguevano soltanto, come assai bene le avea de-

finite, 1' Italia legale e 1' Italia reaie; rappresentata la prima dalla

Camera del Deputati. la seconda dalla immensa pluralita dei buoni

cattolici italiani che, coir astenersi dalle elezioni politiche, mostra-

vano di valutare per quel che sono le finzioni costituzionali. Ora,

oltre il Parlamento ufficiale, se ne hanno altri due: quello della plu-

ralita ministeriale che, col suo Comitato di Vigilanza, puntella e

demolisce al tempo stesso il Ministero
; poi quello degli aspiranti al

Ministero, che, anch'esso con un Comitato dei quindici ha il suo

organamento e fa leggi!

1. E brutto pronnostico per 1'avvenire del Ministero e del Par-

lamento codesto accamparsi di due Comitati, uno a tutela, 1'altro ad

opposizione velata di sospettosa vigilanza pel Ministero ;
ed amendue,

in date congiunture, capaci di allearsi coll' abbattuta consorteria dei

moderati. La qual trista disposizione degli animi si manifest6 a ba-

stanza fin dalle prime sedute della Camera riaperta semplicemente
e senz'apparato, il 22 novembre. Per piu giorni non si pote far nulla

di concludente, perche mancava, a gran dispetto del P.\ Crispi pre^-

fcidente, il numero legale. Gli onorevoli, anziche nell'aula, si rac-

coglievano in sale appartate per trattare gli affari dei rispettivi Par-

Iwmentini.

II Ministero die il tracollo alia bilancia e la vittoria alia svoglia-

tezza degli onorewli, cui pose in fuga, scaraventando loro sulla testa

niente meno che quaranta schemi di leggi da esaminare, discutere

e votare. Come si muore di fame, stampo La Liberia del 27 no-

vembre, si puo anche morire d'indigestione. Ora il morire d'in-

digestione non piace a veruno. Fuor di metafora, gli onorewli si

spaventarono di tutto il lavoro a cui invitavali il Ministero, e pre-

ferirono attendere a! fatti proprii ed agli interessi delle rispettive

consorterie. Di che fortemente si indispettl chi scrisse le seguenti

parole stampate nel Popolo Romano n 330 del 30 novembre.

Che cosa accade ? Che i deputati i quali accorrono numerosis-

simi alie adunanze dei varii gruppi quando e questione di guerric-
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ciuole, a stento si trovano in nuraero sufficients per votare un bi-

lancio. Dunque? Dunque in tutto questo tramestio, in questo palleg-

giarsi di accuse, piu che di principii si fa a parer mio questione di

persone. Se havvi poscia chi si trae in disparte e non condivide odii

e rancori, allora si condanna e nessuno e salvo dalle frecciate, dalle

accuse anonime (perche non si ha il coraggio di palesarsi), nemmeno
le esistenze piu modeste e laboriose.

Tuttavia per la tornata del 28 novembre si riusci a cacciare entro

P aula di Montecitorio buon numero delle sullodate pecore della mag-
yioranza, e si pose sul tappeto la discussione del 1 libro del Codice

'penale del Begno, e si diede lettura dei 90 articoli ond'e composto.

Questa lettura prese buona parte del tempo, che fu speso dagli owo-

revoli in continuo cicaleccio. Quindi, senza dibattimento di sorta, si

approvarono i primi 10 articoli. Quando si giunse all' 11 pel quale,

con una semplice figura di reticenza ed ommissione, noverandosi

cioe tutte le altre pene criminali eccetto quella della morte, questa

pena viene abolita, si levo ad opporvisi il deputato Gabelli. Si pro-
test6 di non paventare la impopolarita. Fece risaltare che si contano

ogni anno almeno 2000 omicidii; cosi che per questo verso 1' Italia

gode veramente sopra tutte le nazioni il primato dell' assassinio.

Ricordd che il Governo austriaco, applicando la pena di morte ai

signori assassini, ne avea purgato il Lombardo-Veneto. Rincalzo

Fargomento col toccare dell' impossibility, di abolire la pena di morte

pei crimini dei militari; e qualified la proposta del Mancini per so-

stituire la taglia alia morte, dicendo che esso vendeva tal pena, a

beneflzio dei bricconi e sicarii ed a terrore degli uomini dabbene e

dei pacifici cittadini.

Domando poscia la parola il deputato Mazzarella; ma a gran voci

si domand6 la chiusura, che, posta a' voti fu approvata; e senz'altro fu

approvata pure la abolizione della pena di morte; quindi, senza di-

samina o discussione veruna, si approvarono altri 50 articoli del Co-

dice penale. Con questa maturita e sapienza si fanno le leggi, per

guarantire le vite e le sostanze degli onesti uomini, nelPAreopago
della frammassoneria italiana !

8. Nissuno che abbia fiore di buon senso, e qualche notizia degli

avvenimenti pubblici d' Italia dal 1859 in qua, stupira della benignita

degli onorewli di Montecitorio per gli assassini. Tutti ricordano che,

dopo Mentana, quei famosi eroi che furono si bene tratteggiati da

Paulo Fambri al cospetto della Camera, furono presi sotto la prote-

zione del Governo di Firenze; e che la Camera assegno parecchie

centinaia di migliaia di lire a sussidio dei feriti ed a compenso per
le famiglie dei morti. E ci pare ancora di udire la voce dell'owore-

wle che, sfuriando contro il Papa, urlava, a proposito dei volgari
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assassin! Monti e Tognetti: sono nostri! Pertanto, dopo Fapoteosi
degli assassini caduti il 25 ottobre in Trastevere, si dovea fare, e
si fece il 25 novernbre Tapoteosi dei caduti a Montana.

In tal giorno, col plauso dei moderati e dei loro giornali, 1' Opi-
nione n 323, e La Liberia n 326, si dedic6, in vetta ad un colle

presso Mentana, ai raorti Garibaldini del 1867 un'ara pagana, assi-
stendovi da 5 a 6000 partigiani con bandiere d'ogni sqrta, e 'trail
frastuono di non sappiamo quanti concert! musicali di Roma e delle
terre e citta vicine. Le epigrafi scolpite sull'ara; i nomi degli eroi
riprodotti dal Popolo Romano n 325

;
i discorsi detti dal Cairoli e

da altri oratori; le bestemmie di che s'ingeminarono le diatribe di
alcuni furibondi, ed i voti solenni ivi pronunziati, diedero alia dedi-
cazione di quel monumento un carattere prettamente repubblicano,
ostile non meno alia Monarchia che al Pjpato. Di che levarono alto
lamento 1' Opinione e la Liberia, rimpiangendo, col pianto del coc-

codrillo, quegli eccessi che, codesti stessi giornali, avrebbero appro-
vato se si fossero ristretti nei confini della bestemmia contro la

Religione e delle imprecazioni contro il Papato.
Nella egregia Unila Callolica di Torino, n 219 del 30 novembre,

sono riferite le parole con cui nella Gazzetta Ujfitiale del 21 otto-

bre 1861 un bando reale condannava la spedizione Garibaldina e la

bandiera spiegata e caduta a Mentana. Eccole.

Italian* ! Schiere di volontari eccitati e sedolli dalF opera di un
partito, senza autorizzazione mia ne del mio Governo, hanno violate

le frontiere dello Stato. II rispetto ugualmente da tutti i cittadini

dovuto alle leggi e ai patti internazionali sanciti dal Parlamento e

da me, stabilisce in queste gravi circostanze un inesorabile debit

d'onore. L'Europa sa che la bandiera innalzata nolle terre vicine alle

nostre, sulla quale fu scritta la distruzione della suprema autorita

spirituale del Capo della religione cattolica, non e la mia.

Ma passarono dieci anni, duranti i quali si mieterono i frutti

maturati sotto quella bandiera; e cio che nel 1861 qualiflcavasi da'mo-

derati e monarchies, come delitto contro le leyyi, contro il diritt

inlernazionale e contro 1'onore, si celebro dagli stessi come gloriosa

e santa impresa. Ond'e manifesto qual conto debba farsi della lealta

di codesti settarii, che, per questo titolo, sono infmitamente piu spre-

gevoli che i loro complici schietti repubblicani.

Tra questi e un tal Greco Ardizzoni; il quale, come fu narrato.

senza che alcuno contraddicesse, dalYOsservalore Romano n 211 del

21 novembre. ricordo dall'alto dell'ara, come la Monarchia, con le^

sovracitate parole, avesse rinnegato la gloriosa bandiera del popolo

e di Mentana; poi grido forte e chiaro: A Mentana vinse 1' Italia

del popolo, la democrazia italiana, che si rivendico della ignominiosa

Serie X, vol. IV, fuse. 660 47 7 dicembre 1877
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indilFerenza della Monarchia trascinandola forzatamerite a Roma ;

e raccomando non si confondesse la bandiera del popolo con quella

della Monarchia. Costui mentiva in parte. Imperocche tutti sanno se

il Governo risponsabile di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II fosse in-

differente allora! Certe lettere, e certi docuraenti diplomat* ci pub-

blicati, provano anche troppo il contrario! Ma almeno TArdizzoai

ebbe la sincerita di proclamare che scopo della rivoluzione italiana

e appunto lo stesso, al quale soppiattamente si mirava e si mira ancora

da quel Governo risponsabile: la distruzione della suprema autorita

spirituals del Papa.

Dopo TArdizzoni parld un tale Zuccari, e disse: Nelle pieghe
del funebre lenzuolo che ravvolge i martin di Mentana e la stessa

bandiera repubblicana di Aspromonte e di Sarnico. A Giuseppe Ga-

ribaldi ii partito repubblicano ricorda che e a lui il cdmpito di riaf-

ferrare la bandiera della Repubblica Romana del 1848 e 49 e d'innal-

zarla un'altra volta sul Campidoglio. (Grida di viva Garibaldi, viva

la Repubblica interrompono I'oratore.) I/unita della patria non o

ancora compita. Vogliamo il Tirolo, I'lstria e Nizza, ed avremo queste

provincie anche malgrado e contro la monarchia. (Applausi e yrida
di viva Nizza, viva Trento, viva Trieste.)

Un oratore dopo finito il suo discorso grida: Evviva la repub-

blica, e questo grido e ripetuto da mille e mille bocche, malgrado
1'armH del RR. Carabinieri e le guardie delJa Regia Questura.

Tra le molte bandiere spiegavasi pure la rossa, sormontata dal

berretto frigio, sotto la quale era raccolta una eletta di settarii ro-

mani. I Reali Carabinieri la sequestrarono. non senza lotta e tumulto,

6 la portarono alia loro Caserma. I settarii la rivolevano ed era im-

minente e temeasi inevitabile un sanguinoso conflitto. Telegr^mmi

spediti a Roma fecero sentire la gravita del pericolo. e vi si provvide
subito. Due battaglioni di fanteria, circa cento Carabinieri Reali, molte

Guardie di pubblica sicurezza si raccolsero subito alia stazione della

ferrovia, e stavano per salire nei carrozzoni per accorrere a repri-
mere e punire i sediziosi, quando un altro telegr?,mma annunzio es-

sere cessato ogni pericolo per opera del Cairoli e d'alcuni suoi con-

sorti. II caso fu deferito ai tribunali. Osiamo alfermare fin d'orn che

a nissuno di cotestoro si torcera un pelo. Ma la passerebbero impu-
niti i clerically che osassero spiegare una bandiera pontificia e ri-

bellarsi, per difenderla, contro le autorita di pubblica sicurezza e

contro i Carabinieri Reali ?
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IV.

