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/ Compilatori delta Civilta Cattolica^r gli articoli da essipubbli-

cati, intendono godere il diritto diproprieta letteraria giusta le

convenzioni stabilite fra' varii Stati d' Italia. E cosi riputeranno

frodolente quelle ristampe che sifacessero di detti articoli, senza

I' espresso loro consenso.



LE NOSTRE CRONACHE
CONTEMPORANEE

N,I
el concepire i primi divisamenti di questo nostro Periodico, la

relazione delle notizie correnti
,
che costituiscono la Cronaca con-

temporanea, ebbe assegnata una importanza grave si, ma non uni-

ca; anzi neppure principale. Noi non pensavamo che il danno della

eta moderna consistesse o nell' ignorare le novelle politiche ,
o nel

conoscerle un poco monche e talorapiu di un poco storpiate: que-

sto e certo un male, in quanto 1' errore e sempre male in qualunque

materia esso s' incoritri : puo anche avere degli efietti pregiudizievo-

li, come mostreremo piu sotto. Tuttavolta non ci pareva un male si

grave e ruinoso che fosse da imprendere per ripararvi , quanto e da

noi
, quell' opera faticosa e rischievole

,
che da quattro anni stiam

conducendo. Noi ci avvisammo piuttosto che il vero bisogno della

etamoderna e della moderna Italia fosse una ristauraziorie ideale,che

smentisse tanti vieti pregiudizii messi in onore da una setta semi-

eterodossa, e restituisse alle massime sinceramente cattoliche 1'anti-

ca influenza per esse esercitata sulle varie scienze sociali e politiche
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colle loro rispettive applicazioni alia vita privata ed alia pubblica. Ad

un' opera somigliante ,
atteso la periodicita delle sue pubblicazioni ,

potea bene accoppiarsi qualche contezza intorno ai fatti contempo-

raiiei
;
e noi tanto piu volentieri vi ci conducemmo, quanto oltre al

maggiore desiderio che potea destarne il periodico, ci pareva utilita

non isprezzabile il far giungere a mold nella possibile loro verita le

novelle e sgombre di odiosi comenti
, sperando altresi che da esse

si sarebbe potuto cogliere a quando a quando 1' occasione di confor-

tarne le teorie medesime che saremmo venuti esponendo; ma anche

cosi alia Cronaca non restavano che le seconde parti; siccome quel-

la che si attiene solo indirettamente collo scopo propostoci. Insom-

nia siccome i giornali quotidiani hanno per precipuo ufficio il recar

le novelle, e solo, diciam cosi
, per un soprappiu si occupano talora

in qualche discussione intorno ai principii , cogli scomodi insepara-

bili di dover dare sbocconcellate ed a minuzzoli alcune lucubrazio-

ni che richiederebbero ben altra ampiezza 5
cosi noi che per atten-

dere piu di proposito a queste seconde , ci dovemmo contentare di

venir fuori ogni due settimane
,
non collocammo nelle novelle die

una importanza grave si ma sempre secondaria.

Questo fu il nostro divisamento e questi i motivi che eel sugge-

rirono. Ma che volete? Le eose non riescono sempre secondo i pen-

sieri di chi le dispose ;
e noi abbiamo un bel mettere in fronte al

quaderno una quistione sociale
,
un punto politico ,

un problema fi-

losolico: abbiamo un bel rilegare alia line e quasi sempre in minori

caratteri la Cronaca contemporanea ! tanto e : i lettori a questa dan

4J piglio pria d'ogni altro ed, anchearischio di giudaizzare comin-

ciando a leggere dalle ultime pagine, vogliono in tutti i modi scor-

rer quella almeno pei sommi capi , salvo il caso che qualche Alisa

o Rosella non gl' induca a dare al Racconto una straordinaria prefe-

renza. dunque la Cronaca cosa di maggior rilevanza che noi for-

se non pensavamo , e noi non sapremmo pentirci della maggior di-

ligenza che in compilarla vi abbiam recato. Ma potendo incontrare

che parecchi lettori , avendo pure molta curiosita di saper le novel-

le , non abbiano uguale conoscenza delle ragioni perche si
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sapere e delle utilita clie dal saperlo si possono cogliere, ci sia pcr-

messo di trattenerci brevemente sopra questo suggetto ,
che forse

ci potra schiudere il varco a non ispregevoli considerazioni.

E pria di tutto si potrebbe cercare quale necessita vi sia e qua-

le utilita vi possa essere nel sapere le novelle politiche del proprib

paese e di fuori
, per uomini intendiamo che non ban mano nella

cosa pubblica e che non sono o statisti di professione o speculator!,

come dicon, di cambii e sensali di Borsa. E noi, a dirla proprio co-

me la pensiamo ,
ci avvisiamo che in tempi ordinati e Irnnquilli

1' uomo private e dedito a quale che piu vi piaccia liberate profes-

sione potrebbe non curarsene piu che tanto
,
senza incorrerne per

questo una taccia di zotichezza o d' ignoranza. Codesto ticchio di

politicare per diritto o per rovescio appresosi fino al sesso minore,

lino alia eta giovanile e poco meno che alia fanciullesca
, e stato

frutto dei rivolgimenti politici in che la moderna Europa si sta di-

battendo da oltre a dodici lustri. Ne crediate che noi ne vogliam

dare la colpa solamente a quel furore patriottico e semipagano ,

pel quale ogni private uomo si e creduto nel diritto e forse ancor

nel dovere di felicitare la nazione, di cui esso microscopica parte,

e di felicitarla per giunta alia sua maniera e secondo il proprio cer-

vello. Questo furore per somiglianti uomini e la ragione precipua

e certo e bastevole per ispiegare il fenomeno. Ma pel resto degli

uomini, che pure se ne passerebbero volentieri e ne cercano nondi-

meno, ci ha un' altra ragione che muove dallo stesso principio rivo-

luzionario
,
e che si attiene strettamente agl' interessi tutti della,

vita
, pei quali le persone ,

anche piu aliene dalle brighe politiche,

non sogliono essere indifferenti. Se i patriotti entrano in politica a

fine di felicitare il resto della societa
,

il resto della societa vi deve

entrare anche a mal suo grado per la paura di essere felicitato dai

patriotti : non foss' altro per sapere quali e quanti sacrifizii siano per

richiederglisi sull' ara della patria. La quale ragione vuole essere

alquanto messa in chiaro, siccome quella che ci spiega ottimamente

come e perche tutti oggimai ,
almen colla lingua , vogliono entrar

nello Stato. Noi non sapremmo trovarla in altro che nell' essere molti
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Stati voluti entrare in tutto sotto pretesto di liberta
,
ma per vero

spirito
di rivoluzione.

Finche un Governo forte e cattolicamente savio si contiene nelle

sue appartenenze di difender Tordine, di reprimere il delitto, di fa-

vorire con temperanza tulli gli esplicamenti delle forze sociali rispet-

lando i diritti dell
1

individuo, della famiglia, del Coraune e soprat-

tutto delle coscienze, fu agevole alia immensa maggioranza dei cit-

tadini fruire pacificamente quei vantaggi dell' umano consorzio ,

ripagando di amore e di riconoscenza quell' autorita che glie li pro-

cura e glieli mantiene. In questa condizione il letterato pensa ai

suoi studii, il trafficante ai suoi commerci, Tavvocalo alle sue liti,

il medico ai suoi malati, il padre di famiglia alia educazione dei suoi

nati e cosi via discorrendo
;
e potrebbe avvenir caso che molti con-

sumando tutta una vita in quelle onorevoli professioni, la chiudes-

sero circondati di bella fama in casa e fuori, senza aver nondimeno

accolto mai nel capo un pensiero di politica generale e particolare.

I padri della patria sorrideranno a questa nostra semplicita patriar-

cale : ed il facciano a lor posta : ma questo sogghigno beffardo non

varra nulla
,
crediamo ,

a mostrare come 1' uomo a vivere una vita

onorata e contenta, quanto puo essere la presente, debba di neces-

sita gettarsi tra le tempestose agitazioni della vita pubblica. Ma cid,

come fu detto ,
in tempi tranquilli ed in Governi che compiono fe-

delmente la missione loro afiidata dallaProvvidenza circoscrivendosi

nei confini da quella assegnati.

Ma quando la rivoluzione fece la pellegrina scoperta che il popo-

lo e sovrano; quando essa dichiar6 che i cittadini anima e corpo sono

proprieta dello Stato che ne dispone a suo talento per la grandezza

e felicita nazionale
; quando sotto specie di liberta il Governo voile

insidiare ai piu sacri diritti dell
1

individuo e della famiglia, dandone

per compenso il privilegio di gettare una schedula invisibile nell
1

urna

elettorale; quando, diciamo, tutte codeste belle cose venner fuori, la

faccenda cangio registro; e fu naturale che il sovrano popolo volesse

almeno sapere e chiacchierare del suo regno ,
e che il suddito e il

cittadino fosser solleciti delle leggi ,
dei trattati e soprattutto delle
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persone alia cui balia essi e tutte le loro cose debbono esscre com-

messi. E come no? Se io veggo lo Stato invader tutto, esser presente

a tutto massime ove si oda il risonar di quattrini ;
se io mi veggo

entrare in casa lo Stato a contarmi e pesarmi le masserizie perfino le

seggiole ed i piatti per imporvi una gabella ;
se lo veggo sbirciare i

miei domestici per tariflarmi, secondo le varie loro categoric, la fan-

tesca, il fattorino od il guattero, annotando eziandio se portino par-

rucca o cipria in capo per aggravar la mano nel primo, e piu ancora

nel secondo caso
;
se lo veggo regolare le intime relazioni del ma-

trimonio, imporre il maestro ai
figli e prescrivere il libro da mettere

loro in mano; se lo veggo impossessarsi della mia limosina e voler-

sene fare esclusivo ministro, perche un nove decimi se ne assorbisca

il canale per cui mezzo esso la trasmette al povero; se lo veggo en-

trare perfino in sagrestia a prescrivere quante e quali messe si deb-

bano celebrare, e quanti ceri debbano accendersi sull'altare, e a che

ora e per quanto tempo debbano sonar le campane ,
al vedere

,
di-

ciamo, tutto questo, avrei mal garbo ad essere indiflerente alia cosa

pubblica. Vi vorr6 entrare in tutti i conti, vi vorrogiucare di mani

e di piedi; se tutto manca, ne vorr6 sfringuellare in voce e per iscrit-

to per cavarmi almeno il gusto di censurare cui non basto altrimenti

a scavalcare o correggere. In somma quando il Comunismo legale

disse : lo Stato e tutto
,
ne dovette seguitare per conseguenza che

volessero tutli esser lo Stato
,
o certo mettervi la mano o la lingua.

E questo spiega abbastanza il ticchio di politicare fatto oggimai cosi

comune eziandio nei paesi in cui quegli eccessi di Statolatria, la Dio

merce, non si scontrano. Se il fatto ivi e diverse, 1' idea universal-

mente in voga e la stessa; ed in ogni caso la possibilita di venire a

quei fatti giustifica abbastanza la vaghezza di essere al corrente ,

come dicono
,
delle pubbliche cose.

Oltre a questa egli ci ha un'altra ragione e piu universale dell'ef-

fe'tto medesimo; ed essa consiste in quella specie di solidarieta in che

sono gli Stati diversi della colta Etiropa per cio che riguarda ordine

civile ed equilibrio politico. Ora cio importa che in questo gran cor-

po il turbarsi di una parte non pu6 farsi senza che le altre piu o
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ineno se ne risentano; e cosi ne nasce che ciascuna clehba esser sol-

lecita di tutte le altre. Noi nori cerchiamo se questo sia bene o male;

neppure ne discorreremo le antiche cagioni nei Trattati che assicu-

rauo 1'equilibrio politico dell'Europa, o le moderne nelle tanto age-

volate comunicazioni delle persone e del pensiero , che tradotto in

parole, si trasporta colla istantaneita deirelettrico da un capo all'al-

tro del mondo
;
noi solo asseveriamo il fatto reso ancora piii grave

dalle natural! inttuenze di un paese sull' altro e dalle subdole infra-

raettenze di un Governo nelle faccende di un altro. Certo se il Pie-

monte esempligrazia e la Svizzera si contentassero a godersi soli le

istituzioni piu o meno democratiche onde si dicono beati : il resto

d' Italia potrebbe non curarsi delle lor cose, e neppure cercare qual

Badicale comandi nella seconda, o se al reggimento del primo segga

un Azeglio ,
od un Farini. E tale altresi , per ragione di esem-

pio ,
se T Inghilterra non s' immischiasse nelle faccende degli altri

Stati
,
o il facesse almeno solamente con quei riguardi di uffitia-

le lealta
,
onde le cose diplomatiche si conducono

,
credete a noi

,

a Roma, a Firenze ed a Napoli pochi assai si brigherebbero di sapere

se al Gabinetto di S. James presiede un lord Palmerston o un conte

Derby. Ma supposto che in quei due primi paesi molti tengono di-

morare un focolare di rivoluzioni
,
come volete che tutto il resto

della Penisola non istia col collo erto e coll' occhio desto a specula-

re non forse ne venga una scintilla ad appiccare 1' incendio in casa

propria? Supposto che 1'antica Albione sia in voce di aver fomen-

tata, sotto specie di progresso umanitario, ma in realta per calcolo

d'interesse, la rivoluzione in tutte le contrade ddl continente, come

si potrebbe al di qua della Manica essere indifferente scorgendo al

potere un Whig o un Tory ,
un progressista od un conservative?

Questo noi non recammo che per esampio; ma la presente Europa
e cosi condizionata

, che le alterazioni politiche di qualunque sua

considerevole contrada malagevolmente non avrebbero un' eco ed

una rispondenza nel resto; in quanto qualsiasi fatto pubblico di

gran momento pu6 accludere dei gravi rischi per tutti
;
e fmo la mi-

surata e lenta dipartita di Menzikoff dal Bosforo potrebbe avere

delle conseguenze universali e difficilmente liete.
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Dalle quali cose apparisce come quella vaghezza di sapere (Id-

le novelle correnti non e poi una vana curiosita da riprendersi :

essa e una legittima sollecitudine di non essere all'oscuro intorno a

cose che, quantunque lontane e grandissime, possono tuttavia avere

delle conseguenze che si stendano eziandio a noi vicini e piccolissi-

mi. Piuttosto si vorrebbe sapere qual via tenere per satisfare mode-

ratamente a questa onesta brama , senza esporsi al rischio di saper

le cose a rovescio
,
e di dovere discredere oggi ci6 che ieri fu cre-

duto colla miglior fede del mondo, perche o udito da persona bene

informata
,
o letto nel prediletto giornale. Questo e propriamente

un discorrere la ragione delle nostre Cronache e del modo per noi

scelto a condurle il meglio che ci fia possibile.

E noi ci avvisiamo che a farlomen male ci possa aiutare non poco

il non farlo noi per professione, il non aver collocate in questa parte

una importanza grandissima e molto meno unica
;
talrnente che pos-

siamo ottimamente acconciarci alia condizione dei tempi: e dir molto

quando ci e molto, dir poco quando poco si trova
,
ed eziandio non

dir nulla quando di paesi ancora considerevoli nulla ci vien trovato

di sicuro e che sia degno d' essere recato alia cognizione dei nostri

lettori. Noi ci mettiamo talvolta nei panni di un giomalista obbli-

gato ad empire quotidianamente dodici, sedici e talora venti enormi

colonne
,
ed empirle di notizie interessanti e tutte di fresca data ,

in quanto nessuna ve ne pu6 e deve essere anteriore al Numero

precedente ,
cioe non piu vecchia di ventiquattro ore

;
e messici

con fraterno amore in quei panni e considerando quelle strette ed

angustie, non finiamo di ringraziare la Provvidenza che non ci abbia

posto a quella croce o letto di Procuste che vogliate dirlo. Ma come

si fa egli a raccontare quando nulla vi e da raccontare? L' arte a

vero dire di empir le pagine di parole senza verun costrutto di con-

cetti non e nuova nel mondo, e ben ne fan testimonianza i parecchi

libri che veggonsi, nei quali Tautore stesso non saprebbe talora in-

dovinare che si abbia voluto dire. Ma questo non vale quando si

hanno a raccontar fatti
,
a citar nomi

,
ad appellar paesi ,

a indicar

cifre : qui, vogliate o non vogliate, dovete recar fatti
;
e per quanto
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li allunghiate e per poco non li anneghiate in un mar di parole ,

queste alia fin fine debbono recare una novella quando pure no-

vella a recare non ci e. Quinci quello aflerrare ogni voce volante

come un fatto, quel dare corpo alle ombre e realta alle fantasie,

quel pigliare le congetture dei varii corrispondenli , che sono i

primi ed originali fabbricatori di notizie
,
come narrazioni au-

tentiche con tutto quel resto d' Industrie e d'ingegni per trovar

materia da empir pagine ,
non esclusa quella ,

che pure abbiam

sentita adoperata da giornalisti di bassa nazione : d' inventare

cioe di pianta ora una Nota diplomatica ,
ora uno strepitoso ac-

cidente , ora una scoperta di congiure ,
un avvelenamento illu-

stre
,
un suicidio sentimentale, un subisso

,
un finimondo qualun-

que per evitare il rischio di far dire che il giornale d'oggi e vuoto.

E notate che colla fandonia d
1

oggi si apparecchia una verita pel do-

mani
, quando pure si dovra dire che del fatto narrate non ce n' &

nulla : ed il giornale ne acquista rinomo di coscienziosa lealta e di

amore spassionato pel vero.

A questa necessaria condizione dei giornali ,
che fanno esclusiva

professione di narrar novelle a misura di metro ed a battuta di oro-

logio, condizione che non permette un esame molto scrupoloso nella

scelta, si dee aggiungere il servire che fanno i piu d' essi a partiti

varii e che hanno ciascuno la propria tendenza
,
secondo la quale

guarda i fatti
,
ne giudica e li riferisce. Diremo piu sotto come an-

che noi abbiamo la nostra, siccome Thanno tutti i periodic! cattolici,

ed aggiungeremo le ragioni onde una tale tendenza non dee ispira-

re la menoma diffidenza ai nostri lettori. Per ora parliamo dei Gior-

nali di partito, nel qual novero contiamo eziandio i governativi per

quei paesi, nei quali in forza della Costituzione il Governo dee sta-

re in mano al partito prevalente per qualche tempo. Ora e naturale

che somiglianti giornalisti narrando i fatti anche veri e sicuri non li

vi narreranno altrimenti che vestendoli delle proprie loro tinte
,
e

propriamente facendoveli vedere attraverso un vetro colorato dal

color del loro partito ,
talmente che non vi sia possibile guardarli al-

trimenti che vestiti di quel colore istesso. Ora nessuno pu6 ignorare
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come si fa codesto giuoco. Una circostanza che sene preterisca, un'

altra che se ne faccia rilevare con piu forza; una intenzione segre-

ta che si supponga ,
un fine secondario che si lasci cosi intravedere

senza pur proflerirlo ,
una in somma di quelle arti rettoriche usate

dagli antichi greculi, derisi da M. Tullio, hasta a scambiarvi il fatto

piu onorevole in una vergogna ,
un evento che dovrebbe ispirar

timore in un'iride di speranza. Con queste condizioni sia d'inconsi-

deratezza quasi inseparabile dal dovere di dir molto e presto, sia

di partiti a cui i giornali servono comunemente, vede ognuno quan-

to sia malagevole appurare un poco di verita
; soprattutto ove que-

sta cerchisi non tanto intorno ai nudi fatti esteriori, quanto intorno

alle loro cagioni.

Ma se dall'una parte e tanto difficile pescare delle novelle vere nel

mare sempre torbido del giornalismo ,
e dall' altra e pur giusto il

desiderio e ragionevole di pur saperne qualcosa ,
che si avra egli a

fare per venirne a capo? Dovremmo addirittura o stare all'oscuro di

tutto
,
o commetterci alia balia di testimonii poco autorevoli ? Noi

non vi sapremmo vedere che una sola uscita
,
ed appunto la parola

teste ricordata di testimonii ce ne suggerisce il pensiero. non sa-

pete voi come si fa egli su pei tribunali quando trattasi di assodare

una verita di fatto
,
e quei che la sanno non si risolvono a dirla co-

me la e, ma la vi scambiano in tante guise ,
la camuffano

,
la stor-

piano da sconfonderne la mente di qual e piu avveduto magistrate?

II mezzo e sentire molti testimonii 1' uno pria separate dall' altro
,

poscia sentirli a due a tre mettendoli in contraddittorio tra di loro,

paragonandone i detti, calcolando i fini, gl' interessi, le persuasion!

di ciascuno. Quasi sempre si arriva a spillarne la verita, la quale rie-

see talora a non essere nulla del detto dai singoli, ma e una cotal ter-

za cosa che si raccoglie ragionando sopra le attestazioni dei singoli.