COSE STRANIEUE

RUSSIA (Nostra corrispondenzo.)
- 1. Un po'piu di luce, ossia il nuovo discorso

dell'&ksakof 2. ftiflessiom d'un giornale serio sulla teoria panslavisia
3. Espeltativn d' una Costituzione 4. Gentenario della nascila dell'Impera-
lore Alessandro I, e quinquagenario della battaglia di Navarrino 5. L'ln-

ghilterra sccondo la slampa russa 6. Incidente Hovaiski 1. Prelesa

cospirazione del cattolici, e cospirazione reale del socialist! 8. Morte del

Gromeka, del Bodianscki, del principe Mescierski e del duca di Leuchtenberg.

1. II sigaor Akstikof e norae ben conosciuto ai lettori della Civilta,

che anche ultiinan> nte poteron gastare uno de'suoi discorsi fatti

apposta per produrre una graude impressione (speech a sensation),

com'e generalmente tutto ci6 che esce dall' originate sua penna. Per-

mettetemi che io ofFra loro un nuovo saggio della facondia di lui, ben-

che un po' lunghetto. e sia scorso qualche mese da che venne pronun-
ziato. E una specie di manifesto panslavista, che la stampa indigene

non ha per anco ardito pubblicare, uia che tutti hanno letto; e poiche

il signor Aksakof personifica in se tutto un partito, e questo partito

esercita al presente una vera influenza, cosi e bene sapere quel che

egli vuole e quel ch'egli dice. II nuovo discorso, tenuto il di 8-20 ot-

tobre ultimo dinanzi al comitato slavo di Mosca,.di cui il signor

AksMkof e presidcnte, riproduce sott'altra forma, egli e vero, le idee

antiche e oruiai alquanto viete; ma egii e altresi vero che gli avveni-

menti del giorno gli danno un carattere particolare e un' importanza

che non avrebbe avuto in tempi ordinarii. UQ po'piu di luce sulle mire

present! dei panslavisti, e cosa oltre a ci6 molto utile. Eccovi per-

tanto il discorso.

La Russia e in pieao lavoro. Noi ci troviamo al punto culminante

degli sforzi piu intensi. L' opera nostra apparisce difficile, scabrosa
;

opera eroica, rispondente a fine eroico. II termine di essa non e per

anco a prevedere, e coloro che s'affdticano a raggiungerlo sono ben

lungi dal poter aspirarvi libaramente... Cinquantamila di quegli eroi

furono dalla lotta incessante posti fuor di combattimento... E che si

e egli ottenuto da' loro sforzi sovrumani, dallo spargimento del pre-

zioso lor sangue?... Simile all'eroe della favola che, privato di sue

forze per opera di un maligno stregone, si dibatte per aria finche

le sua braccia ricaJano inerti, la RUSSIA domanda con sorpresa a se

stessa come md le sue forze siano fiaqui riuscite impotenti? Ecco

cio che il popolo russo ripeteva e ripete tutfcora : Luce, luce, luce

quanta e possibile : ecco cio di che abbisogna al presente la Russia.

Troppo scnrsa e la luce che ci giunge da contrade fatalmente re~

iQOte. La Russia, in un' agitazione febbrile, fissa i suoi sguardi sul-

1 orizzonte, e non vede a traverso le mr/ole apparire che le ombre

de'prodi caduti vittime del loro eroismo... Essa porge attenta Torec-
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chio, e dagli orgnni ufficiali della potenza russa altro non raccoglie
che cifre strnzianti di morti e feriti, o messaggi di ^multiform!
sventure!

a Per verita, si stende su tutto il nostro paese, non altrimenti

che nera tempesta, un profondo malinteso; ma e solo un malinteso,

non sonno ne tregua. Su tutta I'immensita del paese. fra milioni

milioni d'abitanti, non s'ode una parola di lamento. non una parola

di bisbiglio, che significhi: perche e per chi fu intrapresa questa

guerra? Solamente il popolo non riesce ad intendere perche essa

eon sia stata condotta diversamcnte, e perche 1' esercito piu valoroso

del mondo non abbia per anco riportato una vittoria. Quanto alia

sua preponderanza o alia santita della guerra presente, non ha

il popolo avuto giammai un solo momento di dubbio, giammai un'om-

fora d'incertezza, risoluto com'egli e a coronare 1' opera incominciata

e a incontrare per cio tutti i sacrifizii possibili. 11 popolo fara, si

certo. tutti questi sacrifizii. avra cura di rialzare la dignita e la gloria

della Russia, di eseguirne il testamento istorico; ma non sara mai

ch' ei can cell! del suo sangue i filli che fan venir meno le splendide

vittorie. Questi falli ricadono non gia sulla plebe volgare, non gia

sui fratelli minori, come la Societa nostra degna chiamarli, ma sib-

bene su noialtri, che siamo i fratelli maggiori, sal nostro centro

sociale. Ecco sopra chi pesa la colpa consistente nel nostro allonta-

nainento dalla nazionalita russa; colpa immensa, perniciosa, peccato

grave quanto mai. Ora, questo altontanamento e questo contrasto fra

il detto centro ed il popolo non sono mai stati tanto grandi quanto

durante la guerra presente.

it Per ci6 che tocca la guerra, il popolo senza dubbio ha chia-

ramente riconosciuto che essa non e stata 1'efTetto deila dispotica vo-

lonta del sovrano assoluto, ne il risultato di circostanze imperiose, ma

quello invece del voler popolare; e che e stata intrapresa come affare

del popolo, e non dello czar. II movioaento popolare del 1816 e le-

gato indissolubilmente alia guerra presente; esso fu il prologo del

dramma storico che gli tenne dietro. puo anzi dirsi che fu la guerra
medesima. Gli storici non potranno ne separare 1'uno dali'altra, ne

riguardarli ambedue sotto aspetto differente; in quella guisa che il

popolo non intende finora il perche fra noi che facciamo la guerra
ai turchi e vogliam liberare i bulgari, vale a dire gli slavi si rinne-

ghi in certo moio questa crociata, che I' anno passato fu. dal popolo

intrapresa in favore di quei medesimi slam; il perche si mettano,

per cosi dire, al bando delia societa coloro i quali preser parte a

quest' opera stessa, che sola spiega e giustifica la guerra presente.
(( Procediamo piu oltre. Cio che il popolo considerava nella pro-

3>ria coscienza come un morale e imprescindibile dovere, fu al tempo
stesso la missione istorica della Russia, conduttrice e rappresentante
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&un mondo a parte, del mondo ortodosso e slaw, la cui creazione

rimane ancora a compiere, quantunque stia gia maturando in espet-

tativa della forraazione istorica. L'importanza della Russia nel sistema

mondiale consiste nella sua individuality nazionale e religiosa, orga-
nicamente congiunta con la sua forza materiale; ne'suoi elementi

spirituali, che differiscono inleramente da quelli dell' Europa occiden-

taJe
;
e finalmente nella sua ortodossia e nel suo slavismo. Impossibils

ch
y

cssa arrivi al suo pieno sviluppo, fintantoche non faccia trionfare

quegli elementi spirituali ne'loro paesi ereditarii, o almeno fintanto-

che non sia del tutto rinnovellata mediante la concessione dei diritti

dell'uomo e della legalita a favore dei popoli usciti dallo stesso

sangue e aniinati dallo stesso spirito del suo. Senza questa rivendi-

cazione di diritti essenziali, senza la liberazione dell'Oriente orto-

dosso dal giogo musultnano. non che dalle invasioni materials e spi-

rituali dell
3

Occidente, sarebbe la Russia condannata ad essere ua

organismo privo della libera circolazione del sangue. una creatura

nata innanzi tempo. La guerra diverra per lei una necessita, come
sono la propria difesa, la crescenza naturale, il corso dello svoigi-

mento istorico...

La diplomazia, immagine fedele d'impersonalita, d' indifferen-

tismo nazionale e d'insensibilita, la diplomazia, che par fatta apposta.

per alienare le nazioni 1'una dall'altra, non tard6 a spiegare la sua*

azione, profittevole al nemico e disastrosa alia patria. L'Europa ere-*

<lette subito alle notizie dell'esser la Russia contraria e poco appa-
recchiata alia guerra, e ci stese sull' eculeo delle perpetue e indegn&
concessioni. Non si ha, infatti, una prova di cio nelF essersi fin da

principio insistito presso di noi acci6 la guerra si facesse in nome
dell' umanita e della civilizzazione, e non diventasse una guerra dl

razza e di religione? Ma qual altro signilicato, io domando, qual altro

siynificato poteva aver questa guerra, se non quello d' una guerra di

religione e di razza? 11 divorzio dalla nazionalita: ecco la colpa

principale di tutto cio. Separate di spirito dal suo popolo, 1' uorao

perde tosto tutta la sua individuality tutto il carattere suo proprio,

si afflevolisce, e il suo spirito e costretto a pascersi della sostanza,

altrui, d'idee accattate da popoli stranieri... Dopo esservi per tai

rnodo spogliati de' vostri tesori nazionali, che e quanto dire dopo aver

fatto getto d'ogni vostro vantaggio istorico e d'ogni tradizione piu

preziosa, e dopo avere spezzato tutti i vincoli spiritual! che vi uni-

vano al popolo, voi siete diventati simili a nocchieri senza timone,

in balia delle onde e dei venti, che vi spingono a inevitabile per-

dizione; siete diventati il ludibrio degli uragani. No, voi non sietft

uomini serii.

(( Voi non tornate ai principii della vita nazionale, a ci6 che co-

stituisce 1' essenza della nazionalita russa. Pronti a combattere contra
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]a barbarie e gli stranieri per la dignita e I'indipendeiusa dell'Tm-

pero. voi stessi siete gli schiavi della civilizzazione di quelnemico>
medesimo e della sua autorita morale; e COQ ie vostre tenderize siete

piu perniciosi dello stesso nemico, perocche nel vostro accecamento

voi negate ed odiate cio che il popolo ha di piu caro... Ahime! nel mo-

m.nto forse in cui parlo parecchi de'vostri cadono da eroi a Plewna,

e irrigano del lor sangue russo la messe del mondo slave ringio-

vanito. di quel raedesimo mondo slavo, del quale in tutta la vostra

vita non volete saperneL. In quali malintesi, torno a ripeterlo, in

quali malintesi colossali e fatali trovasi ravvolto tutto il nostro paese !

Yoi che sapete, se non vivere, almeno morire da veri Rtissi, non

vorrete voi una volta aprire gli occhi airintelligenza delle cose?