E tale appunto nella nostra materia : dovreste in sustanza mettervi

innanzi un mezzo centinaio di giornali di diversi paesi ,
di diverse

lingue, di diverse tendenze, e soprattutto di diversi e contrarii co-

lori politici. II whig e il tory ;
il progressista ed il conservative

;
1'or-

kanista
,

il repubblicano , il legittimista ;
il costituzionale puro ,

il
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costituzionale commisto ad una tendenza democratica, il democra-

tico schietto, il socialista
-,

i governativi del varii paesi ,
che pren-

dono a puntello del potere il giornalismo 5
i cattolici che v'ispirano

piii
fiducia di tutti

,
ma non in quello che essi prendono da altri e

di che naturalmente essi non entrano pagatori. Su codesta verissi-

ma bahilonia, possibile solo a riunirsi sotto lo stesso tetto perche e

tradotta in carta ed in inchiostro , dovreste voi divertirvi un sei in

sette ore per ciascun giorno, leggendo, considerando, paragonan-

do 1' uno coll' altro e ciascuno con se medesimo nelle diverse date,

saggiando ogni cosa al martello di una severa critica
, pigliando di

tutto nota, colla probabilita di giungere a sera parecchi volte, senza

avere raccapezzato nulla di sicuro lungo la faticosa giornata. Assi-

curatevi che un dodici o quindici giorni di cosi deliziosa applicazio-

ne vi frutteranno una sufficiente dose di notizie abbastanza sicure
;.

ma comperate ,
e dobbiamo avvertirvene in coscienza, ad un prezzo

alquanto caro di tempo, di fatica e di quattrini, in quanto il fornirsi

abitualmente d'una cinquantina di giornali ed averli tutti per posta

non puo farsi senza una spesa ,
alia quale parecehie borse non sa-

prebbero essere indifferenti. Voi sorridete a questo carico di brighe e

di spese che vi vogliamo imporre, e vi pare che dovreste rinunziare

ad ogni altra vostra occupazione per gettarvi a golfo lanciato in co-

desteacque sempre torbide e spesso ancora tempestose e graveolen-

ti. Ma che ci vorreste fare? ad altro prezzo non vi sarebbe permesso

sapere con un poco di sicurezza le cose del mondo : certo nei paesi

ove il saperne e convenienza e quasi debito di tutti, la lettura dei

giornali e occupazione che assorbisce parecchi ore per ciascun gior-

no
;
ed alia fine delle settimane e dei mesi appena se ne conclude

altro, che quel poco di netto da potersi restringere in una dozzina

di pagine in non grande sesto.

I nostri lettori ban gia capito dove vada a parare questo discor-

so : noi abbiam voluto mettere presso loro in qualche pregio il ser-

vigio che loro rende ogni due settimane la Civilta Cattolica. Quanto

a saper notizie, ci e si, ci e chi fa in loro vece quella lettura, quello

studio
, quei riscontri e diciam cosi quello spoglio di appunto un
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presso a cinquanta giornali; e noi della pesante, increscevole e di-

spendiosa fatica troviam compenso nel risparmiarla che facciamo a

quelle parecchie migliaia di lettori che ci onorano della loro tiducia.

La nostra Cronaca contemporanea non e un semplice riferire

delle novelle quali si trovano nei fogli piu. accreditati
,
come faiino

e debbono per necessita fare i giornali quotidiani. Essa e il frutto

di quelle lunghe letture e di quella ponderata considerazione che

dovrebbe essere, come fu detto, di qualunque per questa parte vuo-

le accertare i fatti e le cagioni : letture e consideraziorii che sareb-

bero insopportabili ai piu, e che appena sono sopportabili a noi pel

perisiero di far servigio ad un cosi gran numero d'associati e di

lettori. Lungi da noi il pensiero di aver raggiunta la perfezione

per questa parte ;
nessuno forse piii di noi sente quanto ci resti a

fare, e non perdoneremo a fatica o ad altro mezzo qualunque per

recarvi dei nuovi miglioramenti. Qui noi discorriamo della cosa

per se medesima
;
e questa ,

atteso le sue condizioni di non essere

obbligata a comparire quotidianamente ,
ci da 1' agio a procurare

quella ponderazione che altrimenti non si potrebbe. Tuttavolta

un cenno al giudizio portato delle nostre Cronache da un gior-

nale forestiero ed eterodosso
,
mentre dall' una parte pu6 confortar

noi ed ispirare maggior fiducia ai lettori, puo dall' altra dilegua-

re quel pregiudizio accennato di sopra e ricordato da quel gior-

nale quasi unica nostra pecca ;
che cioe anche la Civilta Cattolica

serve ad un partito. Questo ,
come vede ognuno ,

e pregiudizio co-

mune a tutti i commilitoni che combattano per la stessa causa e

uella cui schiera noi entrammo poco meno che novissimi. Che se

comune e il pregiudizio, tale altresi dovra essere la risposta che noi

recheremo per isgombrarlo.

La Gazzetta di Augusta in un suo numero del p. passato Gennaio

reca un lungo articolo sopra la Civilta Cattolica I . e considerandone

il complesso delle trattazioni dice tali cose in lode di quella ,
che

noi dobbiamo riputarle in gran parte alia gentilezza di chi le det-

tava, rendendo eziandio ad eterodossi questa giustizia, di avere cioe

4 Allgemeine Zeitung. 2 Januar 4853 psg. 22, 23. Italicn.
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giudicate le nostre cose con maggiore indulgenza che esse per av-

ventura non meritavano. Certo per noi i'li di un non lieve conforto

il vedere come quei conoscitori profondi del mondo politico trovano

nelle nostre Cronaclie una conoscenza delle cose ben rara parlicolar-

menle in llalia
,
e nel modo di esporle una forma nobile e scelta da

soddisfarne le piu rigorose prelensioni
*

. Singolarmente ci piacque

che lo studio per noi collocate in alcune difficili quistioni di Alema-

gna ,
come lo Zollverein e qualche altra

,
era riuscito a fade dire

esposte con esperta eben ponderala comparazione (in kiindiger
und vohldurchdachter Zusammenstellung). Ma il fo-

glio alemanno si duole che alia esatta cogriizione delle cose non sia

in noi uguale il grado d'imparzialita : osserva come tutto in noi, an-

che le notizie di poca esteriore importanza , porta il carattere della

nostra tendenza, e che colle aperte simpatie per gli Stati Cattolici si

scontra nelle nostre pagine un' altrettanto svelata antipatia pe* Go-

verni protestanti, e specialmente verso 1' Inghilterra e la Prussia
;
e

tutto questo originarsi dal nostro errore fondamentale di credere la

dollrina evangelica uscita dalle rivoluzioni.

Or quanto alia nostra parzialita pel cattolicismo e per tutto ci6 che

gli si attiene, noi tanto e lungi che vogliamo disfmgerla o mantellar-

la
,
che anzi ne facciamo aperta professione ,

ne abhiamo qualificala

la nostra appellazione, ed ahbiamo piu volte dichiarato che per altro

motive fuori di questo non ci saremmo mai imharcati in opera co-

tanto faticosa e di pericoli cosi piena. Voler dunque da noi Timpar-

zialita,in quanto questa significa giustizia con tutti everita per tutti,

questo e un nostro debito strettissimo, crediamo di non avergli fal-

lito e scientemente non lo abbiamo fatto e non lo faremo giammai.
Ma volere imparzialitd da noi, in quanto importa essere ugualmente

i Sie (die Civiltd Cattolica) durcbmisst mil sicberm Schritte das Gebiet der

verschiedensten Wissenschaften, sie erortert eine nach der andern die wichtig-

sten Fragen der Politik , und verschmiiht weder die Besprechung der Ereig-

nisse des Tags nocb selbst das Gewand belletristischer LTnterhaltung. A 1 1 e s

dies mil einer namentlicb in Italien seltenen Sach-
k u n d e , in wurdigem , gebaltcnem Tone und einer den strengsten Ansprii-

clien genugenden edelu, erlesenen Sprache. 1. c. col. 2, pag. 22.
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affetti al Cattolicismo ed al Protestantismo
, rallegrarci alia stessa

maniera degl' incrementi dell
1

uno e dell'altro, credere o mostrar di

credere che la verita ed il bene de' popoli possa stare coll' uno non

meno che coll' altro
;
codesto sarebbe un pretendere da noi quel-

1' mdifferentismo in fatto di religione ,
il quale tante volte abbiam

riprovato ,
e che e una delle piaghe piu profonde della societa

moderna. Possessor! della verita rivelata e congiunti per vincolo ed

unita di fede all' unico centro stabilitone da Dio nella sua Chiesa :

persuasi intimamente, che la vivacita e saldezza di questa fede nelle

sue pratiche applicazioni alle attinenze domestiche, sociali e politi-

che sia la sola maniera di ricomporre il mondo, adducendovi quella

prosperita onde e capace questo terrestre viaggio ,
con siffatte dis-

posizioni di animo, ripetiamo, nessuno si dee stupire di scorgere in

noi 1' effetto di ogni forte ed intimo convincimento : di vederlo cioe

trapelare in ogni nostra pagina e per poco non dicernmo in ogni

periodo ed in ogni parola. Ed i lettori sel sanno
,
non se ne stu-

piscono per nulla
;
avrebbero anzi ragione di stupirsi se fosse il

contrario. Resta solo a vedere se codesto sia un difetto ovvero un

pregio : ed il giudizio e per necessita determinato dalla diversa pro-

fessione di chi lo reca : agli occhi della Gazzetta (KAugusta etero-

dossa e difetto e potrebbe ancora aver vista d'ingiustizia ;
e noi non

ne moviamo lamento, e molto meno rimprovero ad alcuno. Ma agli

occhi di lettori cattolici,pei quali principalmente scriviamo, siam si-

curi che prevarra il contrario avviso. Avendo essi per divina la loro

fede, debbono saperci grado che noi alia norma di quella governia-

mo i nostri giudizii , e 1' accusarci per questo capo di parzialita sa-

rebbe il medesimo che pigliarla con un fabbro, perche regola i suoi

lavori col compasso ,
colla squadra e coll' archipenzolo.

Per ci6 che riguarda il nostro errore fondamentale, come lo chia-

ma quel Giornale, nel credere la dottrina evangelica uscila dalla ri-

voluzione, noi non ricordiamo di aver mai espresso un somigliante

concetto. Piuttosto abbiam detto in parecchi luoghi il contrario, as-

severando che nella dotlrinaevangelica, in quanto suona cristianesi-

mo protestante o riformato
,
metton capo e radice tutte le rivolu-

Seriell, vol. III. 2
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zioni politiche e sociali. Noi non avremmo avuto uopo di dimostrar-

lo
,
facendone cosi ampia fede la storia coi iatti che narra e colle

cagioiii che ne svela
5
tuttavolta lo abbiamo in parecchi luoghi ra-

zionalmente dimostrato da che ,
assommandosi la pretesa dottrina

evangelica nel senso privato, nel libero esame e nella indipendenza

della ragione, vede ognuno che questo germe e capace non solo

di fare erompere questa o quella rivoluzione parziale, ma di peren-

narc nel mondo lo spirito della rivoluzione.

JNel resto, per tornare alia prima censura della Gazzetta di Augu-

sta
, quella si origina dal considerare che essa fa il Cattolicismo in

Italia quasi fosse un partito, quando anzi esso e il tutto, e ogni cosa;

e partiti sono e sette quei gruppi piu o meno numerosi di uomini

che sipretendono progressivi e che ne insidiano la integrita e la pu-

rezza. Se in paesi di legittima monarchia si truovano degVimprov-

vidi Ministri che riducono la causa del loro Principe alle anguste e

grette condizioni di un partito, tal sia di loro: noi per laChiesa cat-

tolica nella nostra Penisola non commetteremo in eterno un somi-

gliante errore. Essa Chiesa e tra noi madre unica e sola legittima

reina : chiunque si congiura a deprimerla e combatterla e settario
,

traditore
, fazioso

;
e noi a gente siffatta noa dobbiamo altra impar-

zialita, salvo la prescritta dalla giustizia distributiva eziandio verso i

i'elloni e gli assassin i.

I lettori, crediamo, gia lo sapevano; ma forse none inutile aver-

ne fatta una piu esplicita professione, dichiarando che questa devo-

zione illimitata alia Chiesa cattolica ed agl' immortali suoi interessi,

siccome informa qualunque nostra trattazione o rivista, cosi presie-

de alia compilazione della stessa Cronaca contemporanea ,
e ne di-

rige la scelta e ne guida i giudizii. Or questo lungi dal renderla

meno cara ai nostri lettori, prendiamo fiducia che sia per racco-

mandarla loro in ispecial maniera
,
e la faccia tenere per mezzo se

non ottimo, ahneno comodo e sicuro per satisfare a quella onesta,

brama
, e diciamo aneora a quella convenienza o necessita che tutti

sentono nei tempi moderni
,
di non istare affatto all' oscuro degli

awenimenti politici e delle probabili o certe loro cagioni.
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SOMMARIO

1. Mentre cadono le istituzioni libertine 2. sopravvive la sovranita del popo-

lo 3. perche contiene qualche elemento vero. 4. Varie sue interpre-

tazioni. 5. Pericoli di equivoco. 6. Incertezza dei concetti d'autorita

7. Necessita di chiarirli. 8. Divisione. 9. Filosofia semplice naturale.

1. II rovinoso edifizio sociale intrapreso gia dall'apostata di Vit-

temberga, continuato dagli osceni vecchi di Ferney e di Ginevra

e dal Montesquieu loro manuale, e compiuto a' di nostri dal razio-

nalismo eclettico e dalla ferocia demagogica ,
frana ormai e sgre-

tola per ogni parte-, e qui si disarma la guardia nazionale, la side-

ridono le responsabilita ministeriali
$

i pasticeeri e i cuochi comin-

ciano a credersi men capaci di giudicare in teologia e gius pubblico,

le chiacchiere dei Deputati appariscono bugie venali compre dal mi-

glior offerente
,
la division dei poteri una storpia die non puo cam-

minare senza le grucce della pazienza e del sacrifizio. Tutte in-

somnia le grandi conquiste del secolo di Voltaire, smascherate dalla

maestra esperienza, mostrano il viso di ciurmerie da cerretani.

2. Un solo di quei famigerati assiomi
,
LA SOVRANITA DEL POPOLO

sembra reggersi in pie fra tante rovine , non solo non crollato ,
ma
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confermato dalle recent! sperienze: e innanzi a lui parve arrestarsi

pocanzi, dopo avere stritolati mille idoli, la foga irresistibile del Na-

poleone novello
,
come si arresta a pie delle piramidi 1' onda della

arena libica incalzata dalle folate dello Hamsin. Ne questo potrebbe

recar raeraviglia quand' ancbe tutto errore e menzogna dovesse ri-

putarsi quel dogma. Conciossiache essendo esso il fondamento di

tutto il moderno edifizio, dee necessariamente esser Vultimo a crol-

lare: anche le fondamenta del tempio di Gerosolima, due secoli do-

po la distruzione di Tito, dovettero aspettare i favori di un Cesare

apostata per compiere fino all' ultima sillaba il vaticinio del vincitor

Galileo non lasciando, di tanta grandezza, pietra sopra pietra. Do-

vremmo noi dunque stupire, che quest'ultimo inganno sussista tut-

tavia radicato ed immobile, pronto a rigermogliar, quando che sia,

novello tossico a strazio della mal medicata Europa ?

Ci6 nonostante altre ragioni ravvisiam noi, e non e questa la pri-

ma volta che ne tocchiamo, le quali alia sovranita popolare ben

possorio recare conforto da perennare la parte erronea colla tutela

della parte veritiera: la quale e sempre finalmente il vero ed unico

salvocondotto di tutti gli errori e le menzogne. Togliete all' errore,

al mendacio ogni attinenza
, ogni somiglianza colla verita

$
sara piu

possibile persuaderlo anche ai piu gonzi ?

3. Or la sovranita del popolo benche falsa nella sostanza contie-

ne tuttavia alcuni elementi di verita, cui gl' ingegni men perspica-

ci continueranno lungo tempo a conforidere coll' errore
,
se la voce

dei sapienti non fara di tutto per separare il prezioso dal vile, la ve-

rita dalla bugia : e tanto sara piu incorreggibile V errore
, quan-

toche 1' equivoco chiamera a suo conforto autorita venerate, colle

quali credera di combattere ad hominem
gl' impugnatori cattolici

della sovranita demagogica. E chi e in Italia omai che non abbia

imparato a memoria qualche frase di S. Tommaso, del Suarez, del

Bellarmino per dimostrare che il popolo e sovrano, che puo spode-

stare i suoi Principi, che puo trasformare i suoi governi? Non tutti

invero coloro che li citano sorio famigliari cogli scritti di que'grand!

uomini, e Dio sa se V idioma latino non e per molt! incomprensibile,
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come T imiaritico o il giapponese. Ma ci6 poco monta : que' dottori

sono stati citati dallo Spedalieri in favore dei dritti dell' uomo e del

cittadino; e coloro che in ogni altra materia deriderebbero que' no-

mi ,
li citano per la prima volta in vita loro con riverenza , se non

altro per far credere antica e cattolica la moderna ed eterodossa

filosofia della ribellione.

Crediamo dunque natural continuazione dei teoremi spiegati nella

l.
a Serie intorno all' autorita, 1' esaminar di proposito queste dot-

trine importantissime, mettendo poscia nel vero loro aspetto quelle

teorie scolastiche che vedemmo invocate in difesa delle idee sov-

vertitrici.

4. E poiche il primo passo di ogni discussione scientifica dee

muoverc sempre dal chiarire il suggetto proposto a disaminare-, in-

cominciamo dall' esporre i varii significati che possono presentarsi

sotto la formola sovranitd popolare ,
sovranita nazionale.

I. II primo e piu usitato oggidi contiene quella dottrina che ha

servito d' incentivo gagliardo a tutte le rivoluzioni moderne : la so-

vranita parlecipata PER NATURA. da ogni individuo ragionevole. Que-

st' asserzione e fondata in sostanza sul principio piu o meno esplici-

to dell' assoluta indipendenza naturale dell
1

uomo : il quale non es-

sendo obbligato, merce di tale indipendenza, ad obbedire chicches-

sia sulla terra
,
trovasi per questo appunto svincolalo appieno da

tutti i legami sociali. Questa franchigia per altro se da un canto

lo sottrae agT incomodi delle obbligazioni sociali, gli fura dall' altro

i vantaggi che la social congiunzione gli frutterebbe. A lui tocca

dunque ,
calcolati i vantaggi e le perdite ,

determinarsi ad entra-

re o no
,
in qualche societa : e poiche la societa senz' autorita non

potrebbe sussistere
,
a lui pur tocca

,
se vuol societa

,
riconoscere

o piuttosto creare con tutti i suoi socii 1' autorita necessaria a for-

mare e mantenere 1'ordine sociale. E poiche quest' autorita da tut-

ti i socii non potrebbe eserci tarsi, tocca a lui finalmente scegliersi

di comune consenso cogli altri, un governante, e fissare in quali for-

me debba amministrarsi il Governo. La qual teoria non e altro in

sostanza che il celebratissimo sogno del Palto sociale, lungamente
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spiegato dal sofista di Ginevra, e latitante per lo piu nelle opere di

dritto pubblico da un secolo in qua ,
benches talora nol riconoscano

e nol confessino espressamente gli autori medesimi. Questo diritto

inalienabile di scegliersi il governante conduce naturalmente al di-

ritto d' insurrezione ogni qualvolta il suddito si reputi gravato da!

Sovrano, lasciando sempre sussistere nel primo la pienezza dei po-

teri dei quali non e il Principe se non un semplice mandatario.

II. 11 secondo significato dei termini proposti afferma bensi che

il potere sia nei singoli individui
5
ma lo riguarda come creatura non

gia degl
1

individui medesimi ma della divina Provvidenza : la quale

volendo la societa a cui un' autorita e necessaria per esistere, voile

per questo stesso un' autorita nella societa. Se non che non avendo

con natural! privilegi assegnato un tal diritto a verun individuo par-

ticolare
,
lo ha lasciato

,
dicono

, per questo appunto indiviso fra

tutti. I socii ben potranno commetterne 1' uso a cui vorranno
;
ma

il mandate umano non potra annullare la naturale istituzione
,
e

ciascuno rimarra per conseguenza in quel possesso ove la natura lo

pose, anche dopo essersi eletto un amministratore. Questa dottrina

schiva 1' ateismo della precedente ,
ma lascia sussistere la perpetua

mobilita del Governo.

III. A questo inconveniente s' ingegna di occorrere il terzo modo-

d' intendere quelle parole ( sovranila del popolo ) ,
dinotante come

nella precedente opinione il dritto di Governo inerente bensi in

solido per voler di natura in tutti gl' individui associati
,
ma alie-

nabile da essi per modo che alienato una volta pienamente , piu

non competa alia moltitudine altro diritto di rivendicazione, tranne

il caso di abuso enorme, quale annullerebbe ogni altro umano con-

tralto. In questa sentenza il dritto ff insurrezione potrebbe dirsi

discrete, se discrezione potesse mai supporsi nel popolo : posto per-

altro che le moltitudini sotio e facili all'inganno epronte alPinfiam-

marsi e improvvide al cautelarsi e mobili insomma ad ogni vento ,

gli autori di questa opinione si rassegnano e debbono rassegnarsi

ai disordini delle rivolture politiche.
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IV. Nella quanta sentenza
,
nazionale si appella la sovranita in

cjuanto non si da Sovrano seriza una nazione da governare ; e la na-

zione e per conseguenza causa finale della sovranita : giacche a qual

fine comanderebbe il Sovrano, a qual fine esisterebbe un
1

autorila,

se non vi fossero sudditi da governare? In questa sentenza dal com-

posto di Sovrano e sudditi risulta la nazione ; e rosi sotto due aspet-

ti nazionale pu6 dirsi la sovranita
;

1 . perrhe senza nazione non

occorrerebbe Sovrano-, 2. perche il Principe che possiede la sovra-

nita in quanto e capo forma parte del corpo nazionale. fe chiaro che

qui la nazione mentre e causa finale delF autorita , non n' e peral-

tro causa efficiente, ne ha per conseguenza il dritto di conferirla o

regolarla, ma solo il dritto di essere guidata al ben pubblico: e che

la locuzione sovranita nazionale
, sovranita popolare equivale a so-

vranita sociale, ossia sovranita che trovasi in ogni societa
, essendo

il vincolo che rende una la moltitudine.

V. Secondo altri dottori poco diversamente opinanti, la moltitu-

dine, al cuiGoverno come a causa finale e diretta 1' autorita sovrana,

non la crea, non la istituisce, non la possiede, non la conferisce. Ha

tuttavolta il dritto di scegliere la persona, alia quale debba apparte-

nere quell' autorita: ma solo 1'Autore della natura e quello che la

conferisce immediatamente a chi trovasi scelto dalla volonta del po-

polo. In questa opinione la sovranita viene detta nazionale , in

quanto la nazione ha diritto di suffragio , quando il trono e vanante

per 1' assoluta mancanza di surcessore le'jjittimo.

VI. Tutte le dottrine precedenti esprimono teorie universal! , ed

attribuiscono la sovranita
,

nel vario modo gia espresso , a tutti i

popoli quasi per dote naturale. Presrindendo poi dalle teorie uni-

versali , nazionale pu6 dirsi la sovranita in que
1

popoli a
1

quali , per

combinazione di fatti storici
,
10306 in sorte di governarsi a forme

pienamerite democratiche per mezzo dei capi di casa, come avven-

ne anticamente a qualche popolo e poscia in tempi a noi piu x'cini

a certi Cantoni Svizzeri e Stati Americani, che tuttor lo conser-

vano
,
e ad altre citla e Comuni dell

1

antico e del medio evo, ove

il Governo a Comune nacque pel fatto medesimo per cui nacquero
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le dette societa, come in Venezia, in Firenze ecc. La sovranita po-

polare presa in questo senso
,
essendo un fatto storico

,
trova nella

storia medesima i suoi documenti
,

i limiti
,

i titoli del suo diritto

senza ricorrere a dritti inalienabili di natura.

VII. E dalla precedente poco dissimile sarebbe la sovranita di un

popolo, nel quale, venuto meno per un qualsiasi accidente ogni al-

tro vincolo d'autorita superiore ,
come talora accade nello scompa-

ginamento degl' imperi e nel sovvertimento di ogni ordine sociale,

sola sopravviva Tautorita domestica senza obbligazione alcuna verso

una determinata dinastia regnante. Allora sia che niun legittimo

pretendente sopravviva ,
sia che niuno tra i legittimi pretendenti

abbia titoli inconcussi alia preferenza ,
il popolo potra dirsi in qual-

che senso ( spiegherem poscia il come) sovrano di se medesimo, o

per rinnovare pienamente il proprio Governo
,

o per eleggere fra

mold il governante.

5. L' esposizione di queste varie signification! avra gia fatto co-

noscere ai nostri lettori esservi in quella formola si famosa tanto di

vero, come pocanzi e detto, che proteggera per lungo tempo ancora

nella mente dei popoli le malaugurate falsita del sentimento etero-

dosso, che vanno ordinariamente sotto il titolo di principii del 1789.

Si certamente : sotto gli auspici del 1789 e aperto un asilo universa-

le ad ogni stravaganza o atrocita che altri voglia ritogliere dall' ob-

blio o dalla esecrazione : e il matrimonio civile
,

il divorzio
,

1' unita

del foro, Y educazione del popolo, il dritto di associarsi, la liberta dei

culti e della stampa, tutto s'impinza alia rinfusa in quella formola a

libito dei rigeneratori: specialmente dopo che I'eclettismo dei dottri-

narii e la moderazione dei semirazionalisti assunsero T infame c6m-

pito di rinfamare la memoria di Voltaire e di Robespierre 5
biasi-

mando bensi 1' esayerazione dei printipii, ma sostenendoli insieme

Irovalo ammirabile, giusta reazione, germe di societa novella, an-

nunzio di felicita sociale, forma di miova civilld ecc. ecc.

E la ragione fondamentale di questa elasticita della formola sta

riposta in ci6
,
che il cataclismo dell' 89 altro non fu in sostanza

se non il trionfo della indipendenza razionalistica contro il princi-
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pio cattolico di autorita: il quale trionfo viene espresso egregia-

inente con quel diritlo di sovranild indipendente accordato a cia-

scun individuo ,
come proprieta di sua natura; mentre, secondo il

principio cattolico
, proprieta essenziale di ogni natura creala e la

dipendenza. Salvata dunque la sovranita del popolo, Y indipenden-

denza della ragione , Y affrancamento e la liberid e simili voci ana-

loghe e tutte ugualmente equivoche ; chiunque se ne fa promotore

puo inserirvi quel tanto di vero
,
di cui vuol rimanere in possesso,

ed accettarne quel tanto di falso che torna a conto alle passioni e

agl' interessi presenti.

Anzi, anche senza passioni ed interessi, e per semplice involon-

tario errore ,
non distinguendo accuratamente in quella formola i

veri sensi dagli erronei
, gli assoluti e costanti per natura dai rela-

tivi e fortuiti de.lle contingenze, ben potra accadere che le opinioni

vadano ftuttuando e ravvolgendosi quasi in un labirinto per man-

canza di precisione nel discorso e di chiarezza nelle idee
,
mesco-

lando il falso col vero
;
con quel gravissimo inconveniente a cui

sempre va a parare una tal mescolanza
,
che il vero stesso diviene

falso per le falsita che vi si annettono , potendosi in qualche senso

dire del vero ci6 che gli Scolastici diceano del bene : Verum ex Inte-

gra causa
, falsum ex quocumque defectu : una falsita aggiunta ad

una verita rende falsa assolutamente la proposizione : e quando su

tali proposizioni miste di vero e di falso si vuole fondare un discor-

so, esso va perpetuamente barcollando fra incertezze ed incoerenze,

senza presentare giammai un senso limpido ed assoluto.

6. Ed un esempio appunto di tale incertezza nei concetti tutto

al proposito nostro ci reco pocanzi il Moniteur dell'Impero fran-

cese nel lungo articolo (Nouvelles considerations sur le principe

d'Autorite) inserito sotto il 18, 19 e 20 Maggio, del quale in Francia

si meno qualche strepito, come di opera che fu creduta del ch. Tro-

plong Presidente del Senate
, non sappiamo con quanta verita e per

qual titolo. Se i nostri lettori lo hanno avuto sott' occhio
,
avranno

potuto osservare il balenare incerto dell' A. intorno al principio di

autorita. Nella quarta e quinta colonna del 18 Maggio (pag. 545) ,
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il dritto di governare sinferisce da quei colpi con cui la Provvidenza

accorda
,
dicesi

,
il potere di reggere gli Stati

;
dritto clie sarebbe

potuto concedersi ad un Temistocle, ad un Camiilo, ad un Belisario,

ad un Washington e simili
;
nei quali peraltro la storia e il senti-

mento morale ammirano appunto Topposto, 1'aver riconosciuto che

forza, abilita e fortuna non sono sempre diritto. Poco appresso

]' A. ricorda Pipino il Breve innalzato a regnare per ordine di Zac-

caria : ne certamente intendesi con questo di rinnovare il dritto

papale del medio evo. Siegue poco appresso 1' osservazione che in

certe rare e straordinarie congiunture, il divorzio fra la nazione e la

dinastia regnanle soltrae per una fatale ntcessita il succhio nazionale

al ceppo della pianta anlica: ma tosto si protesta col Bossuet
,
che

la monarchia e superiore ai movimenli politid e al malcontento dei

partiti. Al fine del primo articolo la perdita della legittimita si ri-

duce ad una sconfitta
,
tornando implicitamente al principio che chi

ha la forza di governare , quegli ha il diritto. Nel numero del ID

Maggio ,
F A. incomincia abbracciando schiettamente il principio

cattolico ricorrendo al grande oracolo dell' Apostolo: Ogni potere e

da Dio ; e lo conforta con altre autorita sacre e profane, e con uma-

ne e divine ragioni. Ma a pi6 di queila stessa colonna
,
tu vedi ac-

cordarsi ai popoli il dritto di cedere o resistere a quest autorita che

scende dal cielo
,
eccettuandone solo la paterna ove naiura comanda

obbedienza e vieta il deliberare. Ben vede il lettore come qui si con-

fonda 1' evidenza del fatto coll' assolutezza del comando. Certamente

il figlio ( se pur non fosse un trovatello ) non ha di che deliberare

intorno alia scelta di un padre. Del resto quando il sovrano & certo,

e egli libero al popolo il non obbedire? Senza dubbio la risposta di

S. Paolo non sarebbe affermativa
5
ma il Moniteur trasforma 1' Au-

torita certa ed esistente in autorita problematica e futura, ed accor-

da in tal guisa al popolo il dritto di scegliere ,
invece d' imporgli il

dovere di obbedire. Alia prima colonna della pag. 550 si torna a ri-

correre alia consecrazione magica e alia vocazione straordinaria di

Dio che da ad un uomo la capacita, non essendo in potere del popolo

di fabbricarsi un Re colla volgar creta adamitica : al popolo rimane
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soltanto il dritto di scegliere allorche i capaci sono molti. E se fosse

UMO solo ? . . . L' A. conclude quella prima colonna
, ail'ermaudo

ch'egli ha appoggiato la sua tesi sur des principes: e a noi basta avere

accennati i precedent} per far comprendere ai nostri lettori la inge-

nua verita di quest' asserzione. Verissimo : 1'A. ha appoggiata la sua

tesi sopm molli principii : I'autorild appartiene a chi ha la capacitd;

appartiene a chi e nominate per ordine del Papa ; appartiene ad una

dinaslia nutrita dal succhio nazionale; appartiene ad una monarchia

a dispetto dei movimenli politici e del malcontento dei partiti ; appar-

tiene ad ogni potere perche ognipotere e da Dio; appartiene al padre

perche solo il padre e certo ; appartieue al Principe quando il popolo

delibera di obbediryli ; appartiene a chi ha la consecrazione tnagica e

la vocazione straordinaria
$
ma questa non basta senza Yadesione del

popolo. Vedete fra quanti principii abbiamo oscillate per deterrai-

nare un punto d'importanza suprema per la tranquillita di un'intera

nazione ! e non siamo ancora a mezzo 1' articolo ! Non possiamo a

meno di lodare la buona volonta dell' A. , che ad asseguire il suo

intento corre cosi ansioso cercando puntelli a destra e a sinistra :

crediamo nulla di meno che una mente piu filosofica avrebbe prefe-

rito di appoggiarla ad un solo, ma chiaro ,
ma robusto

,
ma irrepu-

gnabile. Or questo e cio che mai non potra farsi finche si lascia quel

diritto del popolo sovrano nelle ombre dell' equivoco , alle quali e

condannato dalla moltiplicita delle sentenze che invocano quella

formola. Tutto potra asserirsi, tutto negarsi trapassando da un sense

ad un altro
,
e lasciando finalmente 1' incertezza negl' intelletti e la

titubanza nell' opera.

7. Dalle quali volendo noi rivendicare, per quanto le dottrine mo-

rali ne sono capaci, 1' intelletto e la volonta dei nostri concittadini, i

quali nella Cimltd Callolica null' altro cercano se non la cattolica ve-

rita, interrogheremo co' seguenti articoli intorno alle dottrine della

sovranita la ragione deU'uomo, subordinate, s'intende, alia Fede del

cristiano. E poiche la ragione non potrebbe ottenere piena evidenza

se non ricorrendo ai principii supremi ,
rialzeremo le nostre ricer-

ai primi ed uuiversali element! della scienza sociale 5
traeudoli
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da assiomi indubitati e da fatti natural!, per modo che 1'evidenza dei

principii
e dei fatti, riverberandosi di conseguenza in conseguenza,

dia al lettore quel riposo della mente che forma, dopo 1' onesta del

cuore, il piu soave appagamento delF uomo ragionevole.

Non e chi non vegga 1' importanza di tal materia. Se nei giorni

che corrono esteriormente tranquill! , queste dottrine possono sem-

brare specolazioni a diletto di una mente filosofica, non e ne si se-

reno il cielo
,
ne il terreno si fermo che non possa temersi il ritor-

no di que' giorni, in cui il conoscimento dei doveri civili e politici

pu6 renders! oscuro ed avventurare gli animi onesti alle perplessita

di risoluzioni scabrose e pericolose. In simili frangenti qual tesoro

e per un vero cattolico 1' aver cosi certa la cognizione del dovere
,

come ha ferma la risoluzione dell' adempirlo ! Intendiamo benissimo

che 1'evidenza delle teorie non basta sempre all'evidenza delle appli-

cazioni, le quali versano nelle contingenze del fatto: ma appunto

per essere questo fatto gia per se si versatile ed oscillante , vuolsi

fare di tutto per non aggiugnervi quella incertezza di principii per

cui il titubare nelle applicazioni non e piu una contingenza fortuita,

ma una voluta necessita.

8. La divisione naturale di quanto anderemo dicendo potrebbe

ridursi ai due capi seguenti: 1. TEORIE colle quali si mira a determi-

nare fra i varii sensi della formola sovranita nazionale
, pocanzi

enumerati
, quali sieno i veri e quali i falsi : il che non potra con-

seguirsi senza esporre chiaramente 1' indole dell' Autorita sociale
,

il modo di possederla ,
di amministrarla

,
di perderla ,

e le forme

sotto le quali puo presentarsi : il tutto ragguagliato colla condizione

dei tempi in cui viviamo e mirando principalmente a smascherare

que' principii eterodossi che hanno sconvolta la societa europea.

2. SENTENZE VARIE degli Autori : ove anderemo esaminando alcuni

sentiment! di scrittori piu celebri, or sacri or pagan!, ora scolastici

ora moderni, valutandone e il prezzo e la portata, e 1' uso o 1' abuse

che altri suol fame.

Tale sarebbe la natural divisione dei nostri articoli. Ma dovendo

essi acconciarsi all' indole di un periodico ,
il quale sia pur grave
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quanto vuoi, dee pero ricordarsi ch' egli e destinato a passeggiar per

le vie, a bazzicar pei salotti, a scherzare coi compagnoni, a stuzzicar

gli annoiati, a destare i dormienti; forza e lasciar loro una qualche

liberta di svolazzare a capriccio, allora specialmente, quando la dia

Occasione volesse portarseli sulle spalle dando loro la buona ventu-

ra. Questo conforto dell' occasione sembra a noi si necessario in un

periodico, e specialmente per gli articoli piu serii e meno attraenti,

che minor male giudicammo ritardar qualche mese ad introdurre

nella II.
a
Serie questa trattazione gia divisata e promessa ai nostri

associati
,
anziche arrischiarla nel comparire ad essere la male arri-

vata, e a ricevere per complimento nel giungere, il proverbio : Cavo-

li a merenda. E chi mai avrebbe coraggio di faticare per una paga
siffatta meditando e scrivendo per settimane e mesi? Ma a rincorarci

sono opportunissimo 1' eco del Monilore parigino ,
il quale inaspet-

tatamente ba richiamati a contemplare il prindpio di autoritd gli

sguardi cbe stavano assorti tra le fasi della borsa e le tavole giranti.

E vivo di attualita ancor piu recente sopraggiugne in questo mo-

mento a riscuotere gl' Italiani 1' altro lavoro del cb. conte Della

Margherita ,
il cui nome stampato gia in fronte al Memorandum

basterebbe da se solo a stuzzicar V appetito e de' suoi ammiratori e

de'suoi avversarii. Orilgeneroso Ministro di Carlo Alberto ne'suoi

Avvedimenti politici mette in prima linea fra le materie d'importanza

suprema la trattazione intorno alia origine del potere e alia sovranild

del popolo. L'occasione non poteva essere piu opportuna per richia-

mare i nostri lettori alia ricerca del vero principio di autorita
,
e

all' esame di quello che dagli eterodossi viene oggidi encomiato e

promosso quasi domma innegabile ed assioma evidente, dagli uni in

buona fede per qualche elemento di verita che vi scorgono , dagli

altri per accorgimento a noi fatale
, vedendo qual partito pu6 trar-

sene a mantenere incorreggibile lo spirito di errore e di ribellione.

9. Le stesse ragioni che ci costringono a scrivere articoli e non

trattati ,
ci prescrivono le forme eziandio del nostro dire : la nostra

filosofia non sara di quelle che camminano co' trampoli d' ipotesi

strane, di congegni artifiziosi, di sottigliezze sofistiche; nel che fanno



30 LA SOVRANITA DEL POPOLO

alcuni consistere la sublimita e robustezza della filosofia. Realta di

fatti, osservazioni facili e comunali, inferenze prossime ed evident! :

insomnia una filosofia che serva di commento al linguaggio volgare

e ai fatti piu conosciuti, ecco il modo con cui intendiamo filosofare

intorno alia societa. Ella e questa 1'indole propria della vera filoso-

fia tanto piu certa di dominare e piacere, quanto presenta piu uni-

versale e semplice la verita. L' errore e sempre laborioso e compli-

cate, giacche pretende contrafiare colle forze umane 1' opera del

Creatore. Quanto fatic6 il Cartesio quando voile fabbricare il mon-

do con materia e moto ! E perche ? Perche, dicea Leibnitz
,
invece

di raccontare ci6 che Dio avea fatto, ci raccont6 ci6 che avrebbe

fatto il Cartesio. Quanto faticano i cristologi alia tedesca, rifrugan-

do gli archivii , straziando la grammatica ,
la fisica, la mitologia, la

cronologia, la critica per ispiegare la cristianita senza il Cristo ! Po-

veri mentecatti! la verita spiega il gran fatto in due parole, allorche

scrive: Verbum caro factum est et habitavit in nobis.

Ora allo stesso modo quando trattasi di spiegare il fatto della so-

cieta e della sovranita, se voi consultate 1' errore, lo vedrete inven-

tare ipotesi, fingere patti, falsare storie, negare documenti, insom-

ma tormentare la natura tutta per condurla al proprio intento c

stamparla al proprio conio. Consultate all' opposto la verita; e non

avrete che a seguire la serie naturale dei fatti storici, le inclinazio-

ni ragionevoli della natura, le deduzioni logiche dei principii evi-

denti, ove tutto combacera senza ipotesi, tutto si connettera senza

stiracchiature. Tal e la via per cui c' ingegneremo di condurre il

lettore nella spiegazione che intraprendiamo dei fatti sociali
,
stu-

diando sopra la sovranita del popolo.



XIII.

Filantropia.

Ola finiamola colle ciurmerie. egli tempo cotesto da sei-

par con paternostri e piagnistei ? Alzatevi
, bacchettoni ,

e fatevi in

qua ch' io vi squadri un po' ,
ch' io comprenda che taccola sia in

questo gioco.

Tali parole non fan per noi poverelle : e molto meno per me

infelicissima di tutte le madri. Sallo Iddio se ho voluto ingannar-

vi, o Signorino.

E dalli colle scuse e cogli spergiuri ! Siete tutte d'una buccia

voi altre pinzocchere.

Ma, Signore, i vostri rimproveri mi squarciano certe piaghe

che pungon troppo. Dite chiaro: che inganno v' ho fatto? Rosella,

fammi tu capace di qualche cosa: che fu ? com' e qui il sindaco ?

Anche questa ! Chiamarmi, e poi infingersi di non ne saper

nulla ! Viasu sappiate ch' io non voglio servir di zimbello a veruno,

e meno d' ogni altro a villani. Io vi faro pentire io dell' insulto . . .