Grande e il vostro pecca to e fatale alia Russia, quantunque sia pec-

cato d'ignoranza, e da imputare piuttosto a'vostri parenti e mag-
giori, ben altrimenti colpevoli che voi... Non intendete wi dunque
amora la lingua degli avvenimenti? Ed esitate tuttora a fare uno

sforzo per iscuotere il giogo ignominioso di
cjuei peccati?... Un* era

novella si e aperta per noi; in quella guisa che ii sole spuntando

dissipa le tenebre delta notte, cosi le cime dell'Armenia e le alture

di Plewna c'irradiano di viva luce che rischiara le nostre vaghe spe-

ranze e i nostri disegni, che ci rivela i nostri falli, le nostre preva-

ricazioni, la nostra irriflessione, e tutto cio che si compie a nostra

jnsaputa. Deh ! profittiamo almeno deir esperienza, acquistata a prezzo
del sangue di milioni e milioni de' nostri figli, e possa questo sangue
non essere stato sparso inutilmente ! Non ci sffliggiamo, perocche

quind'innanziil nostro sguardo pu6 fissafsi sull'avvenire. Non piu esi-

tanza ! Noi dobbiam vincere; questa, e non altra, sfa la nostra divisa.

La, Russia non dee tirarsi indietro, quand' anco I'Europa intera si le-

vasse contro di lei! Lo Czar stesso si rende di cio mallovadore; lo

zar, che e di presente il difensore dell'onor nostro. Tirarsi indietra

equivarrebbe a capitolafe, a tradire la nostra missione istorica, a in-

cominciare la nostra morte politica. Alia vittoria, adunque, alia vittoria

ompiuta ! Facciam converg,re a questo fine tutte le nostre forze,

Noi gia siamo arrivati all' altezza della nostra missione istorica ;
raf-

frontiamo le nostre forze con quelle del nemico, e alia cupa dispe-

razione del fanatismo opponiarno la serenita della nostra coscienza

nuzionale. la gloria della nostra fede purificata, e F incrollabile fer-

mezza de' nostri proponimenti !

I. V ha in questo discorso molta frasologia e molta nebbia ;
un

po' piu di luce e di chiarezza non ci sarebbe stata male
;
talche io

dubito forte che il popolo russo, del quale si^parla a ogni pie sospinto,

sia per comprendere alcun che di qusl linguaggio piu assai teutonico

che russo. E, non ostante, egli e questo il suo piu piccolo difetto; che

i concetti e le idee si prestano ben altrimenti alia critica.
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Dato che abbiate a\uto tanta pazienza da leggere per intero il ri-

portato squarcio d'eloquenza, sarete, al certo, rimasti meravigliati

dell'affettazione con che vi si parla del popolo. A sentir 1'oratore, e il

popolo che ha voluto la guerrn presente ;
e il popolo che ha indotto

1'Imperatore a dichiararla e intraprenderla: e sempre il popolo che

non si accorge dell'mutilita dei tanti sforzi e sacrifiziida lui sofferti;

e se 1'esercito russo ne'passati mesi fu dal nemico umilirtto, ci6 ac-

cadde perchA i c<-pi militari non avevano avuto nulla di coinune coi

popolo ecc. Sempre il popolo in ballo ! Primo tratto caratteristico del

panslavismo moscovita: il culto della demagogia. Eccovene un altro:

rorgoglio nazionnle spinto fino alia fatuita, e arrogantesi non so quale
missione istorica da adempiere nel mondo slavo e neli' oriente tutto

quauto, cui pret^nde dotare d'una civilta superiore d'assai a quella

gia posseduta! Civilta mosco\ita ! Intendete voi bene questa parola?

Apprezzate voi come si conviene quest' immenso beneflzio recatovi dal

panslavismo? Voi flnora avevate creduto che la civilta derivasse dalla

religione vera:. errore madornale! la civilta deriva dalla religione

falsa. Voi eravate nella persuasione che la civilta scintillasse da Roma,
come dal suo centre luminoso ; sproposito solenne ! il centro lumi-

noso della civilta e Mosca
;

dall' oriente, e non altronde, dee venire

la luce : ex oriente lux.

La nazionalita slava e la pretesa ortodossia costituiscono, final-

mente, giusta il discorso Aksakof, la fisonomia propria della dottrina

panslavista: ma questo precisamente e il punto piu vulnerabile del

discorso medesimo. Imperocche. unit<a slava altro non significa qui

che la trasfonnazione de'popoli slavi a immagine e somiglianza dei

Moscoviti, ossia il panmoscovitismo. II sistema contro natura e contro

ragione, che avevan tentato d'applicare alle province occidental! del-

i'lmpero, e che hanno applicato alia Russia meridionale, i Moscoviti

vorrebbero adesso vederlo spplicato anche agli Slavi d' occidente e

di mezzogiorno, a'Croati e agli Czechi non meno che ai Bulgari e

ai Serbi, senza tener veruii conto delle aspirazioni nazionali che cia-

scuno di quei popoli manifesta in favore della sua propria indivi-

dualita. senza riflettere che il Serbo, per esempio, agogna aveder

costituita la Gran Serbia, il Croato a formare il suo regno triplice

ed uno, con annettervi inoltre la Bosnia ecc. Ciascuno di quei po-

popoli vorrebb'essere il centro d'una grande unita politica; ciascuno

e soiiecito a valersi dell'appoggio russo, ma come si fa di una vacca

da latte. In sostanza, quei popoli non sentonsi punto sospinti versa

la gran potenza del settentrione
;
e il contatto prolungato che uni

nell'anno passato e unisce nel presente ai Russi i Serbi ed i Bul-

gari. lun^i dal ristringere i vincoli esistenti fra essi e i lor potent!

vicini, non ha fatto che rendere piu manifesta e piu profonda la loro

juambievole indilFerenza.
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Cio proviene soprattutto dal modo onde i Russi trattavano i loro

fratelli. Avvezzi a comportarsi da padroni, ed aver che fare con

ischiavi,essi s'immaginavano, dovere gli Slavi della Turchia esser posti

allo stesso livello, e li trattavano in conseguenza da schiavi. Invece di

usare la dolcezza, la pazienza e 1'indulgenza, specialmente a riguardo
dei Bulgari resi come stupidi dal lungo giogo musulmano e facili

a adombrarsi di tutto, essi incominciarono dal guardarli d'alto in

basso, come si fa cogl' inferior!, e dal minacciarli di castigo!

Ma la piu potente inconseguenza dei panslavisti consiste nel pre-

tendere di aver conservata la vera ortodossia, e nel fare di essa la

condizione essenziale dello slavismo. Segue da cio che i Polacchi r

gli Czechi, i Croati non sono che slavi degeneri e bastardi, e deb-

bono diventare ortodossi alia moscovita! Cosi afTermano FAksakof

e consorti; imperocche qual unione puo mai esistere fra Cristo e

Belial? E notate bene che, essendo questa pretesa ortodossia con-

servata soltanto presso il popolo moscovita, ed essendo i fratelli

magyiori divenuti increduli, nichilisti o indifferenti, e il contadino

moscovita quegli che possiede il deposito prezioso della vera fede,

e con essail principio della vera civilta. che dee rigenerare il mondol

Questi signori, inoltre, gridano a squarciagola contro la lor propria

hiesa, che trovano degenerata e bisognosa alFestremo di riforme

radical!
;
e poi questa medesima Chiesa, oggetto del loro orrore, la

propongono come modello da seguire agii Slavi d'occidente!

Tali sono le savie riflessioni del Messager de VEurope, periodico

serio e tutt' altro che amico ai cattolici. Del resto, egli non e il solo

a portare un cosi fatto giudizio intorno agli utopisti slavofili. Uno

de'suoi confratelli, ultimamente, manifestava la speranza che uno dei

risultati della guerra presente dovesse essere 1'estirpazione totale

della teoria panslavista, ch'ei dice inventata da qualche maligno

stregone, e che, invece d' essere una panacea contro tutti i mali della

razza slava, non potra che precipitare la Russia e 1'Europatutta in

una serie interminabile di guerre.

3. II continue appellarsi al popolo, alia nazione, alia coscienza e

volonta nazionale, non e gia, in bocca delFAksakof, una semplice

figura rettorica; ma esprime, invece, un pensiero pratico quanto mai,

fecondissimo in conseguenze, e della piu alta importanza. Trattasi

unicamente di saper leggere tra verso e verso. L'ideale degli sla-

vofili sarebbe d'avere in Russia un4mpero democratico, un sovrano

uscito dal suffragio popolare, in ogni caso un'assemblea nazionale.

I/ idea non e punto nuova: oltre gli slavofili, v'hanno altri che la

vagheggiano; e, del resto, essa non manca di precedenti nella storia

di Russia. Fatto sta che da qualche tempo e tomato all'ordine del

giorno il progetto d'una costituzione. La stampa non ardisce par-

larne apertamente; ma piu essa tace nell' interne del paese, e piu
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si ha ragione di spiegare il suo silenzio nel senso delle notizie tras-

messe su tal proposito all'estero. Nulla per ora si conosce di po-

sitivo intorno alle particolarita o alia forma precisa che si darebbe

ai nuovo organismo politico. V'ha chi parla d'un sistema costitu-

zionale congiunto a un vasto discentramento
;

v' ha chi parla d'una

costituzione arislocratica, che verrebbe proposta dal principe can-

celliere. Si aggiunge che Ja compilazione del progetto e confidata

a una commissione preseduta dal sig. Waluiew, e che la Costituente

sarebbe convocata pel mese di giugno prossimo, supposto che da

qui ad allora fosse finita la guerra e Grrnata la pace.

La cosa, in se stessa, non e panto improbabile; e, oltre alia

guerra presente, vi avrebbe molto contribuito F esempio della Tur-

chia. I sacrifizii enormi incontrati dalla nazione. e con si poco frutto !

esigono naturalmente un qualche compenso. E bello invero il pas-
sare per liberatore dei fratelli oppressi; bello il combattere in nome
delFumanita e della liberta dei popoli; ma un simile disinteresse

non e credibile in semplici mortali, siano pure slavi per origine e

orlodossi per religione. Quindi e che, dopo aver cominciato dal pro-
clamare un disinteresse veraraente platonico, la Russia non vuole

piu firmare la pace se non riserbandosi un'indennita territoriale dal

lato del Caucaso, il libero passo dei Dardanelli, e la piena autonomia

delle province cristiane della Turchia con a capo un principe cri-

stiano. II popolo, alia sua volta, non vuol risentire minor vantaggio

che le province, la cui liberta gli e costata tanto sangue e tanto da-

naro; ne vuol restare al di sotto dei Turchi, ed essere il solo po-

polo in Europa abbandonato alia discrezfone d'unGoverno assoluto,

dove 1'arbitrio prevale alle leggi. La Costituzione turca sarebbe per

la nazione russa un' umiliazione delle piu sanguinose, se il Governo

non concedesse a lei una identica carta. L'argomento, infatti, e troppo

stringente e si presta troppo all'intelligenza di tutti. Come! si dice,

i Turchi stessi J^nno una Costituzione, e noi non I'abbiamo? Quanto

ai Midhat-Pasci's nnn vn n'ha in Eussia difetto.

4. D'altra parte, rimper;'tr>ro Alessandro I aveva gia avuto in animo

di concedere all'lmpero una carta costituzionale, ed era sul punto

di promulgarla, quando impreviste circostanze lo consigliarono a

soprassedero. Non era egli, infatti, prima di tutto necessario eman-

cipare i 40000 milioni di schiavi? Dando oggi la carta, S. M. non

farebbe che effettuare un disegno gia meditato da suo zio. II giub-

bileo centenario della nascita d' Alessandro I, che ricorre il 12 di-

cembre (vecchio stile), dara a questa grande preoccupazione del

paese un' importanza e uno splendore del tutto straordinario. Le molte

riforme state gia operate dall' ultimo regno in qua, quella segnata-

mente del 1861, che ne e il punto di partenza e la base; lo spirito

iiberale ond'e animato il presente Sovrano, all'infuori dipoche ec*
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cezioni iraposte dai pregiudizii politici e religiosi ;
tutto concorre %

rend'ire piausibilissiina la notizia d'una Costituzione. Arrogi che sa-

rebbe questo ad un tempo il miglior mezzo di riparare il male fatto

alia religione cattoiica nel periodo degli ultimi cinquant'anni; impe-
rocche non sia dato immaginare un sistemi di governo liberale senza

una vera liberta, di coscienza, e conseguentemente senza che vengario

abrogate le leggi draconiane che colpiscono oggidi le coscieuze cri-

stiane, vietando loro sotto peaa della vita il cambiare di religione.

E stito qui non ha guari celebrate F anniversario deila battaglia

di Navarriao, dove si coperse di gloria la flotta alleata di Russia,

Francia e Inghilterra nel giorno eternameute memorabile (12 ot-

tobre 1827), in cui, distrutta interaoiente la flotta turco-egizia, fu

stabilita in principio F indipendenza della Grecia, che tre anai dope

(1830) divenne una realta assoluta. lu occasione di tale anniversario,
si fece luogo, com' era naturale, a feste e mamfestazioni, alie quail

gli avvenimenti del giorno aggiungevano il merito dell' opportunity
II generale Bogdanowitch, storico militare assai riputato, scrisse per
la circostanza un' opera che il pubblico accolse con estrema sim-

patia, soprattutto a cagione dell'analogia tra la situazione politica

del 1821 e quella deli' anno corrente, analogia dalla quale i'autore

seppe cavar profltto, rendendo cosi il suo racconto non purs istrut-

tivo, ma attraente eziandio e, mi si perdoni la non corretta locu-

zione, palpitante d' attualita.

Cosa veramente strana il veder coinbattere pel rivoltosi della

Grecia un'imperatore come Niccolo I, che nel corso di tutta la sua

vita si chiari nemico implacabile della rivoiuzione, a Pietroburgo,

in Polonia, in Ungheria, dappertutto! Nessuno, anche volendo, po*

trebbe non pensare al cambiarnento sopraggiunto da quel tempo in

qua nei rapporti delle tre nazioni, riunite allora sotto una stessa

bandiera. Chi avrebbe mai detto nel 182? che, un quarto di secolo

dopo la distruzioae della flotta turca, sarebbe toccata la stessa sorte

alia flotta russa, e che Sebastopoli avrebbe veduti entro al suo porto
i vascelli di Turchia congiunti con quelli di Fraqcia e d" Inghilterra ?

Adesso, ne la Fraacia ne 1'Iaghilterra preniono parte attiva alia

guerra che si combatte con tanto accanimento in Europa ed in Asia;
ma i belligeranti d'oggi erano tali nel 1854, come nel 1827 e 1828;.

la loro inimicizia non si spegne, anzi si raccende alia prima occa-

sione, e sembra non dover cessare che quando 1'un d'essi, il piu

deboie, sara cessato d'esistere. N ja e questo pero il lato piu curioso

della cosa; il lato piu curioso sono le antipatie profondissime che

dividono oggidi le due grandi nazioni del mondo
;
la Russia, che oc-

cupa la nona parte del contiaente, e 1'Iaghilterra, che regna sui man'.

5. Difficile il farsi un'idea dell' irritazione domiaante nelia societa

russa coatro la perfida Albione. Giammai la starnpa sparse cotanto
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fiele contro la politica interessata del gabinetto di S. Giacomo; giam-
mai c'jpo di gabinetto fu fatto segno a censure cosi virulente e cosi

incessant], come il conte Beacon sfield. Dappertutto si crede veder

la mano dell'Inghilterra: essa e, che somministra alia Turchia oro

e polvere da cannone; essa e, che le da i suoi uiliziali e i suoi ma-

rinai; essa e, che le presta i suoi vascelli, e provoca I'insurrezione

di Transilvania. In una parola, 1'Inghilterra combatte contro la Russia

non altrimenti che la Turchia.

u Si, scrive un redattore del Goloss, 1'Inghilterra e da gran tempo
il nostro nemico, nemico costarite, sciente, profondo. Di soppiatto o

apertamente, essa lotta contro di noi dovunque sospetta il minimo

auinento delle nostre forze. A ci6 essa non risparmia ne sforzi, ne

oro, ne calunnie, ne intrighi. Essa ci fa la guerra colle file dei

Rhokani per mezzo di Raschyar e dell'Afganistan; essa ci apparec-
chia il tradimento di Buccaria, e viene in ogni guisa in soccorso

de'mostri turchi.

La Turchia e un automa che Flnghilterra fa muovere e vivere...n

u E tempo ornaai che 1' Europa si svegli e riconosca il suo vero

nemico. La favola dello spauracchio del norte non trova piu cre-

dito. L' Europa e il mondo intero sono avviluppati nelle reti tese loro

dalla cupidigfa inglesc... Fa d'uopo che 1'Europa ponga mente una

volta ai principii e alia condotta degT Ingle si; fa d'uopo si persuada
che la vera minaccia alia pace europea, e la sorgente perenne delle

diffidenze e dei torbidi, non e altro che I'lnghilterra,.. Essa e ua

cuculo politico, scaltrito e crudele, cne traffica e s'impingua a spese

degli altri popoli, che spia ogni occasione per introdursi, a mo'di

ladro, ne'nidi degli altri uccelli, e per deporvi le proprie uova in

luogo di quelle che gia vi si trovavano.

a E tempo orrnai che 1' Europa afFerri per la coda quest' uccello

rapace e ladro, e gli strappi le penne ad una ad una, per levargii

cosi la voglia di abbeverarsi del sangue de' suoi vicini e di pescare
nel torbido... Quanto alia Russia, il periodo delle sue relazioni schiette

e delicate con I'lnghilterra e finito per sempre. L'Inghilterra devd

raccogliere cio che da tanto tempo va seminando.

Ecco in quali termini si parla nel Goloss di quello Scheilock della,

politica europea, come a lui piace chiamare la regina dei mari. Tre

anni or sono, lo stesso giornale pubblicava (n 134), traendola dal

Morning Post, una poesia intitolata: L'Ange de la paix (L'Angelo
della pace), e oiferta a S. M. Timperatore Alessandro, ch'erasi re-

cato a visitare sua figlia, duchessa d'Edimburgo. Vi si leggeva, tra

le altre cose, cid che segue:

Grace au del... deux nations fideles,

D'un sceptre paternd comprenant les bienfaits,

DE L'UOKNEUU ET DC DKOIT VAILLATES SENTINELLES,
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Arboraienl fierement le drapeau de la paix.

Elles ont mieux aime le travail que le glaive ;

Elles ont PREFERS LEX LOIS AUX WOIRS COMPLOTS...

Peuples trois fois heureux...

Gloire a vous, Reine et Tsar! que Dieu, garde <vos trones?

Non! certes de la paix un plus precieux gage

Entre peuples et rois ne se donna jamais.

Que sont tons les serments aupres d'un tel otage ?

C'est VAnge meme de la paix.

(a Grazie sian rese al cielo : due. fide naz'ioni

Conscie dei benefizii di due paterni troni,

DeWonore e del dritlo guardie forti del paro,

11 vessillo di pace con man possente alzaro :

E i frulti del lavoro piu che la spada arnando,

Anteposer la legge al macchinar nefando...

Beale genii! Gloria il vostro nome suoni,

Czar e Regina ! Iddio difenda i vostri troni !

No: fra principi e popoli, piu slretto, piu verace,

Piu prez'ioso vincolo non havvi della pace.

A tanta sicurtade quai sono i giuramenti

Che pareggiar si possano? L'angiolo delle genti

E 1'angiol della pace. )

Quest' angelo che manda il cielo, viene dalla Russia; e la figlia dello

Czar,

qui sail unir

les verlus de Titus au grand nom d' ALEXANDRE,

( c'ha in se medesmo unilo

11 nome tfAlessandro con le virtu di Tito),

maritata al figlio della Regina Vittoria,

Dont ^existence enliere est un dimn symbole

(Di cui la vita tutta e un simbolo divino).

Confronti il lettore tra loro i due linguaggi, e poi giudichi del

progresso che ha fatto dal 1874 ad oggi lo spirito di pace e d'amore

scambievole fra quelle due mizioni fedeli.

6. L'altro paese che non ha il bene di godere le simpatie russe,

e 1'Austria. Benche da qualche tempo in qua siasi prodotto nelFfjzione

pubblica un cambiamento in suo favore, e la starripa non dica piu

male di lei ne la tratti come una seconda Turchia; cio nonostante

tra un cosi fatto contogno e la benevolenza simpatica passa una gran
distanza. La Prussia si e cattivata tutte le affezioni del Governo russo,

che non e da confondersi on la nazione; essa e, chs regola il ter-

iriometro delle disposizioni russe a riguardo dell'Austria. Fintantoche

questa si tenga neutrale, la si lascera in pace, e si proseguira ad
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operare d'accordo con la Prussia, oggi piu che mni unita alia Russia-

Imperocche, alia fin dei conti, la Rumenia, compagna d'arme delio

Czar, non e ella la Prussia combattente per 1'amico suo?

Chi sara ssmpre ua osfcacoio alia cordiale inteliigenza della Russia

con 1'Austria, e 1'Ungheria. Tutti conoscono i sentimenti ostili dei

Magiari a riguardo degli Slavi in generate, e de'Russi in particolare.
L'anno 1849 allargd d'assai Fabisso che gia li separava, e le ten-

denze turcofile dei Magiari piu spinti non contribuiscono a colmarlo,

Poco manco che Fincidente di Transilvania nonvenisse ultiraamente

a raccendere la nimista mal sopita, La slampa russa grido sul prin-

cipio a squarciagola; ma le spiegazioni date dal Ministero e i risultati

dell'inchiesta ristabilirono ben tosto la calma. Ognuno coraprendera

Fimpaccio che avrebbe cagionato all'Austria la cospirazione transil-

vana, ov'essa fosse realmente sussistita; come ognuno si guardera dal

far carico a quella potenza dell'impegno ch'essa pone ad allontanare

da' propri dominii qualsiasi occasione di torbidi e discordie intestine.