\ Vedi il volume precedente pag. 635.
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Chetatevi, Signore, per amor di Dio, chetatevi; e dal raccon-

to schietto del fatti conoscerete forse la innocenza di queste donne,

anzi la loro sventura. Questi miei cap*elli Lianchi, eil lungo usoche

voi avete di Bruno vi accertino che qui non vi sono state ne soper-

chierie
,
ne tranelli

,
ne infingimenti. Via : ciascun di noi narri al

sig. Sindaco la parte di storia che gli spetta ;
e il nodo

, penso io,

si sgroppera da se.

E cosi fu alia prova ,
come Bruno avea disegnato ,

si che il buon

vecchio per la disolata famiglia in quel caso valse tant'oro. Egli invito

tutti a mettersi dentro per sedcre
,
affinche in quelle ambasce degli

animi straziati non ponesse il colmo, ci6 che spesso incontra, la stan-

chezza delle membra. Preso fiato, la Caterina innanzi ad ogni altro,

poi Rosella, in fine il pastore medesimo svolsero, ciascuno per la sua

parte, quella tela, che la riusci perfetta ed intera dal piede al penero

dell' ordito. Vi furono alcune inframesse alia narrazione: perche ne

la stizza di mona Agnese ne i sospetti del Sindaco sapevano o vole-

vano dirsi d' ogni cosa conten ti: in questi incontri la canizie di Bru-

no or piaggiando al signorino ed or lisciando e palpando la vecchie-

rella riduceva sempre ai termini di pace il discorso. In breve le ade-

renze e le particolarita piu minute di quella serie d' avvenimenti

riscontrate e opposte e specchiate fra loro convinsero il Sindaco di

queste tre verita: e cio erano che la famiglia di Caterina fosse in-

nocente, Micuzzo scellerato, ed eglistesso corrivo troppo questa vol-

ta e soro piu che un pochetto. Poiche per la matta voglia di parer

generoso, credendo che il potesse far con buon lucro e nessun dan-

no, avea salvato un bandito, e perduto un cavallo. Pur nondimeno

vadasi a malora il cavallo, pensava tra se, purche me ne porti il collo

salvo dalla maledetta accusa di complicita coi malandrini. Che gar-

bugli dall' essermi lasciato infmocchiare ed aggirare a quattro la-

crimucce d' una bambina ! Con tal pensiero in capo si Iev6, e fece

una buona rammanzina alia diserta ed afflittissima famiglia, come

per ristorarsi dei danni che sentiva e di quei che temeva. Per via

and6 pensando da qual tramestio sarebbe travagliato al primo giu-

gner di tali nuove alle autorita di grado piu alto. Anzi pur come
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indugiare a riferirgliele da se, senza ingenerar quei sospetti di con-

sorteria co' masnadieri in un tempo nel quale la corte di giustizia e

la severita militare cosi strettamerite perseguitavano i ricettatori, gli

aiuti, i complici, i fautori dei banditi ? Affrettossi adunque in suo

cammino, e il belsomierodell'Annarella alle botte che il picchiavano

spesso spesso rispondeva con certe falcate e sbilancioni a sghembo ;

ma poi pur via di buon trotto
,

1' ebbe portato al suo ostello. Quivi

giunto il signorino non die retta a persona delle molte che 1' aspet-

tavano, e arido ritto a chiudersi nello studiolo per trovar modo d'u-

scire di quei tanti impacci.

Per intendere a quale norma egli regolasse le sue decisioni biso-

gna dire in poche parole qual fosse 1' ammo di quest' uomo, e qua-

li i costumi. Annoverava egli i suoi anni appunto appunto col se-

colo: e questo e gia un indizio che 1'eta piu tenera eragli corsa fra i

romori dei patrioti, le vendette dei regii, le ire dei soldati. Picco-

lissima adunque la sua cultura letteraria: men che pochissima la re-

ligiosa con tutto che avesse pur sortito dotto e zelantissimo il suo

maestro. Ma cangia spesso di cielo, ricovera alia campagna, vivi tra

paure e minacce-, le migliori intenzioni isterilite dai tempi non por-

tan frutti che valgano. Pur cio non tolse all' orgoglietto del nostro

giovane Checco di stimarsi la cima del suo paese per la buona ra-

gione che nato in abbondanza di beni e di molta famiglia unico rima-

so, ove 1'ingegno ne le maniere ne la dottrina non gli consentivano

la maggioranza, gliela davano il vestir gaio e sfoggiato, lo sfarzo delle

suppellettili, e lo star sul mille e sulle gale innanzi a tutti della sua

terra. Ma sebbene avesse fin da quell' eta altissimo concetto di se
,

nondimeno parevagli che alcuna cosa pur gli mancasse ogni volta che

s' abbatteva in alcun altro giovine delle vicinanze
,
che il \incesse

in agilita di membra, disprezzatura di maniere e naturalezza di por-

tamento. Quello che piu gli coceva ed impassionava 1' animo d' in-

vidia era quei taglio garbato ed elegante delle vesti, e quella viva-

cita e franchezza di motti e di ruzzi, co' quali quasi con caracolli e

scambietti e salti aggirandoglisi intorno il punzecchiavano que' bel-

limbusti e ferivano senza che egli sapesse far di balzo alle loro colte,

Serie II, vol. III. 3
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o schermirsi almanco con qualchedestrezza. fton erano essi meglio

forniti di sostanze : donde adunque quel lustro che gli riusciva cosi

smagliante e gli rendeva F abbattersi in essi di si risentita trafittu-

ra? Cercane qua e cola: scuopre infine che essi avean queilu lin-

dura e levigatezza recata dalla capitale, ove avean i'atto dimora per

la ragione dei loro studii. Tanto gli basta, ed ecco il fumosetto

chiedere al vecchio genitore che il mandi a Napoli, ove possa ap-

parar qualche disciplina. Dopo molto pregare dall'un canto e dub-

biare e consigliarsi e arrendersi e ritrarsi dall' altro, il nostro signo-

rino al diciottesimo anno andossene alia nobilissima e dilettevole

e gentile citta di Napoli: e quivi sotto cagione di attendere agli utili

e severi studii di Esculapio consumo cinque anni interi e fonde lar-

go patrimonio. II suo medesimo cognato ,
il dolcissimo mio amico

Raimondo
,
mi attest6 le cento volte ch' egli delle scienze medi-

che s' avanzo quivi si poco ,
che neppure quel pochissimo aveane

tolto che gli valesse ad una regolar licenza per esercitare la medici-

na. Che s' ei pur finalmente 1' ottenne
,
la dove ad un suo compa-

gno , giovane sollazzevole e di brigata ,
ma di sottile e destro inge-

gno ,
il quale tanto s' arrabatto e s' avvolse che pure con un ingan-

no poco per verita onorevole riusci all' intento. Ma invece di dot-

trina v' apprese vizii e sofismi : e quegli che erasi partito della

sua patria ignorante ma non malvagio ,
vi torno alia morte del ge-

nitore guasto di cuore e di mente
,
che fu uno scandalo pei buoni

paesani.

AU'orgoglio antico, divenuto omai strabocchevole, accoppiossi la

miscredenza sfrontata
,

il disprezzo d' ogni legge e, quello che n' e

per consueto 1' origine e la sequela a un tempo, una brama insazia-

bile d' ogni sorta agi e diletti. Da quel di comincio la sua nimista

col parroco ,
1' antico maestro della sua fanciullezza

,
e 1' amico te-

nerissimo del padre suo : perche questi ne rintuzzava le voglie ,
i>e

riprendeva i trascorsi , e i motti equivoci e i sogghigni irreligiosi e

le villane beffe rideva con mordacissimo sale per renderli innocui

al suo diletto gregge. Tolse per tempo moglie, e non fu ventura ne

per lui ne pel paese, siccome a suo luogo vedranno da loro i lettori ;
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ben valse per6 a metterlo alle strette con tutte quell e non pic-

cole entrate. Da questo giorno di scialarquatore clie era
,
diven-

ne taccagno e procur6 con grand! cure le faccende domestiche.

Per vincere il punto dove rammantellare quel libertino ed incre-

dulo e stiperbo clie erasi palesato in fino allora sotto nuova divi-

sa meno odiata, e il lucco preso fu di uorn tutto tenero del bene

altrui
,
o com' egli professava di filantropo. Ci6 vuol dire

,
e il

mostrava ai fatti il nostro Checco, aver sempre in bocca le paro-

le di beneficenza, di soccorso, di vantagprio altrui : carpir 1' occa-

sione di far con gran pompa piccoli e non costosi benefizii: se

convenisse scomodarsi alquanto gridare forte coritro alle impostu-

re
, agl' infingimenti ,

alle trappolerie dei poltroni e degl' infin-

gardi: buccinare e pubblicar sempre pe' crocicchi, per le piazze,

per le case quel nonnulla che facevasi a pro d' altrui: e a voler

tutto stringere in una parola ,
usar la beneficenza come una mer-

ce in mano d' un bottegaio. Questi non la dona ma la vende : e

ne la vende pure se non gli viene il punto di mercatarla a suo

profitto. Cosi il nostro filantropo dei suoi benefizii : o cercava pre-

gio di fama presso i terrazzani
,
o merce di vantaggio ne' suoi

maneggi ed interessi. Per dime un paio solamente delle sue be-

neficerize filantropiche , egli diessi a visitar malati
, spedire ricet-

te
, dispensar medicament! : ne dimandava mai ne prendeva mer-

cede in danaio: e cbi 1'avesse udito allora invelenire contra i medici

gretti e venderecci ne sarebbe rimaso compunto e consolato.

Se non che guarito che era 1' infermo tenevalo cosi per com-

penso alcuni giorni ad opera nelle sue terre , e con tale industria

pagavasi con grande eccesso. Prestava or denari
,
ed ora semenza,

e gridando contro gli usurai succhiatori del sangue dei poverelli

protestavasi con molta pompa di parole che egli si contentava della

comoda e non gravosa n& sbrigata restituzione del suo
,
e spesso

mai pareva se ne dimenticasse , e addormiva la diligenza dei me-

schinelli con quella simulata non curanza. Passano i primi anni :

le prestanze crescono
,

i debiti nuovi si raggruppano agli antichi, e

i creduli villani benedicono la pieta del Signorino ,
e gli fan servigi
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a sovvallo e ad ufo, e quando sono scioperati nelle loro terric-

ciuole vanno a coltivare per piccola mercede i poderi del gene-

roso loro padrone: si reputano felici, avventurosi, benedetti dal

Cielo. Ma che fu? Un bel di eccoti che loro ingiugne di sciogliersi

in sul fatto di tutto illoro dovere. Impossibile sodisfazione ! Quindi

staggimenti e sequestri di lor frutti e di lor terre, e vendite forzate,

e caducita fiscali; e le piccole vigne, i piccoli orti, i piccoli pometi,

assorbiti di volta in volta ed ingoiati dal filantropico e generoso e

benedetto Signorino. La misura adunque del vantaggio proprio di-

rigeva il sig. Checco nelle beneficenze che faceva ai suoi paesani :

il bene parea cbe il facesse agli altri; pur nol procacciava che a

se medesimo.

XIV.

Chi la fa I' aspetti.

Or qual fiero dispetto covava in animo questa volta che le sue

ragioni gli eran fallite
, essendogli stato involato il piu bel caval

paesano che s'avesse, e correndo rischio d'un'accusa al criminale per

avere agevolata anzi spronata la fuga d' un si cerco e perseguitato

bandito ! Raccolti adunque a consiglio i suoi pensieri diviso la piu

sbrigata maniera di trarsi d'impaccio il meglio che potesse. La prima

cosa mand6 al giudice del Circondario nunzio e ragguaglio di quanto

eragli divenuto in quell' ora malaugurata, aggiugnendogli di suo il

consiglio del doversi 1' autorita pubblica darsi attorno ora che il

Biondo compariva in quelle vicinanze per istringerlo dappresso e

averlo nelle mani. Per discolpare di poi meglio se medesimo
,

col

dare segni e indizii di zelo nella persecuzione dei malandrini, mando

uomini armati del Comune perche sostenessero Micuzxo
,

innanzi

che questi accortosi dei brutti nuvoloni che s' addensavano
,
colla

fuga e coi travestimenti schivasse il meritato gastigo di sua fellonia.

In ultimo luogo penso a rifarsi per qualche via del danno che gli era

incolto da quella fuga ,
e il filantropico uomo non ebbe orrore di
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mandare all' ultimo fondo quella desolata famiglia di contadirii. La

terra coltivata dal morto Donate apparteneva ad un ricco mercatante

di Monteleone ,
che la facea lavorare a quel mezzaiuolo. Molti anni

eran passati ,
e della buona diligenza ed onesta di lui per modo si

riposava, che non aveva avuto mai necessita rie voglia di venir sopra

luogo a disaminare la sua tenuta. Or questa confmava da tramon-

tana con un bello e ricco orto del Sindaco
;
e come che egli gran

pezzo davanti vi facea su pensiero, crede quello il momento oppor-

tunissimo di beccarsi il grano senza una fatica di sorta. Ne scrisse

dunque a Monteleone
,
e rappresentando al padrone di quella terra

com'ella per 1'uccisione di Donato sarebbesi rimasa senza castalderia

sicura
, gli si offri presto a torne egli stesso 1' incarico e il peso o

come fittaiuolo, o come castaldo, o se meglio piacessegli come cen-

suario. Tutte queste decision! egli prese ad una sol'ora: esembran-

dogli di aver provisto ai primi scontri acconciamente
, penso non

dovergli avanzare altro a fare che mettersi sulle guardie qualunque

sinistro potesse intervenirgli in quel mezzo di tempo.

Delle due prime cure mi spacCero in poche parole 5 poiche meno

strettamente si legano al soggetto di questa storia. Inutile e per ve-

rita descrivere la vivacita di primo slancio dimostra dal giudice al

ricevere di quell' annunzio ; quanti ordini
,
e messi

,
e istruzioni

, e

avvisi, e informazioni spedisse intorno perche ogni uomo del pub-

blico sorgesse a seguir le peste del fuggito Biondo. Ma furono bollori

subito alzati, e piu subito eziandio dati giu e chetatisi. Imperciocche

alcuni astiosi notarono che appunto dopo quelle prime sbracciate e

furie egli fu assalito da una fiera podagra che il tenne costretto in

casa, e malignamente la dissero timore di non lasciar troppo scorgere

la sua persona in quella faccenda. Peggio se ne comincio a far pezzi

alcuni giorni dopo , quando una vecchierella
,
che ne governava la

casa
,
susurro nelle orecchie d' una poco discreta confidente che il

suo padrone avesse a tarda sera ricevuta una visita misteriosa da due

persone incognite , dopo la quale il mal di podagra gli s' innaspri e

la gagliardia dello spirito affranta e snervata non resse piu alle fatiche

ili quella persecuzione ene trasmise le brighead altri. Siesi per6
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gridato e pensato a posta altrui o bene o male dei fatti del povero

giudice^ certo e che il costrutto dei primi fervori riusci a qualcbe

cosa di buono per i cittadini e terrieri e villici di quelle contrade.

fosse volontaria deoisione, o consiglio amico, o necessita, il Biondo

e la sua bruzzaglia non fur piii visti per quelle piagge e per quei

monti : e seppesi di poi siccome quegli uomini feroci eransi dati allo

sperpero, e sparpagliati avean preso furtivamente ricovero quale in

una banda e quale in im' altra. II lor banderaio, il temuto Biondo,

con partito e nome divisato guadagno alia fine il mare-, e togliendo

seco del denaio ammonticcbiato colle vecchie taglie imposte ai riccbi

cittadini il con che campare alquanti anni
, prese terra sicuramente

in un' isola vicina
,
sebbene non sapevasi dir per lo appunto quale

ella si fosse.

Piu ellicace per sollecita esecuzione riusci 1' ordine dato dal Sin-

daco d'imprigionare Micuzzo. Imperciocche una buona mano di quei

militi urbani, che formavano allora, e formano tuttavia la emardia

cittadina delle citta
, borgate, e ville del regno di Napoli mosse con-

dotta dal loro capo alia volta della casetta di Caterina ; e come voile

Dio, s
?

abbatterono appunto appunto col reo che cercavano. Tentava

egli allora, dopo le informaziom avute dal Bruno di tutto 1' avveni-

mento, di sottrarsi alia probabile vendetta del Biondo, il quale tenea

per certo sfogherebbe sulla persona di lui lo sdegno delle traversie,

pericoli, e tradimenti di quei di; ne gli venne per capo anco pur

di passata il rischio che correva assai piu da presso. Consueto in-

ganno della nostra mente
,

la quale nei trambusti ci fa spesso im-

pallidire di lontani e fortunosi accidenti velandoci d' una benda gli

occhi sopra i pericoli vicini ed incalzanti. Ma con qual cuore verso

1'Agnese e la Caterina ei lasciasse la capanna puo congetturarsi dalle

poche parole che rivolse in partendosi con una piccola involtura di

sue bazzecole sotto al braccio. Mi pagherete caro
, streghe del

diavolo, 1'avermi cosi importunamente tolto di mano il piu bel colpo

che mi si fosse a' miei di presentato. L' ora vostra sonera
,
ed allora

ricordatevi del danno fatto colla vostra pieta a Micuzzo. Non

aveva ancor terminata la sua feroce minaccia e videsi attorniato



L ORFANELLA 39

sprovvistamente da quegli uomini in sull' armi
;
e non gli valsero ne

cancheri ne rabble ne graffi ne morsi : che il tristo dove lasciarsi

mettere le manette ai polsi, e imbavagliato il viso menare alia gab-

bia. Vidi una volta un can mastino strappata ch'ebbe la corda che il

teneva alia sua cuccia costretto, avventarsi a certi rosumi di cucina

e roderlisi e triturarli con bramosi denti avido ed ingordo. In quella

T ortolyno il colse
, e toltolo dalla sua preda lo si trascino dietro or

con certe tratte al collare
,

ed or picchiandogli la schiena con un

cotal roochio, che tutta V ira e la forza di quella bestia era costretta

a secondare quel vigoroso maneggio. Or bene ei cedeva : rna il naso

arricciato
, gli occhi alfocati e rossi

,
il digrignare dei denti

,
e T ar-

ruffato pelo, e 1'accoccolarsi colle groppe sul terreno e coile zampe

appuntate innanzi razzolarlo quasi volesse appiccarvi gli uncini delle

unghie a farsene ritegno ,
most ravan troppo aperto quanta rabbia il

divorasse dentro, e ([uanta forza vi volesse a condurlo a quella sua

odiala chiusura. Or questa imagine mi si presenta ora alia rnemoria

pensando a quale dovesse parer Micuzzo colto cosi lungi dai suoi

disegni, e condotto di forza in carcere : egh che qualche ora innanzi

avea sognato quel si piacevole sogno di riscatto
,
di guiderdone e di

liberta. Ma vadavi vadavi pure a inal suo danno : arrabbii, lacerisi,

frema : per me confesso che non me ne viene pieta. Pensate voi :

un uom di quel conio
,
di quella malvagita ,

di quel fare ! Oh la-

sciatelo tra le inferriate : egli ha disnaturata la nobilta della sua

origine, e la eccelsa dignita della divina adozione per ravvoltolarsi

nel fango : fu uomo e cristiano ,
or e fatto belva. Cola sta bene.

Vero e che neppur questa volta vi si matur6 alle forche colpa dei

tempi e dei casi
,
siccome il decorso di questa storia fara vedere.

Ma
, giusta permissione della giustizia divina che il frugava da si

gran tempo I egli si sciolse di quei ceppi che forse gli avrebber la-

sciata consumar tra i rimorsi e il pentimento la vita, e corse da se ai

tizzoni che il giostrassero ,
e al piombo strutto che lo pillottasse

contro a sua voglia : dovendosi anche in lui verificare quei detto

volgare, ma di non volgare sentenza : chi la fa T aspetti.
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XV.

Uri ingiustizia riparata.

II terzo provvedimento del Sindaco tocca piu da vicino il nostro

soggetto; ma innanzi di raccontarne 1'esito conviene dir brevemente

cio che avvenisse della famiglia di Donate dal punto che Micuzzo

fu messo in gabbia. Per quel di Bruno rimase in casa la Caterina

per confortarne il dolore dell
1

animo e ristorare quanto fosse in lui

F abbattimento del corpo. Nella notte vegnente ebbero un tratto

nuove paure : poiche nel piu fondo d' essa s' udi battuta di cavalli

su pel viale : e indi a poco comincio un rignare ,
e zampeggiare

rotto ma prolungato infino all' alba. La memoria della notte innanzi

era ancor viva; e quindi nessuno di dentro voile muoversi ne a spiar

pure la cagione diquesta novita. In sul cbiarire del giorno usci cau-

tamente ilvecchio Bruno, e trovo legato alia caviglia un destriere ben

quartato e ben sellato, il quale fu da lui subito riconosciuto pel ca-

val da sella del Sindaco. Congetturarono issofatto cio che fosse : e

lietamente nel menarono al suo padrone, quasi volessero placarne lo

sdegno colla restituzione della perdita da lui cosisentita ecornpianta.