Non e chi non rammenti il modo onde fu fatto sloggiare da Praga il

generate Tchernaief, i cui recenti allori destavano un po'troppo
entusiasmo nei patriotti czechi. In questi ultimi giorni e avvenuto

un caso analogo al sig. Dimitri Hovai'ski, uno de'piu rinomati fra

gli storici russi. Persona assai istruita, spirito indipendente, carat-

tere franco ed aperto, il sig. Howai'ski, da buon patriotta qual e, ha

una grandissima simpatia per Fidea slava e per F emancipazione dei

cristiani della Turchia. Fino da quando incorninciarono le som-

mosse n^ll'Erzegovina e nella Bulgaria, egli s'era messo a predicant
nei giornali una crociata contro la mezzaluna. I Bulgari gli stanno*

particolarmente a cuore; egli ha sulla loro origine etnografica una

teoria sua propria; agli occhi suoi, erano essi una tribu di veri Slavi,

che avevano in principio abitato i paesi posti al di la del mare di

Azow, nel Caucaso
;
il che, secondo lui, fu la ragione per cui si mescola-

rono cosi presto con le colonie slave da essi conquistate venendo nelle

regioni danubiane, e che vi si erano stabilite molto prima del loro>

arrivo. In questi, adunque, vede il signer Hov?uski altrettanti com-

patriotti, a difesa de'quali ha scritto molto e fatto molta polemica.

I suoi scritti su tale argomento formano un iatero volume, e questo
volume serve dMntroduzione alFIstoria di Russia, alia quale egli sta

ora consacrando i suoi ozii e le sue veglie. La prima parte di questa

Istoria e gia nelle mani del pubblico.

Da quel vero istorico e scrittore artista che e il sig. Havoiski desi-

derava contemplare co'suoi proprii occhi certe localita istoriche della

Gallicia, contrada superlativamente russa e che formo altra volta un

celeb re principato. la cui capitale era Galitch. Dopo avere nelF estate

scorsa visitati i luoghi illustrati dalla presente guerra in Balgaria^

si accinse a tornarsene a Mosca passando per la Gallicia, e si ferm&
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a Galitch per visitarne le antichita. Quivi egli si rivolse, per isbaglio,

a un prete polaceo, che gli fece un' accoglienza alquanto eqaivoca

e si affretto a farlo abboccare col prete uniat del luogo. cui il viag-

giatore archeologo aveva realmente avuto intenzione di far ricorso.

Frattanto che questi s'intratteneva col gradito suo ospite, la po-

lizin, fatta accorta dalla presenza d'un russo che veniva a far pro-

paganda, si presento al domicilio del decano uniat e chiese al viag-

giatore russo i suoi recapiti. Non avendoli trovati in regolp, essa lo

fece tradurre a Leopoli, dove fu detenuto un'intera giornata, ne fu

posto in liberta che per la inediazione d'uno dei re iattori della gaz-

zetta russofila lo Slovo, a condizione pero di proseguire immediatu-

rnonte il suo viaggio fmo al confine austriaco. Figuratevi la tempesta

che questo incidente fece scoppiare nella tribu russofila della Gallicia,

di cui lo Slovo e 1' organo stipendiato, e soprattutto nel cirr'olo sla-

vofilo di Mosca! I giornalisti dieder di piglio alia penna, e lanciarono

proteste senza fine: per dare maggior forza alle quali, alcune so-

cieta di dotti, di cui il sig. HovaTski e membro, si posero tra loro

d'accordo per unirvi le proprie voci, e far giungere le loro doglianze

al Governo austriaco con T intromissione del cancelliere principe Gor-

tchakof. La societa d'archeologia, preseduta dal conte Ouvarof, dette

per prima Tesempio; nella sua protesta, essa pregava il cancelliere

di prendere i provvedimenti necessarii a guarentire per il tratto suc-

cessive la sicurezza dei viaggiatori russi recandosi in Austria nel-

I'interesse della scienza. Identiche proteste furono fatte dalla societa

di Storia e d' antichila rasse, da quella d'Anlropologia, non che dal-

F altra degli Amid delle letters russe. Tutto cio, mi direte, e lo stesso

che una burrasca in un bicchier d'acqua; ed io ne convengo: ma

questo vi sia prova del conto in che i Russi tengono la propria

dignita, e della premura clvei mettono a dimostrare all'Austria -

Ungheria i loro poco simpatici sentimenti. Essendo la Gallicia da

lungo tempo adocchiata dall'aquila del norte, e per conseguenza

aspramente travagliata dalla propaganda russofila, il Governo austro-

ungarico ha tutta la ragione di mostrarsi estremamente ombroso su

questo punto. e piu ne avrebbe avuta se avesse preso a farlo anti-

cipatamente, quando il pericolo era tuttavia lontano. Io non so se

il sig. Ilovai'ski abbia realmente fatto propaganda panslavista, sic-

come asseriscc la stampa austriaca; ma sono certo che nessuna so-

cietd, di dotti, nessuna corporazione si sarebbe neppur provata ad

alzare un dito, se qualcosa di simile fosse avvenuta ad uno straniero

in Russia. Da un' altra parte, il Governo militare non si mostra punto
meno ombroso delPaustn>ungarico: non ha esso, infatti, rimandato

ultimamente in putria un corrisporidente inglese, addetto all'eser-

cito russo? II falso allarme di Transiivania imponeva all'Austria il

dovere di star vigilante, e tener gli occhi flssi sulla Gallicia, di cui
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non e chi ignori le tendenze russoflle. (Si noti parlarsi qui della

pirte orientate di quella proviiicia).

1. Un iacidente ben altrknenti significative avvenne nello stesso

paese circa lo stesso tempo. latendo parlare delia visita fatta da

S. E. il Nunzio apostolico in Vienna, Monsig. lacobini, recatovisi

espressamente per presedere alia festa dell'incoronazione dell' im-

magine di Nostra D )nna a Staravvies, immagine grandenieiite venerata

nella contrada. Riccontarvi tutto ci6 che qaesta visita esclusivamente

ecclesiastica seppe ispirare all' immaginazione degli scribacchiatori

qaotidiani, sarebbe troppo lungo, ed io non mi ci provo nemmerio:

ma non posso defraudarvi deila soddisfazione di conoscere alcuni

fra i commenti che faroao sparsi nel pubblico della capitale russa.

Un assiduo corrispondente del Goloss rimase talinente abbagliato
dallo splendore delle mariifestazioni cattoliche, cui si faceva luogo

dovunque si mostrava il rappresentante del Sommo Pontefice, ch'ei

voile ad ogni costo scorgere nel viaggio del Nunzio un fine occulto

di alta politica. Come! scomodarsi per andare a incoronare un'im-

magiae della SS. Vergine? Ben semplici sono quelli che vi credono;
ma il coilaboratore del Goioss non e di questo numero. Egli, invece,

attribuisce al Nunzio il dupiice scopo segreto: 1 di cattolicizzare

interamente i Ruteni deila Gallicia e spezzare affatto i vincoli che

gli uniscono alia Russia (scismatica) ;
2 d'impegnare i membri del-

1'aristocrazia galliciana a intendersela coi Polacchi del regno per
chiedere al Governo russo la restituzione dei privilegi onde la Ghiesa

cattolica vi godeva prima dell'insurrezione del 1863, non che il ri-

stabilimento dei monasteri soppressi, delle scuole ecclesiastiche, del

concistoro di Varsavia ecc. ecc. L' adozione del calendario gregoriano
e stato uno dei provvedimenti stabiliti anticipatamente per affrettare

la cattolicizzazione dei Ruteni; quasiche i Rateni-uniti non fossero

gia cattolici, nonostante la differenza del rito ! Ma per i dotfci di

Mos&a gli Uniat so no loro confratelli in religione, perche hanno il

imdesim) rito di loro: e, quanto al relatorc del Goloss, egli non

esita a dichiarare che il caiendario giuliano e uno de'piu saldi so-

stegni della nazionalita rutena ! Le sue idee intorno all* Unione sono

taknente confuse, che non gli riesce comprendere come i Ruteui-

cattolici possano fraternizzare, conforme fecero in quella circostanza,

coi cattolici latini. Cio che mette poi il coiino al suo terrore, si e

che gli autori di tutte le accennate manifestazioni sono gesuiti ! Ai

gesuiti appartiene la chiesa, in cui si trova T immagine coronata di

Nostra Donna; gesuiti soao coloro, che hanno spiegato la maggior

pompa esteriore possibile per abbagliare i fedeli; flnalmente, per
nori tralasciar nulla, il protagonista delle splendide ovazioni che

ebbero luogo a Starawies, a Leopoli e a Cracovia, cui si conviene

il aome di Roma polacca, e anch'esso un gesuita! Monsig.
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arcivescovo, un gesuita! E superflao il dire ch'egli agit6 coi Polacchi

la questione del ristabilimento del loro rearne, che gPincoraggio a

resistere e perseverare, e che in quell' occasione non fu neppure
dimenticata la restaurazione del potere temporal e del Papa.

Quest' ultimo pimto ha particolarmente ispirato un pubblicista di

Pietroburgo, di cui vi ho tenuto proposito piu d' una volta. II dabben

uomo crede di avere scoperto niente meno che im'immensa cospi-

razione in favore del Papa- Re, una cospirazione alia quale parted-

perebbe tutto quanto il mondo cattolico; per conseguenza anche

i cattolici della Gallicia. Si tratterebbe pertanto di assicurare

1'elezione d'un futuro Papa che entrasse in quest' ordine d'idee, e

lo secondasse con tutte le sue forze. La lega non si arresterebbe

dinanzi a ostacoli di sorta; all'occorrenza, metterebbe a soqquadro

TEuropa intera. La Francia, di cui si sarebbe prima di tutto avuto

cura di assicurare 1'elezioni in senso monarchico, la Francia dichia-

rerebbe la guerra alia Prussia per ripigliarsi le province perdute;

la Polonia sarebbe ristabilita, e la Russia invitata a non immischiarsi

nella questione d'Oriente, ma ad occuparsi delle faccende sue proprie.

Ecco la grande, 1'inimensa cospirazione che si ordisce a Roma, e

della quale 1'avventurato principe Mescierski tiene in sua rnano le

lila ! II silenzio di quattro mesi, con cui sono state punite le antiche

scempiaggini del pubblicista, spiega in qualche modo il prurito della

sua ponna; se pure questo spauracchio non sia stato, da parte sua,

uno spediente commerciale per allettare gli abbonati del giornale

in cui scrive quasi da solo, e che e tomato di questi giorni a ri-

vivere. La Russia cova una trama ben altrimenti reale, ma che il

prode Don Chisciotte del Grajdanin (Cittadino) si guardera bene

dall'accennare.

La Russia e da un gran pezzo travagliata, e non senza successo,

dillo spirito rivoluzionario. Eccovi un nuovo processo colossale. che

incomincio nel Senato il di 18-30 ottobre passato. Trattasi di 193 so-

cialisti, accusati d'aver fatto propaganda rivoluzionaria. II Governo

che, secondo le sue abitudini, vorrebbe dare alia cosa la minor pos-

sibile pubblicita, promette di comunicare al pubblico soltanto alcuni

brevi ragguagli, sotto pretesto del non potere il Messaggere ujficiale

inserire nelle sue colonne la relazione per extensum di quest' im-

menso processo : dara bensi separataraente un resoconto stenografico.

L'afFare si annunzia gia di natura tale da eccitare il piu vivo inte-

resse, perocche lino daH'apertura delle sedute occorsero incident!

non tanto comuni. L'avvocato difensore, sig. Spasovitch, dopo aver

fatto osservare che le sedute si tengono. in opposizione alia legge,

a porte chiuse, e che il locale e, d'altronde, troppo angusto per il

pubblico, domando che le sedute fossero pubbliche e si traspor-

tassero in luogo piu spazioso; domando inoltre che la difesa fosse
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autorizzata a valersi di stenografi suoi proprii. II prosidente- el use le

due prime demands e quanto alia terza la dichiaro rimessa in fa-

colta della difesa. Aperto che fa il dib;ttimeuto, uno degli accusati,

di norae Ichierniavski, dichiaro a nome de' suoi compagni ch' essi

desideravaoo noa assistere alle sedate, atteso la mancanza di pub-
bliciti e la ristrettezza del locale. Allorqmmdo. per ordine del pre-

sidente, lo si conduceva fuori della sala, gli altri accusati gridarono
a una voce: ci porting via tutti! Cosi realmente fu fatto, e la seduta

riniHse chiusa. I nomi del prevenuti noa sono per anco pubblicati.

*I comenti senza fine cui porse occasione questo processo gigan-

tesco, le voci sirnultaneamente diffuse di sconfitte delle armi russe

in Turchia e di malversazioni tradizionali delFintendenza militare,

la propaganda segreta dei socialist; tutte queste circostanze riunite

irisieme fecero nascere turbolenze molto serie a Mosca, a Odessa, a

Xharkof e a Stauropoli. In quest' ultima citta fu perfmo necessario

i'uso della forza armata, e si ebbe a deplorare lo spargimento di

sangue cittadino. SifFatte dimostrazioni non possono non aver eser-

citato una grande influenza sulFanimo dell'Imperatore, rendendolo

piu che mai disposto a concedere la Costituzione. E di vero, essendosi

lasciato trascinare dalla corrente dell'opinione alia guerra presente,

<jome potrebb'egli resistere aH'opinione stessa chiedente la Garta,

tanto piu che questa si addice mirabilmente al suo carattere liberate

e assai piu inchincvole alle dolcezze che non ai travagli della vita?

Se le cose prendessero un diverso indirizzo, gli animi sarcbbero

travagliati e agitati ancora di piu. Imperocche giova notare che fra

i complici della propaganda rivoluzionaria trovansi persone somma-

mente istruite, dotate di carattere energico. d'intelligenza superiore;

per conseguenza, un movimerito rivoluzionario e piu serio che non

si dipinga, e piu durevole assai, che se procedesse dalle masse po-

polari non aventi per se che il numero e la forza materiale.

8. Avendovi poc'anzi parlato dei Greci-uniti, vi dir6 adesso che

il Giudice supremo ha chiaraatp al suo tribunale uno de'loro per-

secutori. II di 15-27 settembre ultimo mori, dopo lunga e dolorosa

malattia, 1' ex-governHtore di Siedlce, Stefano Gromeka, il cui nome

rimarri-i inseparabile dall'assassinio di Rhelm, perpetrate nel 1875.

La parte ch'ei rappresento in quel dramma funesto cancellera, inte-

ramente gli altri suoi titoli di scrittore di talento e d'impiegato

zelante. I suoi atti pubblici appartengono oggimai alia storia; ma e

certo che la storia li giudichera severamente.

Un'altra morte degna di menzione e quella di Giuseppe Bodianski,

slavista assai riputato, che fu per lunghi anni professore nelFuni-

versita di Mosca, e occupo per primo, insieme col defunto Vittorio

Grigorovitch, la cattedra di lingue slave. II piu antico tra i suoi

A'erie X, v)l. IV, fasc. 660 4S 7 dicembre 1877
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scritti, pubblicato 40 anni sono, e stato tradotto in italiano col titolo :

J)din poesia popolare slava, versione dal russo di Orsatto Pozza

(Zara, 1861). Questo Luminare delta {ilologia patria, come il tra-

(iuttore lo chiaraa, ha consacrato tutta la sua vita allo studio del

monrlo siavo, e giustizia vuol che si dica aver egli contribuito gran-
demente a farlo conoscere fra i suoi compatriotti. II suo principale

lavoro, che tratta delFepoca ddl' invenzione della scrittura schia-

vona, e gia invecchiato d'alquanto (1855). mi, ad ontu di cio, si

mantiene sernpre buono da consultare. Egli stava preparandone ua

altro, piu riievante, intorno ai SS. Cirillo e Metodio
;
ma si arreslo

in mezzo al suo lavoro, che si stampava per fraramenti nella liac-

colta di scoria e antiMta russe, di cui il Bodianski era il principal

compilafcore e il segretario perpetuo.E questa una collezione oltremodo

voluminosa, che coutieae un numero stragrande di preziosi document!
storici relativi alia Russia e ai popoli slavi, ma di cui le tendenze

e lo spirito sono stati semore dettati da un meschiao patriottisrno,

e piu che altro da un odio accanito coatro tutto cio che sa di catto-

lico. II BO'liarisk imori il di 6-18 di settembre a Mosca in eta di 59 anni.

Se io qui volessi enum^rare gli eroi piu illustri caduti sul campo
di battaglia, mi bisognerebbero altrettante pagine qumte ne ho gia

prese daiia vostra Kivista. Forza mi e q lindi rinunziare a tessere

la lista lugubre di quelte infelici vittime. Chiedo solo mi sia permesso
di citarne due, mietute nel flore degli anni e uscite dai piu nobile

lignaggio. L'una e il principe Emanu a,ie Mescierski, colonnello e

aiutante di campo di S. Jtf., giunto appeni all' eta di 36 anni. E^li
si era gia segnalato al Gaucaso ne' combattiinenti contro i moata-

nari nel 1858 e 1859, e la croce di S. Giorgio fu degna ricompensa
a) suo eroismo. Dopo la conquista del Caucaso, il giovine eroe fu

dipprirna addetto aU'ambasciata russa in Brusselle, poi, nel 1810,

ali'esercito prussiano, e a parecchie ambasciate d'Europa. L*anno

scorso, venno designate a conaan iare la prima batteria della 14
a

bri-

gata d'artigiiem a Chipk-d, e fu qui ch'egli cadde nel difendere il

passo divenuto ormai ceiebre nella storia. II suo corpo fu trasportato
a Tsarkoie Se"io presso Pietroburgo, e sepolto nel ciinitero deila

Ohiesa cattoiica. A I pari de'suoi pii genitod, il giovine principe

appatteneva alia nostra santa Religione; e fra i suoi titoii di gloria
non e il ineno pregevole quello di averla costantemente onorata con

una condotta veramente cristiana e degna del nonn ch'egii portava.
lo non po.<so pensare aU'iilustre trapassato, senza ricordarmi delia

ceiebre ode del Derjavine suila morte, avvenuta nel 1119, del prin-

cipe Mescierski (uno degli antenati del uostro giovine colonnello), ode
(iella quaie non v' ha scolare ch-3 non sappia a msnte quella strofe,

in cui il po-3ta rappresenta la pallida Alorte in atto di guardare i

re e i signori doviziosi, gFidoli nvestiti d'oro e d'argento, le bjlta
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seducenli e le intelligenze superior!... Essa guarda. e affila la falce

fatale...

Abime, quanto e copiosa la n esse gia fatta da lei! Quante lacrime,

quanti lutti! Ma il Dio dei combattinunti ha \oluto un sangue anco

piu illustre ! II di 12-24 ottobre una palla d'archibuso coJpi in fronte

il duca Sergio Leuchtenberg. e lo stese morto sull'atto. Quando il

granduca Vladimiro accorse presso di liri. la nobile vittima non re-

spirava p*u. S. A. il principe Sergio Maximilu-novitch Romanow;ki,
duca di Leuchtenberg, era il terzogenito della granduchessa Maria,

e per conseguenza nipote all* I CDpera tore. La sua morte fu quella

d'un eroe, poiche soccombette combi.ttendo il nemico in una rico-

gnizione sulle rive del Lorn. II distaccamento da lui comandato fa-

ceva parte del corpo d'esercito avente a c^po il Granduca eredi-

tario. La spoglia mortale del giovine principe fu inviata verso Pie-

troburgo per la strada di Bucharest e Kief, per essere inumata nella

chiesa dei SS. Pietro e Paolo della capitale. E facile immaginarsi la

profonda sensazione che una siffatta perdita ha prodotto nella na-

zione russa. il cui attaccamento alia ffimigliairoperiale ne trae motivo

a raddcppiare d'ardore. TaJi sentiment! troveranno seuza dubbio una

dolorosa corrispondenza in Italia e segnatamente in Firenze, dove

la granduchessa Maria, madre del coropianto principe, ha lasciato

di se rimembranze non meno dolci che meritate.

V.

S VIZZERA (Noslra corrispondenza) 1. (Berna) Tristi effelti del Kutturkampf.

Condanna di un parroco intruso del Giura 2. (Ginevra). Pastorale del Con-

siglio superiore della Chiesa nazionale. Resipiscenza di due preti apostatL

Scena ridicola in Choulet 3. (Basilea-campagna). II Governo cantonale e la

parrocchia caltolica d'Allschwyl 4. (Argovia). II Consiglio di Stalo e il Con-

siglio parrocchiule a proposito di una chiesa caltolica 5. (Ticino). Disordinl

a Lugano. Debolezza mostrata da! Governo 6. Di tre leggi uscite dall'of-

iicina federale, 1' una approvata, le altre due rigeltate dal popolo elvelico.