S' egli ne fosse contento non e a dire : e nondimeno a cessare da se

ogni sospetto di complicita e convenienza col bandito tortur6 il dab-

ben vecchio con deposizioni, e giuramenti ed atti cancellereschi.

Convenne ancora quel di medesimo a Bruno accompagnare la fa-

miglia diserta e vedova alia chiesa ove era stato condotto e seppellito

il loro Donato. Molte cose di piu rilievo c'incalzano, e noi non pos-

siamo divisare ogni cosa alia spicciolata, ne trattenerci a descrivere

il nuovo assalto che quelle sventurate donne ebbero a sostenere dalla

pieta e dal dolore sulla terra che copriva il loro sostegno e la loro

consolazione. Bastera dire che la povera Caterina n' ebbe si grande

stretta al cuore che da quel giorno il viso le si sfioro
,
le forze af-

fievolironsi
, perde ogni voglia di cibo : e con tutta la generosa sua

pazienza ,
e il coraggio sovraumano ch' ella attingea dalla religione
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ella era perdu ta quanto al reggere ai lavori del la campagna per me-

narc innanzi la famiglia. Agnese e Rosella
,
la vecchiarda per la

pratica ,
la fanciulla per la destrezza e buona volonta ne scusavano

le cure; eMenico con tutto che fosse cittino pur v'impiegava la sua

parte d' industria e di lavoro. Gia appressavasi il tempo della ven-

demmia, e gli aiuti somministrati alia derelitta famiglia dall'ottimo

parroco la teneano consolata colla speranza dovesse il ricolto che

delle uve e che del vino procacciar loro quel tanto che bastasse a

sostentarli per alcun tempo. Gia le tinozze e i bigonciuoli erano stati

un po' da Rosella e un po' anche da Menico calafatate tra le com-

messure delle doghe e delle lunette e la capruggine : e stagnati po-

scia per rigonfiarli eran li presti all'uopo.Giaeransi provedute di cor-

belli, di scala a piuoli, di roncigli e di cesoie. Gia eran passate le afe

dei caldi e secchi grandi d' ottobre, e la rinfrescatura sopraggiunta

della pioggia, e 1'uva non che matura ma smaccata accennava giunto

il momento opportune della vendemmia. Gia 1'Agnese avea chiama-

te alcune contadine sue conoscenti perche la soccorressero di aiuto

in quell' opera. Ma la barbara crudelta d' uomo spietato ! II bel di

cosi agognato da quell'infelice famigliuola, vedeselo funestare dalla

presenza del filantropico Sindaco. Menavasi egli un berroviere
,

il

quale a nome del paclron della vigna staggi i frutti del podere, e le

massarizie della casa per malleveria di alcun debito che Tucciso fit-

taiuolo aveva ancora da pagare verso quel lontano padrone. Dichia-

r6 essere stato scelto a custode e depositario d'ogni cosa il Sindaco

medesimo, intimo alia povera vedova insieme co' suoi che uscissero

omai di quel campicello dato in fitto ad altri or che per la morte

del contadino
,
e per la impotenza della rimasta famiglia potevasi

sguardare quasi vuoto e in man di niuno. Se questa intimazione sba-

lordisse le misere lo immagini di per se stesso il lettore. Quel grave

apparato d' un Sindaco con un uomo della corte e piu testimonii :

quelle parolone sfoggiate, quelle formole curialesche, i grandi invo-

gli medesimi di carte, anzi la voce stessa squillante e discordata con

un viso impietrito e affilato di quel banditore svilirono talmente

1' animo delle meschine
,
che quasi quasi si persuasero che il torto
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fosse dalla lor parte. Li non v' era uomo nato a cui rivolgersi per

consiglio o per soccorso. II signoririo , al quale pure le due misere

donne volgevano timidissime le loro preghiere, con voce inzucche-

rata, e con volto composto a mestizia ed a gravita, scusavasi, seher-

niivasi
, compativale ,

incoravale
,
e faceva loro cento altri di cotai

lezii, i quali erano altrettanli insulti
,
e viepiu feroci e crudeli per-

che intesi ed accettati dalle semplici donne come indizio di pieta.

Essersi egli opposto a tutt'uomo a quelle soperchierie : dolergliene

infino aH'anima: barbaro veramente dover essere quel crudele pa-

drone, al quale sostenesse il cuore a si aspro e non meritato trat-

tamento: non intendere come essi lo avesser potuto tanti anni tol-

lerare : rimanergli forse qualche via ancora a tentare a loro pro : si

rassegnasser per ora alia irrepugnabile necessita delle leggi : soffris-

sero ogni cosa per amor di Dio : non perdessero la lor causa col

troppo parlarne ,
e dolersi, e sperino nelle sue premure. E intanto

le costrinse ad uscire in quel punto dal povero tugurio, consentendo

loro con grandi mostre di generosita die delle domestiche loro for-

niture le piu vecchie e inutili masseriziacce seco si trasportassero, e

profferse loro per questo ufficio alcun somiere che occorresse.

Le sventurate donne senza tetto e senza recapito non seppero cui

meglio dirizzarsi che al vecchio parroco, antico consolatore d' ogni

misero di quella terra. Di qui a poco dovro dire di lui chi fosse
,
e

di che cuore : per ora mi basti che egli al vederle cosi sbattute ed

angosciate pianse con esse, le conso!6, le confort6, ne volse Taniraio

a sperare in Dio
,
che tra i piu dolci titoli dei suoi divini attributi

ebbe dolcissimo sempre quello di padre degli orfani
,
e vendicatore

delle vedovelle: ne restossi aldoloroso compiarito,o alia facile coan

solazione delle parole ;
ma venne ai fatti. Bisognava innanzi tutto

provvedere di ricetto quella dolente e smarrita famigliuola, e tale

che la rinfraricasse di tanti dispiaceri 1' un sull
1

altro in cosi piccolo

spazio sostenuti. A ci6 bastarono pochi momenti : perche la carita e

fuocoil quale ove ches'apprenda non ista per languore e torpidezza.

Senza pensar gran fatto adunque ei tolse Menico per s& : il terrebbe

in sua casa, lo alleverebbe e 1'educherebbe come figliuolo. Le donne
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allogo presso una popolana, clie sebbene massaia e industriosa, non

avea pero gran fortuna e con una piccola botteguzza da refaiuola

trafticavasi sottilmente un pugnetto di denari. In quella vece I'orna-

va una squisita carita verso del prossimo, e pel caso delle poverelle

T era dessa. Ella rispose pienamente alia scelta del suo pievano, ed

amorevole com' era
,
accolse con molta grazia di viso e di parole

quelle donne afllitte. II parroco nondimeno a confortarne la carita,

perche non temesse di sovercbio aggravio, le fe capire che tra il la-

voro cui esso procaccerebbe a quella buona famiglia ,
e qualche

po' di aiuto giornaliero non resterebbe a carico della cortese acco-

glitrice salvo solo un canto di casa ove alloggiare : e di questo stes-

so quelle buone donne ne la meriterebbero aiutandola nei bisogni,

che a lei attempata e sola varebbero una dovizia. Non era ancor

tramontato il sole di quel di ed il buon prete avea mandato alia casa

ove Caterina ospiziava, quel tanto die v' era necessario per fornirla

alia meglio dell' occorrente. Ed argomento di singolar sollecitudine

fu un gr.uppetto di denaro trovato in certo rinvolto di biancheria

per letto, il quale espresse dagli occhi fin dell'Agnese lacrime di dol-

ce confidenza nella paterna carita del piovano.

N qui fermossi soltanto la cura che D. Benedetto, cosi chiama-

vasi il nostro benefiro sacerdote ,
si prese di quella famiglia. Fatte

ch'ebbe le piu minute indagini intorno I'improvviso scacciamento

dalla terra che essa aveva in coltivazione, capi tosto da che parte le

venisse il colpo. Ne fu commosso vivamente in cuor suo, e propose

di riscattarla da quell'ingiusta oppressura. Per opera d'alcuni amici

di Monteleone di gran conto fece intendere all'onesto mercadante a

quale atroce crudelta avesse ineonsideratamente prestata la mano, e

per condotta di che rotto uomo, e a danno di quaimisere vedove ed

orfanelle. Dover egli adogni costo riparare al male fatto a quella tanto

verso di lui aflezionata famigliuola. Se ci6 mai ritardi
,

si chiarisca

che Iddio dal cielo vendichera a suo tempo quella villana ingiusti-

zia : e qui in terra egli il parroco la guardera come fatta a se pro-

prio, in quanto egli nel grado di parroco dovea riguardarsi siccome

il tutore, aozi il padre dei poverelli. L' autorita di D. Benedetto era
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in grado altissimo rispettata per quelle contrade: ed oltrecio il mer-

cante avevacuor nobile e cristiano, Irnagina adunquese all'appren-

dere quella trappola in clie era incappato a mal suo grado non ne

prendesse onta e vergogna grandissima, e se non volesse distrugge-

re del fatto quella porzione che ancor si poteva. Libero tantosto

d'ogni staggimento sia i frutti della vigna, sia gli arnesi della casetta,

e con nobile ed onorevolissima lettera prego il parroco medesimo li

ricuperasse a pro di quella sventurata ma onestissima vedova. E se

quella non ricusasse 1'offerta, egli a maniera di risarcimento del dan-

no arrecatole senza volonta e per altrui inganrio non solo le cancel-

lava quel resticciuolo che gli doveva il marito
,
ma le assegnava per

quell'anno una buona parte del ricolto, che egli trarrebbe da quella

terra. Oh la festa che fece il parroco in veder per qualche modo ri-

parata quella barbara ingiustizia ! Oh come egli fu rallegrato infino

all'anima dal nuovo soccorso, benche non largo, che la divina prov->

videnza porgeva per via cosi inaspettata alle misere orfanelle ! Nel

darne loro 1'annunzio egli sent! commuoversi il cuore di tal giubilo

che piu volte fu costretto a rompere il discorso, ed esclamare guar-

dando alCielo: E vero, e vero, ed io vel dissi: Iddio e il padre degli

orfanelli, e il protettore delle vedove. Udite, toccatelo colle mani :

vedete prodigio della sua carita! Beneditelo con esso meco, ed ogni

giorno pregate pel vostro benefattore
;
ed a' vostri avversarii, si ai

vostri avversarii eziandio impetrate dal cielo pace e perdono.

XVI.

La morte d' una pia.

Ma non fu voler di J)io, che quella consolazione reggesse a lungo,

anzi a contemperarne il dolce sopraggiunse nuovo infortunio e gra-

vissimo. La virtu somiglia all'oro; il quale solo allora risponde di

buon carato al cimento quando fu piu e piu volte posto a schiumare

e sbavare al crogiuolo , per versar tutta la mondiglia che il fac-

cia impure e calante. Or la nostra orfanella deve tuttavia appurar
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T animo, e mondarlo d' ogni mescolanza terrena e palustre : e nul-

la tanto conduce a questo come la pazienza nei disastri e nelle scia-

gure, clie sono per 1' uomo quello che il crogiuolo per I

1

oro. Ecco-

ti adunque che la salute di Caterina and6 peggiorandosi ciascun

giorrio in quel nuovo ricovero. Chi dicevalo natural sequela di quel

nuovo rammarico aggiuntosi all'antica afllizione: e chi piuttostore-

cavalo alia mutazione di cielo e di vita. Quel respirare aperto e lar-

go Taere della campagna mal cangiarsi, poniamo anche da persona

robusta, nel chiuso e ristretto ambito d' una borgata ; quanto piu

per una infermiccia di languore, costretta a starsi chiusa nella sua

piccola stanzuccia ? A. corroborare questa opinione valevano le at-

testazioni di Caterina
,
la quale cercava per ogni guisa di nascon-

dere la vera causa del suo struggersi ,
ed era il dolore per la perdita

dell'amatissinio marito, e la sollecitudine della sorte avvenire dei fi-

gliuoli. Ella adunque piamente dissimulava la origine piu vicina del

male, e contentavasi cbe altri loascrivesse a taleetal cagione, purche

si risparmiasse ai suoi cari la consapevolezza dell
1

interno ramma-

rico che I' attristava. Sul bel principio sopporto con coraggio quella

penosa oppression e di cuore : ma dappoiche ogni di le si prostravan.

le forze del corpo, fu alia fine obbligata di mettersi in letto per Tin-

tero sfinimento che le rodeva la vita in dosso. Ne fu dolentissima

sopra ogni dolore del mondo la povera Rosella, e non le si stacco

dal fianco mai piu ne il di ne la notte. Nel breve tempo che dava al

necessario riposo , per la molta ansieta che ne travagliava 1' animo,

pareva che il sonno non giugnesse a velarne altro che le pupille; si

prontamente guizzava ella in piedi a canto alia madre ad ogni alito

che ella desse un po' piu aflannoso
,
ad ogni rumore che facesser le

coltrici e i lini in che s'avvolgeva 1'inferma. Che non puo 1' amore di

figlia ! Quante industrie poteronle suggerire il cuore e 1'ingegno ,

quanti rimedii consigliavanle or la pia albergatrice, ora il sollecito

ed esperto parroco, ed infine ancora il medico della piu vicina terra

fatto'da costui venire a bello studio per quella poveretta, tante ne furo-

no adoperate da lei con pietatenerissimaadileguarle quella pertinace

languidezza del corpo. Buon per Rosella che trovavasi da spendere



quella tal quale sommetta donata alia mamma dall' antico loro pa-

drone ! Tuttoche Caterina volesse serbarla intatta per la dote della

sua fanciulla, questa senza dirgliene verho la consumo tutta per ri-

cuperarla da quell' indomabile morbo. Ma tutto fu indarno. Caterina

struggevasi lentamente, e la sua non era piu persona foggiata di

polpa e di nervi, ma scheletro d'ossa scarnite, e sol ricoverte di pelle

grinza e pallidicria. Cominci6 a ingagliardirsele addosso la lebbre
,

e cresciuti i rigori del verno, che in quella spalladi monte equanto

puo dirsi ghiaccioso edumidiccio, unviolento reumale invase il petto y

e nuovi e strani accidenti di tosse, di raccapricci, di convulsion!, di

sangue versato la condussero agli estremi senza alcuna speranza piu

di guarirne. Laonde il buon D. Benedetto rammaricato profonda-

mente nel cuor suo, ma pur coprendo con amabile serenita quel do-

lore che gli straziava Fanima
,
la voile disporre soavemente a quel

terribile passaggio. Comincio bel bello a parlarle delle miserie di

questa vita : e com'ella e tutta lacrime, dolori, afflizioni: saperselo

bene a prova ella, la poverina! Che giorni dolorosi, nori erano stati

sempre mai i suoi, e che veglie tribolate ! Ma si consolasse : che

Iddio serbava ai servi fedeli un'altra vita, ove ogni amarezza soste-

nuta in pace su questa valle di dolore avrebbe guiderdone d'unain-

comprensibile dovizia d'ogni gaudio. Caterina s'avvidea quelle pa-

role dove la volea condurre il pio sacerdote: e voltogli in viso un pas-

sionatissimo sguardo :

M'accogliera, disse con voce fioca ed ansiosa, m'accogliera poi

Iddio benedetto fra le sue braccia? e voi, padre dell'anima mia, voi

avrete in cura i due figliuoli e la vecchia madre superstite?

E ne dubiteresti, Caterina? Che sarebbe di me, che sarebbe^

del mio carico pastorale, ove io quella orba e derelitta vecchierella,

ove quegl'innocenti orfani non accogliessi, sostentassi, guidassi come

figliuoli? E di' tu ora: perdonasti di cuore all'uccisore di tuo mari-

to? Vorrestu che Iddio fallisse alia sua chiara promessa?

Oh allora io aspetto senza timore 1'istante della mia partita da

questa terra. Padre, consolatemi coi santi sacramenti della Chiesa :
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e non vi discostate dal mio fianco nel punto estremo. Vi parler6 co-

gli occhi se non potro colla voce che mi vien meno.

Cosi ella si commise tutta nelle mani di Dio
,
e penso lietamente

ad apparecchiarsi alia morte, che s' appressava. D. Benedetto dopo

che 1' ebbe segnata col sacro balsamo dell'estrema unzione le pre-

sento i due figliuoli che disfacevansi in lacrime
,
ed appoggiando

le mani sul capo a ciascuno, e calcandogliele dolcemente: Caterina,

disse, di qui a pochi istanti starai nel Cielo a pregare per questi

tuoi figliuoli: anzi ancor miei, perche fin da questo punto li prendo

per tali
,
e ti prometto che nulla non verra mai lor meno. Innanzi

per6 di lasciarli benedicili per V ultima volta. E la nel paradise

ricordati di pregare Iddio benedetto
,

e la Vergine Santissima sua

madre pel vecchio parroco di L . . . perche egli non manchi giam-

mai ai proprii doveri.

La moribonda fece uno sforzo
,
e segnandosi come meglio pote

col piccolo crocefissetto che avevasi in mano penzolo dalla corona :

Vi benedica, disse, Iddio, come to vi benedico.

In quella accosto al labbro il crocefisso, e imprimendo al divino

costato un riverente bacio ed affettuoso-, pronunzi6 con un riso di

giubilo la prediletta sua invocazione : Gesii Maria. Rosella levossi per

baciarle la mano, e bagnargliela delle sue lacrime
5
ma nello stri-

gnerla senti ch' era fredda. Chiam6 allora a nome la madre, riscos-

sela, grid6 : e Caterina non rispondeva ne moveasi, perche era

gia morta. E pure il viso non aveane pur le apparenze. Profilato

per la lunga infermita era nondimeno si chiaro e si lieto, che la pace,

la serenita, la gioia dell' animo puro le traspariva da quelle guance

incadaverite
,
e glie le arieggiava d' una dolcissima pieta. D. Bene-

detto pregd sovra lei la quiete delta eternita : le fece baciar le mani

per Testrema volta dai figliuoli ;
ed infine li trasse da quella camera

perche la vista della lor madre trapassata non li disfacesse per

soverchio di pianto e di dolore.
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XVII.

La pietd filiale.

Quale non divento Agnese, quale Rosella dopo questa nuova per-

dita ? Di clie lacrime non grondarono i loro occhi ? In quai lament!

non disfogo il dolore la desolata vegliarda ,
che per lo accumularsi

delle sventure imbizzarriva ed arruffavasi ognora piu?Tutto al con-

trario Rosella. Piangeva, e come no ? di pianto caldissimo, fino ad

averne gli occhi addolorati e un po' affievolita la vista : ma coll' a-

nimo rivolta al Cielo anche in quel pianto mostrava una serena

placidezza ,
una rassegnazione da consolare. La cortese ospite non

manco pure ad una di quelle amorevoli condiscendenze che potes-

sero in qualche modo disacerbare 1'amarezza di quel nuovo corrot-

to. Nella piena dei loro sfoghi lasciavale sole solette, per non impe-

dire coll' importuna presenza lo sgorgo delle lacrime, che sogliono

alleggerire il dolore. Tornava quindi a poco e consolavale ora col

soave refrigerio delle parole, ed ora col distogliere la fantasia di

quelle compassionevoli donne quando colla cagion di questo servi-

getto, e quando col pretesto di quell' altra faccenda. II parroco visi-

tavale piu volte il di fra di,e non era mai che venisse indarno: 1'a-

ria del volto, la dolcezza dei modi
,
la opportunita delle opere, e i

conforti che loro dava tali in promesse e tali in opere, e 1'uno e 1'al-

tro assai largamente, erano un balsamo per le piaghe di quelle po-

verette. Qualche volta conduceva egli stesso Menico alia sorella ed

all'avola, ed ogni giorno all' ora del desinare lo vi mandava colla ce-

sta del vitto in capo, perche la presenza di quel fanciullo, una certa

sua naturale briosita, e i racconti che ad esse faceva di quanto ve-

niva osservando o in casa il parroco, o nella chiesa del piviere di-

vertisse un po' e rallegrasse quelle due addolorate creature. .

Corse per tal modo intorno ad un mese dal transito di Cate-

rinaj passato il quale D. Benedetto* entro un giorno con viso lieto
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nell' ospizio di Rosella
,
e dietro il seguiva lo scheletro d

1

un telaio

portato da un contadino nei pezzi piu gravi come i brancali, le

traverse
,
la sbarra

, gli staggi ,
la cassa ed il suhbio. Menico sopra

modo gioioso recavasi in capo un i'ardelletto ben acconcio ov'e-

ran legate insieme 1'altre parti piu leggere, come sono il subbiel-

lo, le maestrelle, le calcole
,

le crestelle
,

le licciuole e cose ta-

li. Messosi che fu dentro, chiam6 a se la Rosella, ed lo, le disse,

non t'ho fatto ancora alcun presente. Oggi cbe ricorre il tredicesimo

tuo giorno natalizio emender6 il fallo. T'ho recato un dono piccolo

in se, ma che puo e deve esserti fruttifero di gran beni. Da questo

giorno, figliuola mia
, apprenderai di tessere

,
ed io ne preghero la

buona tua albergatrice che n'e maestra. II filato te lo somministrer6

10 stesso
,

e qualcosa la tua nonna
,

alia quale invier6 di tempo in

tempo dei pennecchi di lino
; perche ella col fuso e colla rocca in-

ganni il tempo la miserella. Tu mi sconterai il filato con tela, e del-

1' avanzo camperai tu, e la nonna in quelche riesce. A tutto il resto

tocca a me di provvedere. Cosi fuggirai 1'ozio, figliuola, t'addestre-

rai in un mestiero
, compirai un dovere che ti corre, e questa ma-

linconia di vederti sola dileguera in gran parte.