1. Ab love principium Giacche le circostanze mi permettono di

riprendere il corso delle mie corrispondenze, rimasto per qualche

tempo interrotto, e giusto ch'io dia il primo posto al Governo del

grande e possente Cantone di. Bern, cui e toccato 1'onore d'inau-

gurare in Svizzera il Kullurkampf. onore che da un pezzo in qua

egli sta espiando crudelmente. In conseguenza del voto popolare del

26 agosto ultimo, col quale una maggioranza rilevante rigett6 il de-

creto del Gran Consiglio concernente il bilancio finanziario per il

periodo 1815-1818, il Consiglio di Stato si rassegno fmalmente a

deporre il proprio mandato nelle mani del potere legislative. Questo,

nella seduta del 18 settembre, decise di non accettare una tal di-

'
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missione. per la ragione che il periodo costituzionale presents toc-

cava ormai al suo termine. e non era possibile costituire un nuovo

Governo per quel che rimaneva di detto periodo. Credete voi forse

che, dinanzi a un motivo cosi poco lusinghiero per il loro amor

proprio, i nostri uomini politici bernesi persistessero nel loro di-

visamento di rientrare nella vita privata? Cosi crodendo, mostrereste

di conoscere ben poco 1'appetito onde vanno dagli altri distinti. Essi

invece non tardarono a dichiarare che, dinanzi al movimento ma-

nifestatosi nel Cantone in favore d'una revisione della Costituzione,

non facevano diilicolta a rim mere alia testa degli^fTdri. Lo scorn-

piglio peraltro e giunto al suo colmo. Le recriminazioni che si sono

scambiate fra loro nel Gran Consiglio i membri della maggioranza

radicale, non modificano in niente una situazione senza esempio negli

annali del Cantone, per non dire della Confederazione. Non e oggira -i\

chi ignori che in tutte le banche d'Europa van circolando per pa-

recchi milioni di tratte del Governo bernese, che i banchieri si

respingono 1'uno all'altro come carte di nessun valore. Al punto in

cui siamo, non puo altrimenti parlarsi ne di procrastinare le sea-

denze ne di rinnovare i biglietti, sia pure con frutti esorbitanti;

dimodoche, da un giorno all'altro, la firma del Cantone di Berria

risica di essere protestata. Una sifFatta umiliazione, come io vi diceva

poc'anzi, minaccia il piu grande e il piu potente fr<i i Cantoni della

Confederazione, quello stesso che nel 1841 pote somministrare alia

cassa federale la piu gran parte dei fondi necessarii per far la guerra
al Sonderbund, quello stesso che prosegue adesso a sprecare il suo

oro per assoldare una banda di preti apostati convenuti da tutti i

punti cardinal*, affine di fondare nel Giura 1'impresa disperata do!

vecchio cattolicismo. Ecco adunque che quel Governo medesimo, il

quale ha creduto potere impunemente spogliare delle loro chiese

e de' loro beni parrocchiali i cattolici a profitto d' una impercettibile

rninoranza di liberi pensatori, trovasi ora alia vigilia di cadere sotto

i colpi della riprovazione generale. E veramente, dinanzi alia pro-

fonda irritazione che si e impossessata deH'animo del popolo da si

gran tempo ingannato, non e piu possibile serbare alcun dubbio

sull'esito della crisi, come non e possibile impugnare il fatto del-

F essere il Kulturkam]jf una delle cause principali dello sconvolgi-

mento fmanziario. Coll'eccitare il fanatismo delle masse ignoranti,

col mettere continuamente innanzi le supposte mene oltramontane

contro i poteri dello Stato, il Governo ha avvezzato il popolo pro-
testante a considerarlo come un salvatore, cui bisognavano poteri

senza confine per atterrare 1'idra romana. Di questi poteri, co'quali
non e stato mai tenuto a stecchetto, il Governo ha usato e abusato

in tutti i rarni dell' amministrazione, e ha potuto cosi procacciarsi

tutte le soddisfazioni d'un potere assoluto, fra le quali quella di
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disporre a suo benoplacilo delJa fortune pubblica. prescindendo da

ogai prescrizione costituzionale. Condannnto adesso a intavolare la

discussione d'un nuovo piano finanziario, il Gran Consiglio esita vi-

sibilmente nella scelta della via da tenere per uscire dagJTimpacci
inestricabili in cui la sua compiacenza servile verso il potere ese-

cutivo ha trascinato il carro dello Stato. Da una parte, egli prova

ripugnanza a disfarsi di uomini che hanno ben meritato della patria,

meglio diro della causa radicale: dall'altra parte, non si dissimula

di dover essere inevitabilmente mandato a spasso dal popolo nelle

prossime elezioni, s'ei non ubbidisce alle sue intimazioni coll'intro-

durre serie economic. Ora, economia qui sign^ica soppressione del

grassi stipendii pagati Pmora ad apostati stranieri, significa soppres-

sione della facolta di teologia vecchio-cattolica, e, come conseguenza

necessaria, dissoluzione della Chiesa fondata dal sig. Teuscher. II

veccMo-cattolicisrno, infatti, e stato a buon dritto deiinito: un sacco

di scudi che non sta ritto se non quando e pieno.

L' abate L'houraeau, ex-parroco intruso a Damphreux, del quale

vi annunziai gia 1'arresto operate in Basilea nel memento in cui

prendeva la fuga, e stato recentemente condannato dalla Corte di

assisie del Giura, per le sue innumerevoli truffle, a diciotto raesi di

carcere e a cinque anni d'esilio. L'inchiesta ha rivelato che in Francia

egli trovavasi gia sotto processo per complicita in truffa, quando
il Governo di Berna, debitamente infonnato de'suoi antecedent!, gli

affidd cura d'anime. Notisi ora 1'audacia spudorata de'giornali della

setta, i quali, a distruggere il sinistro effetto di questo scandalo 7

preceduto da tanti altri, vanno spargendo ai quattro venti che il

sig. L'houmeau non ha realmente fatto parte giammai della novella

Chiesa, ma era una spia de'Gesuiti, mandata da questi nel Giura

per iscreditare la riforma religiosa.

2. Qual sia, del resto, il valore di questa riforma, ha preso Fas-

sunto di farcelo sapere il Consiglio superiore della Chiesa nazionale

ginevrina in una lettera pastorale indirizzata, sotto il sigillo di mat

custodito segreto, a tutti i parrochi e vicarii dello Stato del Cantone.

Dopo averli esortati a fare il loro servigio nelle ore prescritte dal

regolamento, come pure a non abbandonare gli ammalati e le

famiglie nella tribolazione, il Consiglio fa carico a'suoi pastori di

di vergenze di principii e di anirnosita reciproche, accusandoli par-

ticolarmente di passare il loro tempo a spiarsi e calunniarsi F un

1'altro. A A queste cause, egli soggiunge, deve senza dubbio attri-

buirsi un certo malessere manifestatosi nel bel mezzo delle nostre

Chiese e un certo rilassamento nella vita religiosa di alcune par-

rocchie j. Se malessere v'ha nella Chiesa del sig. Carteret, non e

certamente dal lato materiale. perocche lo Stato gli fornisce in

Jarga misura il denaro dei contribuenti
;
ma il male, come vedete,
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sta in questo. che in Ginevra il sacco non sta piu ritto. quantunque

pieno a bocca di scudi. AJle reprimende del Consiglio superiore, due

parrochi di Stato, doe il Langlois collocate al Grand -Saconnex e il

Renault collocato a Chene Bourg. hanno risposto sloggiando notte-

tempo con famiglia e bagagli: e I'mdomani, il Presidente del Con-

siglio superiore ha ricevuto dal confine francese un bi^lietto cosi

concepito: Dopo aver messo in sodo che i tentativi di costituire

una Chiesa cattolica naziomile in Ginevra si risolvono unicamente

in un' opera di politica, noi dichiariamo di separarcene per rientrare

nel seno della vera Chiesa cattolica e sottometterci alia sua autorita,

che e la depositaria della fede cristiana. Langlois, prete, Renault,

prete. Per consolarsi di questa nuova disavventura, i capi della

setta hanno annunziato al loro pubblico che i due disertori erano

stati distolti dal loro dovere in forza dell'oro deJla curia romnna!

Altro argomrnto di consolezione e per essi la perfetta soramissione

dell'intruso Vimeux che. per far prova del suo zelo, ha in questi

ultimi giorni assistito alia tumulazione di un fanciullo di cinque

mesi, morto senza battesimo.

La parrocchia di Choulet e stata recentemente il teatro d' una

graziosa avventura, il cui protagonista e il parroco intruso del luogo.

Dopo avere un sabato vendemmiato nel podere della parrocchia, egli

si fece portare. durante 1'ufficio della doraenica susseguente, il vino

dello strettoio; neH'eseguire la qual commissiorie due de'*suoi di-

pendenti spiegarono tanta destrezza, che, giunto dinanzi alia chiesa,

il carro trabalto, e la botte spezzatasi lascio cadere a terra tutto

il prezioso liquore. L' intruso, che stava in quel momento dicendo

messa davanti a un uditorio composto di due uomini e tre donne,
informato del triste caso, abbandona 1'altere per volare in soccorso

della sua botte; ma ohime! non riesce che a toccare con mano il

danno irreparabile da lui soflerto, e a sentirsi sonare alle orecchie

le risa beffarde dei testimoni della scena. Rientra allora in chiesa

col cuore straziato, e si affretta a flnir la sua messa per recarsi a

celebrarne una seconda in Chene.

3. L'esito funesto del Kulturkampf in Berna e in Ginevra non

e servito di lezione al Governo di Basiiea-campagna. Esiste in

questo mezzo Cantone protestente una parrocchia cattolica, quella

di Allschwyl, dove i liberi pensatori si SOBO eletti un parroco della

loro religione nella persona di certo abate Schmid. Sorto un con-

flitto tra costui e il parrcco legittimo, sig. Wildi, questi e stato

citato a comparire dinanzi al giudice di polizia, al quale ha dichia-

rato che. tenendo il suo ufficio dalla Chiesa cattolica, la quale non

glielo aveva ritirato. egli proseguirebbe a considerarsi come Funico

rettore legittimo del)a parrocchia. A motive di tale dichiarazionc

il Consiglio di Stato lo ha riconosciuto colpevole di ribellione contro



CONTFJIPORANEA 159

]e leggi dello Stato, specie contro la legge risguardante 1' elezione

del parrochi, e gii ha, per consegueim, fatto interdire 1'esercizio

dal suo ininistero. La parrocchia pero ha, per 1'organo del suo

cornifcato, risposto al Governor 1 che si ricusava di coutribuire al

mantenimento dell' abate Schmid, e che si rivolgerebbe al Gran Con-

sigiio per rivendicare i diritti onde la parrocchia cattolica d'Allschwyl

aveva scrap goduto, diritti guarentiti dalla Costituzione
;
2 che con-

siderava il divieto fatto al sig. Wildi, di esercitare il miriistero

ecclesiastico, come un atto illegale e contrario alia Costituzione

federale; 3 che, in espettativa della sentenza delle autorita com-

petent!, essa iatendeva rivendicare i diritti di comunita religiosa

libera. Tutte queste domande sono state dal Governo respinte.

4. 11 Consigiio di Stato d'Argovia ha concesso I'uso della chiesa

cattolica di X.uggen ai vecchi-cattolici del luogo, e ordinato al con-

siglio parrocchial.e di mettersi d'accordo coi dissident! per fissare

le ore del cuito. E da sapersi che in quei Cantone i preti cattolici

non possono aspirare a un utlicio ecclesiastico qualsiasi, se priuia

non abbian subiro un esaoae d'idoneita davanti a una commissione

nominata dallo Stato. Oa, questa commissione e oggi couiposta dei

sigg. Keller, capo de' vecchi-cattolici svizzeri; Sohroeter, parroco
intruso a Rheinfelden; Fischer, parroco intruso ad Aaran; Reller-

sberger, avvocato neoeretico, e Muller, parroco cattolico di Wittnau.