Non fur quelle parole gettate a sordo. Si mise ella inconta-

nente all' opera ,
ed avacciossi tanto in quel lavorio

,
che al vol-

gere di alquanti mesi i suoi tessuti venivanle si morbidi
,

lisci

ed eguali, e pur cosi ricchi e serrati che non rimanevan dietro ai

migliori e piu antichi telari dei molti che contavansi in quella terra.

11 buon parroco n'era deliziato, e come egli mirava a volgere a pro

di Rosella le aflezioni delle donne piu stimate di quel contado, ei non

rifinava di fame le lodi ogni volta che le venisse a taglio quel di-

scorso. Laonde ve ne avea sempre alcuna piu curiosa o piu amore-

vole che voleva cogli occhi proprii mirare 1'orfanella all'atto dell' in -

tessere quelle tele cosi vantate. Ella era di persona svelta ed altetta

anzi che no, e di cosi agile piegatura e movimento che in lei quasi

non si scorgeva tutto quel dibattersi e dimenarsi che pur domanda

la faticosa arte del tessere. Quindi ne venia che le amiche restavano

Serie II, vol. III. 4
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stupite alia grazia ed agilita con che vedevanla porgersi di continue

alle mandate della spuola a traverse il tessuto
,

e ad ogni nuova

tratta comprimere coll'un dei pie or questa or quella calcola perche

i licci alzandosi per meta e per meta abbassandosi, aprissero tra i fill

dell'ordito il valico alia navicella del ripieno. Ne meno franco era e

concorde Taltro movimento cbe ai due predetti succede ad ogni git-

tata del cannello, perche la tela sperandola non traluca, quello cioe

dello spingere e serrare la cassa del pettine contra ciascun filo della

trama che s'incrocia coll'ordito. Ci6 veramente nelle tesserandole di

maggior pratica e di eta piu provetta non avrebbe destato meravi-

glia di sorte, per lo lungo uso ed esercizio, donde sarebbesi deriva-

to. Ma in lei giovanetta, nuova all' artifizio, vegnente da tutt' altro

mestiere, e pur si lesta e perita doveva avere alcun' altra sorgente

ignota da cui potesse pullulare. Con questo pensiero se ne partiva-

no quelle buone amiche
,
e spargevano d' ogni intorno la soave fra-

granza di quello, che chiamavano il giglio della lor terra.

A dir vero esse non s
7

ingannavano : perche chi fosse entrato nel

cuor di lei vi avrebbe trovato da che principio movesse quella sua

straordinaria agilita e destrezza. Le poche parole dettele dal parroco

nell' atto del regalarle il telaio, e piu quelle altre piu chiare esorta-

zioni avutene da se a lui nel guidarne lo spirito, le avevano scol-

pito profondamente in capo il dovere di sostentare colle sue fa-

tiche la vecchia avola, alleviarne i pesi della sventura presente ,

consolarne i fastidii de' cadenti anni
,
e non farle mancar nulla di

ci6 che le avrebbero procacciati i suoi genitori se ancor vivessero.

Ma T idea di tal dovere ella non aveala solo innanzi alia mente come

una sbiadita e quasi cancellata imagine, della quale appena si discer-

nano i sommi ed estremi tratti, che sono il contorno di tutto il dise-

gno. Anzi ella le si porgeva alia vista lumeggiata di si gagliardi e

spiritosi colori che T animo ne veniva attratto
,
e non sapeva stac-

carsene giammai. Per quanto ella si adoprasse a curare la sua dilet-

ta avola
, sempre chiamavasi in colpa d' aver trascurato il proprio

dovere
,
e perche Y affezione sua le faceva scoprire di nuove indu-
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Strie, ella riputava mancamento il non averle o pensate o praticate

per lo addietro.

A qual vita ella si riducesse con tale stimolo ai fianchi apparira

dal modo che ella compartiva I' ore della sua giornata. Levavasi

prima del sole, affine di governare 1' avola
,

la quale essendo cosi

oltre di tempo com
1

era
,
non prolungava i sonni molto innanzi

,
e

svegliata che fosse avea di cento bisognuzzi e faccenduole alle quali

amorevolmente provvedea la Rosella. Fatto di chiaro alia prima

squilla della parrocchia givasene in compagnia della buona ospite a

messa
,
e dimorava in chiesa al piu al piu un' oretta a dir sue pre-

ghiere e prender forza alle fatiche e sofferenze del giorno dalla con-

templazione dei divini misteri. Rimessasi in casa dava mano per

la spola, e duravala al lavoro del tessere quanto era lungo il di
;
anzi

ancora una bella porzione della notte senz' altro interrompere che

quel tanto che bisognasse ai servigi della nonna
,
o della molto di-

screta albergatrice. Ella non mai comparve alia bottega : non mai

soffermossi in sull' uscio : e nelle visite stesse che accoglieva con

grazia non distacco gli occhi mai ne le mani dal telaio, al quale era

intesa. Per se faceva masserizia e risparmio in ogni cosa
;
mentre

che 1' avola nutricava il meglio che sapesse, e i di festivi le apparec-

chiava alcun manicaretto piu dilicato, e le prime frutte della sta-

gione eran per lei
,
e il vin piu schietto non le rnanco mai. Oltre a

ci6 prendevasi pensiero eziandio di Menico, e con amore e sollecitu-

dine di madre purgavagli, rattoppavagli, rinnovavagli la biancheria

e i pannicelli. Or chi sa a che bassa condizion di mercato paghisi in

que'paesi la maestranza del telaio stupira come la Rosella bastasse

a tanto. Ma 1'abbiam gia detto: ella tra la destrezza e il tempo che

vi spendeva valea per due: ne cio le dava noia o rincrescimento.

Quello che portava una continua molestia all' orfanella era Y in-

dole stizzosa e serpentina dell' avola : la quale non chiamavasi mai

paga di nulla, traeva per 1'aria i ferri ad ogni tratto : dolevasi sem-

pre, rattristavasi, garriva, accaneggiavala : e la buona nipote irle

a' versi in ogni cosa
,
osservarla con tutte maniere di cortesie ,
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addolcirla con le miti parole ed amorose. Elle furono le carezze fatte

all' iena, che non la cicurarono giamraai. Laonde tenera com' era

dell'onor di lei cercava di coprirne almeno gli scappucci, perche non

fosse avuta per casosa e strana dalle vicine
,
e tenevala destramente

lontana dagli occbi altrui sempre che cominciasse -od accorgersi cbe

la bollisse, per paura che non versasse troppo di fuori con onta e

vergogna. Questa, che delle cure filiali di Rosella, fu la meno os-

servata agli occhi degli uomini ,
era questa la phi pregevole e cara

agli occhi di Dio
,
siccome quella che sopperiva alle miserie moral i

della parente dispettosa ,
e coll' industria dell' amor di sangue con-

giugneva la pazienza e la generosita sinceramente cristiana.

Tal fu per tre anni interi la vita di Rosella
,
senza che v' in-

tervenissero casi degni di speciale menzione. A capo di questo tem-

po fa ella costretta di ricoverare nella famiglia della sig. Rosaria, la

moglie del Signorino. Come cio avvenisse, e per quai ragioni s'in-

ducesse a volerlavi il parroco, da' cui cenni come di padre pendeva

1'orfanella, ad essere pienamente inteso fa mestieri un succinto rag-

guaglio di questo venerabile sacerdote.



DELL'EVIDENZA INDIVIDUALS

i.

Non ogni evidenza individuals e evidenza Cartesiana.

Benche strano, tuttavia non e impossibile chel'impugnazione da

noi fatta al Lamennismo muova taluno a tacciarci di rinvertire al

Cartesianismo. Si fatta accusa puo parere tanto meno improbabile,

in quanto di essa sogliono valersi gli avversarii come d'arma offen-

siva e difensiva contro chiunque lor contraddice. Ecco, sembraci

sentirli dire, cotesti impugnatori del consenso comune mettono a

capo della conoscenza filosofica 1' evidenza individuale. Essi dunque

benche non vogliano, a marcia forza ed a loro dispetto deono chia-

marsi cartesiani.

Questo discorso e giustissimo ,
ba nondimeno un sol vizio, d' es-

ser cioe fondato sopra un falso supposto. Esso suppone che ogni evi-

denza individuale sia evidenza cartesiana. La qual cosa essendofal-

sissiraa
,
ne segue per necessita inevitabile cbe esso altresi crolli e

rovini.

L' evidenza cartesiana non consiste semplicemente nell' essere

un' evidenza posseduta dall' individuo. Ci6 non e ritrovamento

<T alcun filosofo, e un fatto irrepugnabile di natura. Chi volete
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che possegga 1' evidenza, un ente reale o un ente logico? Se un en-

te reale, poiche non esistono in natura se non
gl' individui, forza e

dire che 1' individuo sia il soggetto informato dall' evidenza; e pe-

r6 1' evidenza in quanto realmente sussiste
,
e sempre individuale.

Che poi da essa debba muovere il filosofante, non pu6 dubitarsi da

qualunque non voglia distruggere ogni idea di scienza. La scienza

e una cognizione certa ed evidente ottenuta per dimostrazione. Es-

sa dunque dee procedere dalla intuizione di un vero evidente accioc-

che da indi si riverberi la luce irradiatrice delle illazioni. La scien-

za si ottiene in forza di principii per se noti, e per conseguenza

veduti: omnis scientia habetur per aliqua principia per se nota etper

consequens visa *. Cosi S. Tommaso, il quale certamente non era

cartesiano. Alia intuizion poi di cotesti principii . secondo il me-

desimo santo Dottore
,
si richiede che in essi il predicate sia di ra-

gion del subbietto, e che questa ragion del subbietto apparisca alia

mente dell' individuo
; perocche in tal caso non puo comprendersi

il subbietto
,
senza che per questo stesso si scorga competergli il

predicate : Ad hoc ut aliquid sit per se notum nihtt aliud requiritur

nisi ut praedicatitm sit de ratione subiecti; tune enim sulricctum co-

gitari non potest sine hoc quod praedicalum sibi inesse appareat.

Ad hoc aulem quod sit per se notum nobis , oportet quod nobis sit

cognita ratio subiecti in quo concluditur praedicatum 2. Dunque
il Filosofo nel suo procedimento scientifico dee pigliar le mosse dal-

la certezza dei principii ravvisati col lume del proprio intellefcto. Se

ci6 intendesi per e\idenza individuale, e fuor di dubbio che da essa

dee muovere chiunque vuol ragionare nella scienza filosofica.

Ma questa, torniamo a ripeterlo, non e 1' evidenza cartesian a.

L' evidenza cartesiana e costituita da una duplice proprieta: dal-

1' essere cioe un' evidenza preceduta dal dubbio universale, e dal-

1'essere un' evidenza subbiettiva elevata a norma suprema dello stes-

so vero obbiettivo.

\ Summa Theolog. %. 2. Qtiaest. I, art. 4.

2 Quaest. de mente art. XII.
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rarattere dell' eridenza Cen'tesiana.

II Cartesio, come ahhiamo dett.o piu volte, romincia dall' eviden-

za, cio& dall' idea chiara e dislinta. ma dopo ;ivor duhitato di tutto.

Anzi la sua eviden/a in sul prinripio non & altra che I'evidenza stessa

del dubbio. Egli procede in questa forma. Separates! rol pensiero da

tutto il mondo esterno e sociale, concentra in se medesimo tutta la

sua attenzione. In questa solitudine chiamando ad esame le anterio-

ri sue conoscenze, va ricordando ad una ad una le ragioni arrecate

altre volte dagli scettici contro la possibilita della certezza e le mette

in contrasto con quanto ha tinora fermamente creduto sopra la re-

Fazione de' sensi, della memoria, deirautorita, del discorso, eziandio

rispetto ai principii per se noti ed ai teoremi piu evidenti di mate-

matica ^. E quasi tutto ci6non bastasse, immagina un nuovoargo-

mento per crollare ogni stabilita de giudizii per Tinnanzi arquistati.

Chi sa se Dio o altro potente spirito e maligno non si prende giuoco

di noi compiacendosi ad ingannarci assiduamente e a v^stire agli

occhi nostri Terrore delle sembianze del vero 2? All urto di questa

nuova macchina di scetticismo nulla piu si tien saldo nell' animo

suo, e ogni idea, ogni giudizio, ogni razio?inio, ogni facolta cono-

scitiva convien che precipiti nel dubbio universale.

1 Meditationes de Prima Philosophia. Mcdit. I. Principiorum Philosophiae

Pars Prima.

2 Turn maxime quia audivimus esse Deum qui potest omnia el a quo xumit*

ereati. Ignoramus enim an forte nns talet creare voluerit ut semper fallamur,

ctiinn in Us quae nobii quam notissima apparent ; quia non minus hoe videtur

fieri potuisse quam ut interdum fallamur, quod contingere ante advertimut.

Atquc si non a Deo potentissimo, sed vel a nobis ipsis vel a quovis alio nos este

fingamus , quo minus potentem originis nostrae auctorem assignabimus , tanto

magis erit credibile nos tarn imperfectos esse ut semper fallamur. PRINC. PHIJLO-

SOPBIAE ecc. n. V.
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Tuttavia in questa totale rovina una sola verita resta immobile

sopravvivendo a tutti gli sforzi dello scetticismo, non esclusa Y ipo-

tesi del Dio maligno che si Irastulla ad illuderci. Questa verita e

1' esistenza del proprio pensiero ,
e quindi della propria esistenza.

Imperocche per questo stesso che io dubito, io periso; e se io penso,

io sono. M'inganni pure a suo grado Io spirito maligno da me sup-

posto ,
ei non potra fare giammai che io non sia, poiche chi non e

non pu6 venire ingannato. Sed est deceptor nescio quis summe po-

lens, summe callidus qui de induslriame semper fallil. Hand dubie

iyitur ego etiamsum, si me fallit; et fallal quantum potest ,
nun-

quam tamen efficiet ut nihil sim quamdiu me aliquid esse cogitabo 1.

Dunque io che so di poter esser ingannato ,
io che dubito di ogni

cosa non posso dubitare che sono un ente che dubita
,
un ente che

pensa. Ma se io penso, io sono: cogilo, ergo sum. Questa e la pietra

fondamentale che dee servir di base atutto 1'edificio scientifico. Ma

essa resterebbe inefficace se non ci somministrasse il principio uni-

versale della certezza, il criterio per discernere il vero dal felso: A

procacciar un tanto acquisto basta riflettere alia ragione per cui io

ho ammessa questa verita : se penso ,
to sono. Non posso a meno di

non accorgermi che questa ragione si e 1'evidenza, dacche io veggo

come cosa manifestissima non poter essere che chi non e possa pen-

sare. L'evidenza dunque ossia 1'idea chiara e distinta sara la ,norma

suprema e universale della verita, e pero tutto quello sara vero che

e evidente, e niente che non e evidente sara vero. questa la regola

che dee governarci nelle nostre investigazioni per conseguir la cer-

tezza.

Lasciamo dall' un de' canti la manifesta contradcfizione in che

cade il buon Renato
, quando dopo aver rivocate in dubbio tutte le

potenze e idee dell' animo
,

si mette poi con sicurezza a discorrere

sopra la necessita di consentire a ci6 che e evidente, e dopo d' essere

entrato in paura di quella specie di fistolo o di folletto illusore d'ogni

nostra percezione, si fida poi con una sernplicita che innamora della

1 Mcditazione seconda.
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chiarezza, con che vede non poter cio che pensa non esistere, senza

sospetto veruno che anche qui il fistolo maledetto potrebbe circon-

dare delle apparenzc del vero la falsita. Per fermo chi ha potuto

dubitare che due piu due fanno quattro ,
non so perche non possa

dubitare che chi pensa esista. Ma
,
come dicemmo

,
intralasciamo di

avvertire queste ed altre incoerenze, giacche il metodo cartesiano e

stato da noi confutato altrove. Quello che unicamente vogliam qui

fare osservare si echel'evidenza cartesianae un'evidenza preceduta

dal dubbio universale, e pero ordinata non a chiarire ma a generare

la prima certezza. Laonde noi appellammo inquisitive il suo metodo,

perche si propone per termine la totale ricerca del vero, dopo averne

annientato ogni previo possesso. L'imagine piu espressiva del meto-

do cartesiano ci e porta da Condillac, il quale volendo analizzare le

facolta deiruomo comincia dal trasformarlo in una statua di marmo.

Volete voi riconoscere quali potenze abbiamo noi e di che natura

esse sieno? Prendete una statua. Volete esaminar Fuomo? Movete

dalla negazione dell' uomo. Volete spiegar 1' essere ? Movete dal

nulla. Pu6 pensarsi travolgimento piu strano d' idee?

Tutto opposta e la maniera del nostro filosofare. Noi vogliamo

che il filosofo non cominci le sue investigazioni dal distruggere il

subbietto primo intorno a cui esse si debbon versare; non compor-

tiamo che ei si cacci nel vuoto
,
ma chiediamo che abbia un punto

fermo sopra cui appoggiarsi ;
non vogliamo che rinneghi la natura,

ma pretendiamo che si fondi sulla natura. Se egli annientasse la

certezza
,
come farebbe poi a scoprirne gli elementi e trasformarli

in concetti scientific!? Si analizza forse e si lavora cio che non e?

Noi dicemmo dimostrativa cosifiatta filosofia
,

avvertendo non

essere con cio nostro intendimento che la ragione umana sia af-

fatto incapace di scoprire alcun vero da se medesima come vorreb-

bero i cosi detti tradizionalisti; ma solamente intendemmo esprimere

con quella denominazione, che la funzion propria ed essenziale della

scienza filosofica consiste nel ragionare il vero in forza di dimostra-

zioni fondate sopra evidenti principii, senza pretendere che essovero

si supponga non per anco conosciuto ed accertato.
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Sara bene chiarire qui nuovamente questo concetto per rimuover-

ne ogni sorta cli equivoco che altri potrebbe apporvi. Ci ha di quelli,

i quali mantengono die la mente nostra da se sia inubile a scoprire

qualsivoglia verita, e solo sia atta a dimostrar per discorso quel

fondo di conoscenze che a lei viene comunicato per divina rivela-

zione e trasmessole mediante la societa.

Cotesto opinameuto e senza niun dubbio erroneo; perche non ci

ha cosa cosi manifesta quanto ii potere la mente umana senza este-

rior magistero scoprire molte verita da lei priraa ignorate. iN'iuno al

certo potra negare aver essa Timmediata intuizione de'primi ed uni-

versalissimi principii della ragipne. INiuno potra negare aver essa la

percezione intima di se medesima mediante la coscienza
,
e la per-

cezione esterna del mondo corporeo mediante i sensi. Ora chi vieta

che applicando la luce di que'principii al primo o al secondo di que-

sti subbietti determinati ne scopra gli essenziali rapporti e le cagio-

ni da cui dipendono ? . Fuor d
1

ogni dubbio dee aifermarsi che si

possa col lume iunato della ragione senza 1' aiuto di esterior ma-

gistero giungere alia conoscenza di molte verita ignote, come ap-

parisce in chiunque acquista la scienza per propria invenzione

u e cosi e alcuno in certa guisa cagione a se stesso del sapere ;

u Dicendum quod absque dubio aliquis potest per lumen rationis sibi

<( 11 id it nin. absque exlerioris doclrinae magisterio ml adminiculo

<( decenire in cognitionem ignotorum mullarum sicut patet in omni

eo qui per invenlionem scientiam afiquirit, et sic quodammodo ali-

quis est sibi ipsi causa sciendi *
.

La ragione umana adunque lasciata a se stessa pu6 filosofando

scoprir molti veri. Nondimeno noi dimandiamo: e assolutamente ne-

cessario perche la tllosofia abbia luogo ,
che essa li scopra di fatto,

in quanto cio& quei veri
,
intorno a cui si travaglia col raziocinio ,

non debbano essere in alcun modo manifesti anteriorniente per

altra via ? JNiuno, il quale non sia Cartesiano
,

vorra asserirlo.