Vorrei un po' sapsre che cosa puo fare in un simile ginepraio un

prete cattolico !

5. Gravi disordmi scoppiarono la notte del 26 al 27 agosto a Lu-

gano, cantone del Ticino, dove da un anno in qua 1'anarchia trovasi

in permanenza, grazie alia complicita del Consigiio municipule e alia

longanimita, quasi direi debolezza, del Governo. Verso la mezzanotte

una frotta di liberal! percorreva le vie cantando a squareiagola la

Riscossa,, accompagnata da ingiurie contro le autorita. Invitati dal

sergente di gendarmerie Riva a non turbare piu a lungo la pubblica

quicte, i dimostranti gli risposero coi sassi e coi bastoni. Accorsero

in aiuto del loro capo i giandarmi del posto vicino, e ne nacque un

coflflitto, nel quale il sergente e due de'suoi uomini rimasero gra-

vemente feriti. Non ci voleva altro per far deciders i gendarmi a

impugnare la sciabola. Alia vista delle armi biauche. i patriot ti si

sbaudarono e recarousi ad urlare alie porte de'loro amici: All* armi !

si assassinano i liberali! Di li a un momento, gli agenti della forza

pubblica si trovarono dinanzi a un assembramento considerevole di

geiite armata fmo ai denti; alia quale vedendo di non poter resi-

stere, dovettero rassegnarsi a batter la ritirata, lasciando libero il

campo ai facinorosi, che lino al mattino susseguente non cessarono

ciali incuter ttsrrore co
:

ioro schiamazzi ai paciiici cittadini. Per ov-

al rinnovamento di simili scene, il Consigiio di Stato fece oc-
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cupar Lugano da tre compagnis di soldati. Questi entrarono-in citta

fraraezzo ai flschi dei liberali, i quali avevano prima lacerate il pro-
clama fatto affiggere dal Governo sugli aagoli delle vie. II municipio,
dal canto suo, si rivolse al Consiglio federale per cbiedergli di por
fine alPoccupazione, rendendosi mallevadore che 1'ordine non sarebbe

stato altrimenti turbato; e il Consiglio federale. pur riconoscendo la

perfetta legalita del provvedimento preso daH'autorita, cantonale,

manifesto a quest' ultima la fiducia che, nella sua moderazione e

saviezza, farebbe cessare il piu presto possibile uno stato di cose

tutt'altro che normale. Non ho bisogno di aggiungere che il Consiglio

di Stato non si attento a dare una negativa a intercessori cosi po-

tenti. Restavano le spese d'occupazione, amrnontanti a una dozzina di

migliaia di franchi, le quali il Governo intendeva, con molta ragione,

portare a carico del municipio di Lugano ;
ma anche qui il Consiglio

federale s'intrornise in favore de'suoi protetti. Notiamo, per incidenza,

che allorquando, or sono due o tre anni, il Governo bernese fece

occupare militarmente il Giura cattolico per punirlo di non aver vo-

luto rinunziare alia sua religione, e gli chiese poi lo sborso di una

somma considerevole a titolo di refezione di spese, il potere centrale

non degno abbassarsi a particolarita cosi meschine. Se devesi prestar

fede al Commercio di Genova, il partito liberale del Ticino avrebbe

spedito un memorandum al Governo italiano per chiederne 1'inter-

vento ufficioso presso Fautorita federale, acciocche questa tenga a

dovere il Goverao ticinese e faccia cessare le violenze (!) e provoca-
zioni (!) che mettono in grave rischio Tordine e la tranquillita di

quel Canton e. E questa e la gente che non cessa dall'accusare i cat-

tolici di mancare di patriottismo e di provocare 1'intervento straniero!

6. II 21 ottobre il popolo svizzero era chiamato a pronunziarsi circa

1'accettazione o la reiezione di tre leggi uscite dali'offieina federale;

Tuna risguardante il lavoro nelle fabbriche, 1'altra concernente I'im-

posta militare, la terza relativa ai diritti politici de' cittadini. La prima
di dette leggi, che conteneva alcune disposizioni ben intese, e pas-

sata con una debole maggioranza. Non cosi le altre due, assoluta-

mente detestabili, di cui la sconda tendeva soprattutto a distruggere

afFatto I'autonomia de'Cantoni e dei Comuni. L'una e 1'altra sono

state rigettate; quella intorno a' diritti dei cittadini, con un'enorme

maggioranza. Come vedete, le tendenze all'accentramento non attec-

chiscono gran fatto presso di noi.
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Menco dei deputati massoni all' Assemblea di giugno: Elenco dei

Commissarii finanziarii della massoneria italiana: Eclissi della Vera

Luce della Ri vista di F\ Bacei per mmcania di olio 601

II. COSE ITALIANE 1. Congresso delle societa operaie a Bo-

logna 2. Discorso del deputato Finzi ai suoi elettori di Pesaro,

contro il Ministero preseduto dal Depretis 3. Parlamentino dei

repubblicani a Milano 4. Voto del Consiglio comunale di Torino

intorno all' istruzione religiosa nelle scuole; lettera del Moleschott

5. Regolamento per I'istruzione pubblica obbligatoria 6. Circolare

del Mancini per la giurisprudenza intorno ai fallimenti 7. Rela-

zione sulla rendita della tassa pel macinato 8. Pratiche per con-
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venzioni sopra Z'esercizio delle vie ferrate 9. Dimissione del mi-

nistro Zanardelli e di due segretani generali; arrivo di S. M.

10. Convocazione delle Camere pel *2 novembre Pag-. 613

III. COSE STRANIERE (Francia) 1. Lavorio dei Radicali

contra il Governo circa le elezicni del 14 ottobre 2. Risultato delle

elezioni pei Consigli Generali alii 4 novembre 3. // Ministero, fal-

lite le prove per la formazione (Pun Gabinetto amministrativo, si

risolve a presentarsi alia Camera 4. Apertura della Camera dei

Deputati il 7 novembre --5. Costituzione degli u/lciali della Ca-

mera; Giulio Grfoy I rieletto Presidente 6. Proposta del Leblond

per modification* al rtgolamento disciplinare contro gli abusi della

hberta di parola 7. Proposta del deputato Alberto Gfre'vy per una

Commissione parlamentare d* inquisizione sopra gli abusi nelle ultime

elezioni; il Ministero accetta cJie se ne tratti subito come di cosa ur-

gente 8. Dibatlimenti del 14 e 15 novembre; la Camera approva

la proposta di Alberto Grre'vy 9. Eletione dei 33 inqu/sitori

10. Sentenza del Comitato dei 13 contro del Mac-Mahon 11. Di-

missione del Ministero preseduto del De Brogliet accettata dal Mac-

Mahcn 623

IV. RUSSIA (Nostra corrispoDdenza) I. L f

apertura del Land-

tag e la questione ministeriale 2. 11 bilancio e i delitli 3. La

politica estera in servigio del Kulturkampf 4. Lo spionaggio po-
litico innalzato al grado d' istituzione nazionale 5. Demoralizza-

zione dei
ff
overnanti e dei governati 6. // Kvlturkampf 7. Mar-

yingen, Dittrichswaldc 8. Movimento protestante 9. Morte di

monsig. Arcivescovo di Monaco e di monsig. Kozmian 631

Dal 23 novembre al 5 dicembre

I. ROMA (Nostra corrispondenzaj. // Cagliostro diventato

massone si crea da se Gran Maestro e va all' Aja dove fa un gran
discorso a quei masscni olandesi: Che cosafossero i discorsi del Ca-

gliostro: Ruba un Olandese e va a Venezia: Ruba un Veneziano e

va a Norimlerga : Kv.ba un Norimbergliese e va a Lipsia, dove si

fa mantenere gratis: Se vi sia stato mai Jlnora un Capo unico della

massoneria: La massoneria dei gabbamondi Jiorentissima nella dotta

Geimania 713

II. COSE ROMANE 1. Autografo del Santo Padre Pio IX,

die racccmanda i giovnalisti cattclici al patrocinio di S. Francesco

di Sales 2. Udienza di Sua Santita a pellegrini francesi di Car-

cassona 3. Lettere apostoliche perl'erezionedell'Universita cattolica,

di A *gers
'

723
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III. COSE ITALIANE 1. Letter* del Garibaldi contro il Mi-
nistero 2. Elezioni pel Consiglio provinciate di Roma 3. Oppo-
sizione del Consiglio comunale di Roma contro il Sindaco Venturi

costretto a dimettersi 4. Scissure tra i deputati della Sinistra

5. Riunione degli onorevoli della pluralita della Camera; promesse
del Depretis; comitati di vigilanza 6. Dichiarazioni del Cairoli

e della sua consorteria 7. Prime sedute della Camera dei depu-
tati riaperta il 22 novembre; sciopero degli onorevoli, che approvano
rabolizione della penadimorte 8. Manifestation dei repubblicani

contro il Papato e la Monarchia a Mentana Pag. 727

IV. COSE STRANIERE (Russia) (Nostra corrispondenza)
1. Un po'piu di luce ossia il nuovo discorso dell' Aksakof 2. Rifles-

sioni d
}

un giornale serio sulla teoria panslavista 3. Espettativa
d' una Costitunone 4. Centenario della nascita dell' Imperatore
Alessandro /, e quinquagenario dalla lattaglia di Navarrino

5. L' Ingkilterra secondo la stampa russa 6. Incidente Hovtiiski

7. Pretesa cospirazione dei cattolici, e cospirazione reale dei sociali-

sti 8. Morte del Grromeka, del Bodianscki, del principe Mescierscki

e del duca di Leuchtenberg 73^

V. SVIZZERA (Nostra corrispondenza) 1. (Be$na) Tristi ef-

fetti del Kulturkampf. Condanna di un parroco intruso del Griura -

2. (Gfinevra). Pastorale del Consiglio superiore della Chiesa nazio-

nale. Resipiscenza di due preti apostati. Scena ridicola in Cliouht

3. (Basilea-campagna). II Groverno cantonale e la parrocchia cat-

tolica d*Allschwyl 4. (Argovia). II Consiglio di Stato e il Consi-

glio parrocchiale a proposito di una chiesa cattolica 5. (Ticino).

Disordini a Lugano. Delolezza mostrata dal Groverno 6. Di tre

leggi uscite dall'ojicina federale, I' una approvata, le altre due ri~

gettate dal popolo elvetico . 755

ERRATA CORRIGE

Pag. 190 lin. 31 Enrico V Enrico IV
205 11 omonimi eponimi
207 5 G-iulio Quinto Giunio Qainto
210 36 Legge e^li Legge egli D

37 parmi si possa si possa
212 15 CAPITOLIN CAPITOLIVM
374 nel sornmario i numeri 5, 6, 7 si leggano 4, 5, 6

In alcmi esemplari

Pag. 571 lin. 31 farse forse

573 36 piu dal si piu pel si

12 rimembraneze rimembranze
575 22 cosa del tutto . , . cessa del tutto

Con approvazione dell'Autorita Ecclesiastioa
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