Imperocche appartiene alia filosofia non il supporre antecedente-

1 S. TOMMASO Qitaest. de magistro art. 2
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mente incerte le verita che dimostra
,
ma solo il supporle non

ancora evident! alia persona a cui le dimostra. Spiegherem la cosa

piu limpidamente con un esempio. S. Tommaso prova che molti

veri naturali in ordine a Dio
,

ai quali sarebbe potuta pervenire

la ragion filosofica, fu conveniente che si manifestassero per ri-

velazione divina, acciocche se ne avesse tosto e da tutti e senza

mescolanza di errori la conoscenza. In effetto Dio si degno ma-

nil'estare la sua unita, la sua immutabilita
,

la sua provvidenza,

la sua prescienza ,
la sua volonta di punire o premiare secondo

i meriti in una vita avvenire, e va discorrendo. Ora allorche il

Filosofo si applica col naturale discorso a derivare dai naturali

principii queste medesime verita, e concatenarle tra loro
, quel

sistema d'inferenze, a eui viene, e filosofia si, o no?Niuno osera

negarlo ,
se non vuol cancellare da tutti i libri filosofici la Teo-

logia e Teodicea naturale. Adunque in questo caso la filosofia non

richiede che le sue illazioni non sieno gia note e certe per altro

mezzo da lei diverso. Adunque, inferiremo noi, il contrario non e

mai della essenza della filosofia in quanto tale; giacche quello che ap-

partiene all' essenza d' una cosa non pu6 giammai da lei separarsi.

Sara dunque essenziale alia filosofia la potenza di scoprire le ve-

rita racchiuse nei naturali principii della ragione dov' esse non

sieno gia note-, ma quanto all'atto le basta il dimostrarle con e-

videnti discorsi ancorche sieno di gia conosciute e stabilite so-

pra altra base.

Cio posto ,
chi non vede che volendo esprimere quel che pro-

priamente e immutabilmente appartiene alia filosofia dee dirsi che

essa e dimostrativa, non inquisitiva; in quanto sua essenzial fun-

zione sia di dedurre le illazioni contenute nei naturali principii

della ragione, astrazion fatta dall'essere queste o no gia conte all'uo-

mo per altre vie ? Dove tali inferenze non sieno gia note, il lavoro

della filosofia sara uno scoprimento del vero prima ignorato ;
dove

per contrario quelle sieno gia conosciute, il lavoro della filosofia sa-

ra una ragionata evidenza di ci6 che prima era solamente certo. Ma

neH'un caso e nelT altro si avverera sempre che essa sempre dimostra

quantunque non sempre discopre^
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HI.

Secondo carattere dell' evidenza carlesiana.

II secondo carattere dell' evidenza cartesiana si e 1' indipendenza

della ragione e il supremo dominio attribuitole sulla certezza anzi

sullo stesso vero obbiettivo. Egli stabilisce, ci6 solo doversi ammet-

tere come verita,che e contenuto nell'idea cbiara e distinta. Da que-

sta massima a quella de' moderni razionalisti : La ragione dorninar

lutto; racchiudere essa nel proprio concetto T universal signoria; non

ricever leggi ma deltarle , vi sembra forse troppo malagevole il pas-

so 1? L'idea chiara e distinta e cosa tutta relativa al subbietto e di-

pende dalle disposizioni di quello. Se essa e la norma suprema del

vero e del falso, sarem tornati a quel ridicolo pronunziato del sofista

Protagora che 1'uomo e la misura della verita, che una proposizione

puo essere insieme vera e non vera secondoche diversamente ne ap-

parisce a diversi individui, ossia secondoche ne abbiano o non ab-

tiano idea chiara e distinta.

Dirassi: ma Cartesio intendeva quel suo canone in un senso sub-

biettivo, in quanto rispetto a noi e nei limiti della pura ragione quel

solo avesse diritto ad esser giudicato vero
,
che ci si manifestasse

con evidenza. II resto poter essere vero in se stesso
,
ma rispetto a

noi riputarsi come se non fosse.

Sappiamcelo; e pero la regola cartesiana non esprime il raziona-

lismo gia bello e compito, ma solamente incoato; non e ancora 1'al-

bero gia sodo, fogliuto e fruttificante, n'e bensi la sementa o se piu

1 Le principe de toute certitude, place dans I'evidence, c'est-d-dire dans la

raison, juge souverain du vrai et du faux: le point de depart de la philosophic

cherche dans I'observation du moi par hit meme voila les cotes les plus con-

siderables de la doctrine de Descartes.... De toutes les theories de Descartes il

n'en est pas qui ait exerce une influence plus yenerale que sa theorie sur le fon-

dement de la certitude. Dictionnaire dcs sciences philosophiqnes Art. CARTESIA-

^JISME.
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vuolsi il germoglio. Essa contiene 1' evidenza eretta gia in norma

unicadi certezza per 1'umano individuo; e quantunque si aggiunge:

rispetto alle sole verita naturali
5
tuttavia incorre un doppio vizio.

II primo si e d'esser falsa; il secondo d'essere pericolosa.

Primieramente e falsa; merce che non e la sola evidenza il princi-

pio della certezza anche nel solo ordine iiaturale. Molte cose dob-

biam noi sovente accettare e tener ferme sulla semplice testimo-

nianza altrui o sopra idee indubitate si ma che non ancora ci ab-

biam rese chiare e distinte. E chi e quell' uomo si oltracotato ed

arrogante il quale presuma di poter con la sua individuale ragione

discutere tutte le verita della scienza e tutti i fatti della storia? Non

potendone conseguire evidenza
,

li terra forse per falsi ? No , ripi-

glierassi, li estimera veri; ma non ne avra una conoscenza filosofica,

la quale richiede d'essere evidente. Questo e un altro affare del tut-

to diverse e mal s' accorda col canone cartesiano
,
cosi ricisamente

pronunziato : quel solo esser vero di cui si ha idea chiara e distinta.

Ma senza ci6, esso si falsifira eziandio in quelle materie intorno a

cui si aggira 1'investigazion naturale. Quando io vo filosofando circa

un dato subbietto, nol terro in conto di vero se non giungo ad aver-

ne evidenza ? Ma di grazia ,
se la mia poca penetrazione d' ingegno

mi impedisse d' acquistarne idea chiara e distinta
,
come mi gover-

nerd io in tale ipotesi ? Sar6 inevitabilmente costretto a dubitarne
;

perche avendo, giusta 1'insegnamento Cartesiano, fatto precedere il

dubbio universale a quella mia investigazione ,
la certezza che do-

vrei in me riprodurre dipende dall' idea chiara e distinta
,
e questa

io non giungo a conseguire nell' ipotesi di cui parliamo.

Ed ecco perche dalle scuole foggiate alia cartesiana veggiamo

uscire la piu parte de'giovani con perdita piuttosto che con guada-

gno in ordine alia certezza de' veri piu rilevanti in metafisica ed in

morale. La ragione e manifesta. Questi veri son tali che a formarne

un chiaro e distinto concetto bene spesso si richiede molta astrazione

della mente e profonda meditazione avvalorata dall' esercizio. Un

giovinetto appena trilustre
,
stante la sua vivida fantasia e la bol-

lente eta, non si trova in grado di profondamente meditare ed alta-
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mente astraere, dove pure fosse dotato di felice ingegno ,
il che in

una moltitudine di discenti e ben raro. II maestro cartesiano fin

dalla prima lezione lo ha avvertito a dubitare di tutto , e a non te-

nere in processo per vero se non cio di che sapra formarsi idee chia-

re e distinte. Qual sara la necessaria seguela di questo giuo^o ? Che

il misero giovinetto dopo aver disfatto non sappia poscia rifare, dopo

essersi disvestito della certezza che possedeva non sappia appresso

procacciarsene una nuova, e cominci cosi una vita di perpetua du-

bitazione
,
dalla quale Dio voglia che trovi a tempo 1' uscita.

Ben altro sarebbe stato il risultamento, se fin da principio si fos-

se fatto intendere al garzoncello che non ogni certezza riposa sulla

dimostrazione
,
anzi neppure sulla evidenza

;
ma bensi sopra un

solido motive quale che sia meritevole del nostro assenso
-,
e che

ufficio della filosofia e di chiarire ed assodare per via di raziocinio

i veri naturali racchiusi nei primi principii, non gia di gettarne es-

sa sola per la prima volta le fondamenta. Dove ci6 si costumasse,

allora se il giovinetto non giunge a percepire le dimostrazioni del

maestro
,
ne incolpera la propria pochezza ,

o al piu la imperizia

del professore ;
ma rimarra saldo nella certezza dei veri che gia

possedeva per altri mezzi.

IV.

Infelice prom fatta dal Cartesio di esimere dal dubbio

le veritd religiose e morali.

Se non che potrebbesi replicare : anche a ci6 aver provveduto il

Cartesio coll'avvertire che nel dubbio universale non dovevano en-

trare i veri religiosi e morali insegnatici dalla Rivelazione. Ta-

luno potrebbe negarlo ricordando come nel dubbio universale egli

ravvolse anche 1'esistenza di Dio l. Nondimeno poiche neh" etica

1 Sic enifh reiieientes ilia omnia de quibtis aliquo modo possumus dubi-

tare ac etiam falsa esse fingentes ,
facile quidem supponimus nullum esse

Deum, nullum coelum, nulla corpora etc. Principtorwn parte I, n. VII.
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temporanea che egli si forma nel suo discorso del metodo, aper-

tamente esclude dal dubbio la religione
*

, abbiasi per conceduto.

Contuttocio dovra dirsi aver il Cartesio i'atto un gran male. Impe-
roeche egli pone in tal guisa 1' animo del discepolo in uno stato

violento e contrario alia natura. Una e la legge della ragione , per-

che una nc e 1' essenza. Come volete introdurvi due disposizioni

tra loro opposte e contrarie: una rispetto al vero naturale, un' ai-

tra rispetto al vero rivelato? Potrete assegnarle diversi motivi per
aderire ad entrambi

,
e bene sta; essa li accetta volentieri

,
vedendo

essere ragionevolissimo, che \ erita di ordine diverse scaturiscano da

fonti diversi. In ispecie cio sara agevole, dove pongasi mente che

la ragione umana, atteso i suoi limiti, non pu6 scoprire ogni vero,

e che a lei, fattura di Dio e regolabile per essenza, enaturalis-

simo assoggettarsi al suo Fattore e uniformarsi ai dettami della ve-

rita sussistente. Peraltro tutto cio riguarda i soli motivi dell' as-

senso ed e una diversita piuttosto obbiettiva
,

clie in niun modo si

oppone all' unita subbiettiva della disposizion razionale , richieden-

te sempre di aderir con certezza dovunque trova stabile fonda-

mento. Ma il dubbio cartesiano
,
eccettuando i soli veri rivelati

,

pone dissidio e scissura in questa stessa disposizione subbiettiva

della ragione. La mente giovinetta dell' allievo
,

in forza del lume

innato che ricevette da Dio e si svolse sotto 1' influenza del mon-

do esterno nella societa
,
avea conseguita la certezza di molti veri

naturali; in forza poi dell' abito di fede ricevuto nel battesimo ,

ed esplicatosi sotto il magistero della Chiesa avea conseguita la

certezza di molte altre verita soprannaturali. Motivi valevolissimi

1' assicuravan de' primi ;
motivi valevolissimi 1' assicuravan dei se-

condi. II Cartesio invitando quest' unica ed identica ragione alia sua

scuola le dice : or sappi ,
dubita de' primi veri

,
tralascia per altro

di dubitar de'secondi. Ma non e voce di Dio queila che m'insegna

1 Postquain vero me his regulis iustruxissera , illasque simul cum rebus

Fidei, quae semper apud me polissimae fuerunt, reservassem; quantum ad

reliqua quibus olim fueram imbuttis non diibitavi quin mihi liceret omnia ei

animo HMJO delere. Dissert, de Methtdo n. III.
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e gli uni e gli altri sebben per diversa manifestazione
,
ed egual-

mente me li trasmette sebben per diverso canale?Non provo io la

stessa tendenza ad aderirvi sebben per diverse motive? Si. ma

non importa ,
fa ora come io ti dico

;
sforzati di resistere a que-

sta identica propensione , rompi quest' unita del tuo spirito; con-

ciossiache conviene assolutamente che 1' idea cbiara e distinta sia

giudice e norma suprema del vero. Per un certo riguardo ne met-

tiamo per ora da banda i dommi religiosi.

Ma un tal riguardo avra egli lunga durata ? Nil violentum dura-

bile. La ragione umana naturalmente impaziente di freno sapra di

grado in grado affrancarsi da ogni impaccio. Essa in forzadella sua

essenziale unita si sente invincibilmente portata ad obbedire alia

medesima legge. Questa legge puo formolarsi in doppia maniera e

contraria. L' una e: cominciar dal certo imposto a noi dal di fuori

sia per evidenza sia per autorita, secondo la diversa natura dell'ob-

bietto: eteronomia delta ragione. L'altra e: cominciar dal dubbio os-

sia dal nulla e tutto creare da se medesimo in forza dello stesso

dubbio: autonomia della ragione. Se si scuote la prima, si cade a

lungo andare sotto il pieno impero della seconda. Trattener la men-

te come in bilico tra amendue
,
e fermarla a mezza strada non pu6

molto durare. Essa alia fine universaleggera del tutto il suo dubbio

ristabilendo cosi come puol' armonia nelle sue propensioni. Essa

vorra giudicar d' ogni vero, a qualunque sfera appartenga, in forza

della sua idea cbiara e distinta, unico strumento somministratole

dal nuovo sistema. II razionalismo nella sua forma pura ed assoluta

non e piu per lei un pericolo; e una conseguenza naturale.

E dove pure per qualche tempo si riesca a conseguire quel mez-

zo termine e trattener 1' intelletto umanoin quella scissione, 1'eflet-

to che ne nascera e uno stato di tormento e di dolore perlospirito.

sequela necessaria d' ogni ferita dissolvitrice dell' unita d' un sub-

bietto dotato di vita. Nel che ci sembra di ravvisare la vera spiega-

zione d' un fenomeno meraviglioso a prima giunta, cioe che Io scet-

ticismo pagano produceva Yatarassia, vale a dire 1' imperturbabilita

del filosofo, laddove il moderno tra' cristiani produce angoscia,
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smania, trambasciamento. La spiegazione dimora appunto in questo,

che il dubbio pagano non offendeva 1'unita della ragione stendendosi

ugualmente al vero filosofico e religiose ,
laddove il dubbio moder-

no tra' cristiani dilacera quell
1

unita volendo un procedimento sub-

biettivo nell' un ordine cbe vien poscia rinnegato nelF altro. Esem-

pio memorabile di questa perturbazione e tormento si fu Y infelice

Giacomo Leopardi, una delle innumerevoli vittime del metodo car-

tesiano.

V.

X,' evidenzaper esser principle della cerlezza, dee prendersi

in senso obbiettivo ed ontologico.

Dal fin qui detto apparisce, cbe, rimossi gli errori del Cartesio, ci

resta un senso legittimo in cui 1' evidenza possa e debba dirsi prin-

cipio della certezza. Cio viene espressamente aflermato da S. Tom-

maso, la dove dice: La certezza che e nella scienza e nell
1

intelletto

precede dall' evidenza stessa delle cose che si dicono certe: certitu-

do quae est in scienlia et in intelleciu est ex ipsa evidentia eorum quae

cerla esse dicunlur 1. Ma, come deducesi dalle stesse parole del S.

Dottore, cosi fatta evidenza vuol prendersi in un senso non subbiet-

tivo e psicologico, ma obbiettivo ed ontologico. Diciamo cioe che

essa dee prendersi non in quanto e un sentimento, un'affezione, del

subbietto, o una dote dell' atto conoscitivo, ma in quanto e 1'appa-

rire stesso del vero che a se lira 1' assenso e appaga 1' intelletto del

conoscente : ipsa evidentia eorum quae certa esse dicunlur ; in altri

termini, in quanto e 1' essere stesso dell'obbietto che si appresenta e

manifesta alia mente, e che da essa vien percepito pel lume di cui e

dotata naturalmente da Dio : Hla videri dicunlur quae per seipsa mo-

vent inlelleclum nostrum vel sensum ad sui cognitionem 2.

\ 3 Dist. q. 2, a. 2.

2 S. TOMHASO 2. 2, qu. \
,
art. 4.

Serie. 11, vol. III. 5
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Per fermo se per principio della certezza vool significarsi cio on-

de precede in noi T assenso certo, ossia se vuol significarsi quel mo-

tivo ,
e quella ragione per cui noi aderiamo senza esitariza alf ob-

bietto; ciascun vede die esso non puo essere altro se non la verita*

stessa oggettiva. val quanto dire I'entitareale o possibile della cosa

a noi idealmente presente, che ci si rivela ed appalesasi. Cosi quando

tu- aderisci col tuo intelletto a questo vero: oyni elfetto suppone una

causa
,
tu sei mosso a quell' assenso dalla ragione stessa di effetto

idealniente intuita
;
la quale scoprendosi per quel che e, ti da ad in-

tendere che essa dicendo nel proprio concetto un essere che riceve

1' esistenza, involge necessariamente 1' esigenza di un principio che

le comunichi cotesta esistenza. Laonde il concetto di effetto si ri-

solve in quest' altro.: cosa che esige una cagione; e tale analisi ge-

nera necessariamente il giudizio : 1' effetto esige una cagione. Lo

stesso devi dire allorche dal concetto di sostanza (che si risolve in

cio che e per se cioe in se) si viene al giudizio : la sostanza non ha

hisogno di subhietto per esistere
;
lo stesso di tutti gli altri pronun-

ziati universali ed astratti della ragione. Piu manifesta e la cosa

quando trattasi di obbietti concreti
,
nel giudizio da' quali la mente

nostra si fonda sopra 1' essere attuale che intuisce.

Vero e che F obbietto non potrebbe muovere il nostro assenso,

e- non fosse da noi percepito; perche la causa per operare richiede

d' essere congiunta col suggetto in cui dee esercitare la virtu sua,

Ma tal percezione e soltanto un requisite , una condizione necessa-

ria, acciocche ii principio produttore in noi della certezza possa ap>-

plicarcisi 5
non e la ragion formale costitutiva di esso principio.

Incontra all' intelletto in questo fatto della certezza quel medesimo

che all'appetito in ordine al godimento. L' una e 1' altra di queste

cose esprimono il riposo e la quiete della potenza nell' acquisto e

possesso del proprio bene. Or come il principio generatore del

dio non e se non T obbietto conveniente e capace di soddisfar

denza, quantunque si richieda qual condizione 1'atto del possederloj

cosi 1'acquiescenza della mente che costituisce la certezza e propria-

mente prodotta dal vero che a noi apparisce, quantunque ad ottenere
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si fatta apparizione si ricerchi 1' atto della facolta conoscitiva
;
non

poleudosi manifestare se non ci6 die e presente
1

.

Lontanissimo da tal sentenza e il Cartesio, il quale per evidenza

intende 1' idea chiara e distinta la quale non e die un pensiere e una

perrezione dell' animo. Noi crediarao aver bastevolmente dimostra-

to ilsenso veramente subbiettivo, in che esso la toglie-, ma non sara

indarno ribadir qui novamente un tal punto. Si revochi pertanto

alia mente la maniera onde egli briga di cavare 1'evidenza qual crite-

tio universale dair.unico vero restatogli saldo ed inconcusso: cogito,

ergo sum. Egli si mett.e ad indagare per qual ragione ed e qual ti-

tolo T animo suo dava a quell' afl'ermazione 1' assenso
,
e dice .che

questo era perche vedeva manifestissimo non poter essere che

alcuno pensi se non e : a Et quia notabam nihil plane contineri.in

his verbis : cogito, ergo sum
, quod me certum redderet eorum

veritatis, nisi quod manifestissime viderem fieri non posse ut quis

cogitet nisi existat, credidi me pro regula general! sumere posse:

omne id quod valde dilucide et distincte concipiebam verum es-

se 2
. Se egli avesse presaquella impossibilita in sensoobbiettivo,

gli sarebbe stato mestieri risalire al principio di contraddizione
5
in

quanto, se ci6 che non e operasse, una stessa cosa sarebbe e non sa-

rebbe nel medesimo tempo. Ma in tal caso egli avrebbe dovuto rin-

negare il proprio sistema; perche avrebbe dovuto stabilire che il

famoso suo cogito, ergo sum non era un primo principio di scienza

ne una semplice affermazione d' un obbietto immediatamente perce-

pito dalla coscienza, come egli pretende, ma si veramente un enti-

mema che suppone la veracita della poitenza ragionatrice, le leggi

del discorso ,
i pronunziati originarii ed astratti sopra cui fondasi il

sillogismo; cose tutte che egli avea sommerse e travolte nel dubbio

universale. Laonde se non vuol dirsi che il Cartesio contraddica a se

stesso e annienti nel paragrafo susseguente cio che avea stabilito nel

1 Questa teorica fe sostenuta dal LIBERATORE ne' suoi Elementi di filo$ofia 5.

dizione, Logica c. 6, art. 1; e dal chiarissimo PEEMANS nella sua pregiatissima

opera: Institutions logicae realit c. 3, art. V. Mcchliuiae 1853.

2 Dissert, de Methodo n. IT.
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precedente, forza e dire che egli in quest' analisi non si diparta dalla

semplice coscienza, e pero intenda quell' impossibility subbiettiva-

mente, cioe per Tinsuperabile tendenza che sperimentava a consen-

tire all' obbietto e di cui sentiva circondato il suo spirito.

Cosi la sua vantata evidenza viene in sostanza a risolversi nel

convincimento e nell' intima persuasione dell' animo, dalla quale 6

accompagnata la chiara e distinta apparenza degli obbietti conosciu-

ti. In tal guisa essa non e altro che un sentimento e un' aflezione al

tutto individuate e soggettiva, la quale nondimeno viene innalzata

a norma suprema ed a giudice inappellabile che sentenzia intorno

a ci6 che dee aversi per vero e per falso.

Ed ecco onde tira 1'origine la moderna teorica delle proprie con-

vinzioni ,
e del preteso rispetto ai pensamenti d' ognuno. Invalsa

questa opinion del Cartesio, non si tratta piu di definire il vero ed il

giusto per ragioni obbiettive, indipendenti dall'individuo e alle quali

1' individuo stesso dee conformarsi onde che sia. La norma ultima

e 1' evidenza
;
e 1' evidenza non e altro se non il convincimento che

ciascuno prova in se stesso
,
nella sua privata coscienza

,
e nel solo

caso che la sua testolina creda vedervi chiaro. Primum eral ut nihil

unquam veluti verum admitlerem, nisi quod certo et evidenter verum

esse cognoscerem *
. Purch& 1' individuo regga se stesso e i suoi giu-

dizii con questa norma
, egli ha sempre ragione ,

ne puo da niuno

venire giammai redarguito. Per un circolo vizioso
,
eredita propria

dell' errore, questo metodo o sistema, che voglia dirsi
,
cade alia

perfine nel Lammenismo
;
come il Lamennismo alia sua volta in esso

avea le sue radici, secondo che altrove vedemmo 2. E la ragione si

e percM nella discrepanza individuale, non essendo possibile la so-

cieta e dovendosi per conseguenza stabilire una regola piu alta che

imponga legge agT individui
; per crearla non si affaccia altro par-

tito se non assommare insieme i diversi convincimenti dei singoli

o almeno dei piu per formare in tal guisa un tribunale di ultimo

1 Dissert, de Mtlhodo n. IL

2 Civilta Cattolica II serie, vol. 2, pag. SOo Delia certezsa filoso/ica*
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appello. Ed ecco la cosi delta pubbiica opinione fatta regina del

mondo
,
in quanto a lei oggigiorno si sono trasferiti i diritti e le

prerogative del vero obbiettivo, rinnovellando 1' errore de' sofisti del

tempo di Socrate.

VI.

Epilogo della Irattazione.

A maggior chiarezza di quanto abbiamo detto, verremo qui rias-

sumendo i capi principal! della dottrina che in questo e nel prece-

dente articolo abbiamo sparsamente disseminati.

Per noi la certezza filosofica non si distingue dalla certezza vol-

gare se non come ci6 che e perfetto da ci6 che e imperfetto ,
in

quanto doe uno essendo il fondamento di amendue, nella prima per

opera della riflessione ci sia una conoscenza piu distinta, piu chiara

e piu estesa di quel che si trova nella seconda.

II fondamento e la causa della certezza nell' ordine naturale e

V evidenza
,
intesa peraltro non nel senso subbiettivo del Cartesio

,

ma nel senso obbiettivo di S. Tommaso, in quanto cioe sia la verita

stessa dell' obbietto che manifestasi, benche richieggasi F atto della

mente qual condizione acciocche 1' obbietto possa aflacciarsi al suh-

bietto ed essere da lui percepito.

II filosofo non comincia dal dubitare di tutto , perche ufficio suo

e di spiegare non di crear la certezza. La certezza e dono della na-

tura non invenzione dell' uomo, e miseri noi se fosse diversamente.

II Cartesio comincia dalFannientare la stessa materia del suo lavoro,

dissipando nel dubbio 1' obbietto intorno a cui dee filosofare. Egli

distrugge la ragione distruggendo la certezza che n' e la base.

Ma distrutta che sia questa base
,
F intero edifizio convien che

crolli senza speranza di poterlo poscia rialzare. II filosofo presuppo-

ne F uomo
,
e solo il perfeziona svolgendo coll' arte i semi postivi

dalla natura. Piglia le conoscenze, frutto del senso comune, e colla

riflessione le converte in filosofiche chiarendo e distinguendo i prin-

cipii, dimostrando i teoremi e a nuove illazioni spingendole.
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Nel suo lavoro scientifico egli combina due element! : T uno for-

male, Taltro materiale. L'elemento formale sono le idee e i princi-

pii della ragione ,
astralti per virtu propria dai fantasmi

,
contemiti

nella immaginativa : Y elemento materiale sono gli obbietti roncreti

fornitigli dalla sensazione e dalla coscienza
,
e dai quali si solleva

per rasiocinio al sommo Ente e prima cagione del tutto.

Le prime idee e i primi principii si manifestano alia mente per

luce propria 5
e da essi precede Vcvidenza delle conclusioni che vi si

legano come ruscelli al fonte. La mente intuendoli non puo a meno

di non ravvisarli come veri e veri per loro stessi
;
ne puo fare che

non quieti in si fatta visione come in bene suo proprio. Essa dell'at-

to ne delfassenso non e padrona, ma vien determinata dai vero che

idealmenle se le manifesta e 1' assicura
;
come il senso vien deter-

ininato dalla presenza attuale delFobbietto che fa impressione sugli

organi del corpo.

II senso non percepisce che un fatto
,
ma la mente penetra 1'es-

sere del suo obbietto immediato. Ond'essa e chiamata intelletto quasi

intus legens, perche scorge e raccoglie coll'intuizion sua quel che e

intimo nell'idea ehe se le offre. Perd S. Tommaso dice che robbietto

dell' intelligenza e il quod quid est , cioe la quiddita ossia natura ed

essenza di cio che contempla. II senso percepisce esserci fuori di noi

.un esteso, un resistente, un colorato, un sonoro: la coscienza rap-

porta esser noi un subbietto che pensa. Ma la mente in quel con-

creto quale che sia, dai senso e dalla coscienza rappresentatole, per-

cepisce 1' idea di sostanza, di unita, di causa, ravvisando la propria

ragione :ed intrinseca di cuiscuna. Cosi comprende che la prima

consiste nell' essere in se stesso senza bisogno di subbietto a cui

inerisca, .la seconda nelFindivisibilita, la terza nella virtu di comu-

nicar 1' esistenza. Lo stesso dite degli altri concetti universal! e

trascendenti. Questa dote di penetrare il quod quid est degli obbietti

immediati pone in grado la mente di formare i giudizii immediati e

per se noti
^ giacche in forza di tal percezione essa pu6 aflenntr

d'una cosa cio che kincluso nel suo concetto, e dire a cagion d' e-

sempio : la sostanza non ha bisogno d' un soggetto a cui aderiscii;
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1'unita in quanto ,tale esclude la divisione; la causa e anteriore aH'ef-

fetto e va discorrendo.

Ma non di tutto la quiddita o essenza e dalla mente immediata-

mente conosciuta. Allora convien che la mente si volga ai dati della

sensazione e della coscienza, cui essa avvivando della luce del prin-

cipii universal! co' quali 1' intreccia e congiunge, si aprela strada al

discorso della ragione e, mediante il discorso, ad inferire e conoscere

mediatamente le essenze non palesi al primo intuito. Cosiperviene a

scoprire la natura de' corpi , la natura dell' animo e somiglianti. In

tutto questo procedimento e sempre la luce del- vero
,

1' eviden/a

obbiettiva, che la guida, e che sfolgorando da prima negl' imme-

diati e universal! principii, da questi si ripercuote e raggiasi sopra i

subbietti concreti esistenti in natura, a cui quei principii vengono

applicati per trarne quelle inferenze che da siffatta applicazione

rampollano.

Bastino per ora questi pochi cenni che fan parte come d' altret-

tanti guizzi di luce; ben comprendiamo che essi vogliono venire

ampliati e sciolti distesamente il che gradatamente faremo negli

articoli che seguiranno.

.
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I.

Avvedimenli politici del conte CLEMENTE SOLARO DELLA MARGARITA,

Ministro e primo Segretario di Stato per gli affari esteri del Re

Carlo Alberto Torino 1853.

Dopo un lungo viaggio per Germania, Francia ed Inghilterra ,

rientrava in famiglia uno di quegli uomini savii e perspicaci, la cui

mente riflessiva legge nelle cause gli effetti, nel presente 1'avvenire

(correa non so qual anno fra il 1770 e 1780): e gli si facevano d'in-

torno, come e. solito in tali occasion!
, gli amici e i parenti. Or uno

di questi allor giovinetto ma di senno superiore all' eta
,

col quale

usava quegli famigliarmente, interrogandolo del clie recasse di nuo-

vo dopo si diuturna assenza : Fammi il piacere, disse il viaggiatore

porgendogli un foglio ,
scrivi in questa pagina tutte le idee piu tri-

viali che ti verranno in capo intorno alia condotta morale che dee

tenere nella societa un onest' uomo, e ai principii sopra dei quali esse
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sono appoggiate. Ma non ti ristare perche sieno troppo trivial!, evi-

denti, innegabili: anzi quanto esse appariranno piu certe e volgari, e

tu pia pronto e diligente le registra y. E poi? rispose il giovane

E poi prendi questa carta e chiudila ben sigillata nel tuo scrittoio .

E poi ? replic6 Taltro. E poi lascia che passino cinquant'anni, se

Dio ti da vita (che io certo non sar6 piu vivo a quel tempo). Ailora

la trarrai dallo scrittoio, rileggerai le idee e i principii che vi scri-

vesti ,
ed io ti sto pagatore che al leggere queste, che or ti sem-

brano trivialita, ti parranno cose deiraltro mondo, e novita da tra-

secolarne.

Or questa carta sembraci appunto 1' operetta degli Avvedimenli

politici , nella quale il franco e generoso Ministro di Carlo Alberto

da ai politici europei dei ricordi opportunissimi al tempo, perche ri-

cordi di altro tempo; ed avvalorati dall' autorita conciliata allo scrit-

tore dalla prudenza e dall'accorgimento ch'egli mostro nei sette anni

del suo Ministero, preceduti da lunga ed onorata camera diploma-

tica. Dal labbro di un tal uomo i detti sentenziosi e laconici, nei quali

a forma di apotegmi egli ristringe una lunga serie di suggerimenti

politici per indirizzo di coloro che oggi governano i popoli, acqui-

stano queirimportanza ed autorita, che persone men gravi ed illu-

stri sarebbero costrette ad accatlare dalla lungaggine degli argo-

menti e dei fatti. Nelle poche parole ove ciascuna materia e ristretta,

tu scorgi una mente pratica che tutto abbraccia il suosoggetto, che

ne ravvisa con una occhiata le mille attinenze, che ne orma le

applicazioni nel mondo reale, ne ravvisa gli effetti e conosce i

mezzi di promuoverli se benefici
,
di arrestarli se funesti. In ogni

sentenza, tu ravvisi i principii incorrotti, il cattolicismo sincere, la

franchezza anzi 1'ardire nel professarli, la fermezza nel volere il bene

senza fierezza
,
la soavita nell' imprenderlo ,

senza esitanza o timi-

dezza.

L' indice dei capitoli che qui trascriviamo presenta da se la sola

analisi possibile di un'operetta che tante materie e si svariate com-

pendia in un volume di 374 pagine stampate a grandi caratteri ed

ampiamente interlineate.
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Cup. I. Idea del libro pag. 3

II. Diritto divino, Patto sociale, Sovranita del

popolo 14

III. Forme di governo 29

IV. Sguardo a' se?oli passati 50

V. Condizioni soriali sconvolte 09

VI. Ineguaglianze social! 78

VII. Molerantismo . . . 104

VIII. Liberalismo 103

IX. L' opinion pubblica >117

X. La stampa . . o 125

XI. L' istruzione pubblica 134

u XII. Corpi morali i47

XIII. Le rivoluzioni 154

XIV. Lefrazioni 480

XV. Follie ed error! de' popoli in rivoluzione . 197

. XVI. Indiperidenza degli Stati K 209

.

XVII. LaDiplomazia . 226

XVIII. Relazione di uno Stato cogli altri . . . *(

XIX. Relazione dello Stato colla Chiesa . . . ;

XX. La ragione di Stato <c 301

XXI. La tirannide ;

<f XXII. Riepilogo di Avvedimenti politici

XXIII. Conclusion e ^.

Nella copia di tante materie diverse trasceglie il ch. A. i capi di

guprema importanza per ciascheduna, li compendia in poche parole

supponendo nel lettore quella perizia e di dottrine e di fatti chera-

gionevolmente dee presumersi nei pubblicisti , pei quali prinoipal-

mente egli scrive. Questo fara si die lettori meno persnjUici
ed eru-

diti non avviseranno sempre tutta la profondita dello scritto, e, spe-

cialmente nei primi capitoli ,
il b^rsaglio a cui sono indirizzati i

dardi ch'egli scocca, a uso dei Parti, quasi alia sfuggita 5
nel die
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non possiamo ammirare bastevolmente la sapienza e tempcranza

dell'A. che avendo la palla al balzo sa contenere entro i termini di

tanta discrezione le ire, e i disdegni, pel cui appagamento tanta ma-

teria fornirebbero gli errori dei successori al primo Ministro di Carlo

Alberto negli anni piu floridi. Scbivo di queste vanitose recrimina-

zioni
,

1' esministro uriicamente intento a giovare il future, tocca di

questi errori e delle sventure che ne conseguirono con tanta deli-

catezza
,
che sul principio ne parve nuocere alia yoga ed utilita del

libro
,
non essendovi pregio che tanto alletti o tanto giovi nelle

scritture morali e politiche. quanto il vedere comprovati dalla pra-

tica i precetli : cotakhe Y astenersi da questa riprova sperimentale,

chi tanta copia ne serbava riposta ,
e di fatti si autentici, nello

memorie di una diuturna diplomazia ,
sembrava a noi danno ine-

stimabile dei leggitori che non potranno averne d'altronde compenso

adeguato. Ma procedendo nella lettura vedemmo lieti il teorico tras-

formarsi in pratico, sia ch'egli abbia conosciuto il male del frodare

in tal guisa al pubblico le lezioni della sperienza, sia che 1' esube~

ranza delf erudizione abbia rotto il dicco de'la modestia: e le allu-

sioni all' Italia e al Piemonto vaniio di mano in mano snebbiandosi,.

e giungono firialmente a prendere tinta e fisonomia di storia.

II Cap. VII intitolato Aloderantismo e uno dei primi, ove la viva-

cita ddle etopeeincomincia a gareggiare colla gravita delle sentenze.

E tutto proprio dei moderati dice il ch. Autore quel grande

sfoggio di sentimenti di umanita che si estendono , senza cam-

biarne il nome
, perfino allff bestie . . . Ne abbiamo 1' esempio in

Inghilterra, dove il pauperismo si lascia senza pietanel suo squal-

lote
,

il popolo dell' Irlanda nella iniseria. Cola, guai che si mal-

tratti un animate ! i Magistral! siedono in tribunale per condan-

nare chi arrostisce un gatto . . . E listessa umanita fa considerare

la mendicita come incomoda, togliendola come si tolgono le im-

mondizie dalle vie (pag. 101 e segg.) .

I (Uamolo ragionare delle rivoluzioni al Cap. XIII. Sono meno

a temersi le congiure di chi fra le tenebre macchina lo sconvolgi-

mento ,
che quelle svelate di chi sotto pretesto di pubblico bene
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e di afletto al Principe consiglia provvedimeati die ne infievoli-

scono T autorita Nelle prime prendorio parte persone di

<c consummata nequizia, che tosto o tardi si puniscono . . . Nelle

(( seconde si lavora a man salva sopra una grande scala, ed insensi-

bilmente si conducono le cose al punto in cui difficile e porvi ri-

ce paro. Si parla ai Principi dei bisogni del popolo, in mille modi si

adulano
, gran gloria loro si promette se entrano nella via del

a progresso ecc. ecc. (pag. 166 e seg.) .

II Cap. XIV tratta delleFaztont; e se seguissimo 1'impulso dell'am-

mirazione, tutto lo trascriveremmo da capo a fondo, tanta ci sem-

bra la saviezza degli ammonimenti con cui rampogna que' diplo-

matici che non temendo i settarii, ne agevolarono gl' incrementi, o

troppo temendoli non osarono infrenarli
, o, quel ch'e pessimo, con

animo di averle meno avverse gitmsero alia fellonia di ascriversi alle

selle. Non vi e qui arte di governo conclude 1'A. non rettitu-

dine di pensiero, non saviezza di consiglio; v'e fellonia. Cosi du-

ramente io parlo, poiche di nessun Ministro di alcuna Corte a me

consta un tale obbrobrio, e perci6 a nessuno alludo. Se v' ha cui

feriscail rimbrotto; lo merita
;
nonlo ritratto (pag. 188) .

Che diremo del Cap.XVII sopra [aDiplomazia, ove 1'A. maneggia la

penna con tanto maggior franchezza, quanto meglio si ragiona delle

materie proprie che delle comuiii ? A si bella carriera inclinato la

seguii, dice, fin da giovine con amore e vorrei poterla magnifica-

<( re
;
ma perche la seguii , perche fui in grado di conoscere la sua

azione nella sorte degli Stati, verita vuole che ne parli com'e, per

indicare poscia come dovrebb'essere (pag. 227). E qui incomin-

ciando dalla caduta diNapoleone e dal ristaurarnento della monarchia

borbonica
,
ove la mal digerita Carta fu il primo passo della diplo-

mazia europea nel cammin funesto che dovea poi seguire (pag.

(c-228, 229), prosiegue codiando codesta arcana raggiratrice negli

sconvolgimenti di Spagna ,
di Napoli ,

di Lombardia
,
di Piemonte

(1821), poi nella restituzione del Monarca spagnuolo nel 1824, nella

guerra civile del Portogallo fra D. Michele e D. Pietro, nella fuga di

Carlo X e nell
1

insorgimentodelBelgio(1830), nelle agitazioni della
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Romagna (1831), e conclude: I Ministri delle varie Corti potevano

in ogni parte fare tin bene immenso
$ deploro che abbiano trascu-

rato di aggiungere tal pregio ai fasti della diplomazia (pag. 235,

236). Mostrato cosi qual ella fu, passa a dimostrare qual dovrebbe

essere nella schiettezza della lealta, nell'amore della giustizia , negli

aecorgimenti della prudenza, deplorando che tanti Ministri cristiani

abbiano preferito a questi insegnamenti le scellerate arti del Machia-

vello, non meno funeste airutilita degli Stati, che all'onore de'Prin-

cipi e alia coscienza dei Ministri.

Sul Cap. XIX (Rapporti dello Stato colla Chiesa) appena abbiam

coraggio di chiamare lo sguardo del lettore
,
tanto paventiamo di

essere strascinati oltre i limiti di una rivista
,
vedendo un Ministro

piemontese che va
, dice, a ferira le idee che da gran tempo pre-

valgono disgraziatamente nei consigli de' Principi , negli atti de'

Governi (pag. 271): e ad addottrinarli, sapete voi quali grandi

Ombre egli evoca dal sepolcro? Niente meno che i due celebri Mini-

stri di un gran regno ,
Richelieu e Colbert , parlanti nel loro testa-

mento politico-, e quest' ultimo non a modo di predica come il primo,

ma collo stile di una severa riprensione diretta a quel Luigi XIV
,

che negli anni suoi giovanili fu sventuratamente un modello e di

assolutismo nel regnare e di audacia nel morliQcare il Pontefice. A
tal Re parlando di que' consiglieri che fomentano la resistenza alia

Chiesa e la noncuranza della S. Sede,, cosi li investe dice il ch.

A.
,
recandone il testo francese cui volgiamo qui liberamente in

nostra favella. Ben vprrei che codesti grandi politic! mi additassero

gli allori che alia M. V. hanno fatto raccogliere coll' esilio e la pri-

gionia di tante persone piissime ,
la cui societa riconoscea il Papa

nelle sue Bolle aggiungendovi esortazioni a soffrire per amore della

verita. Vorrei dicessero qual vittoria speravano dall' insolenza ,
con

cui ordinavano che tutto si eseguisse ad onta delle Bolle pontificie

ci6 che aveano concluso in un accesso di frenesia. . . Disdice ad un fi-

glio ribellare al padre, quanto e glorioso sopraflare i nemici. . . Seal-

tri non e risoluto ad una totale distruzione della religione, ogni intra-

presa contraria a Sua Santita
,
tornera sempre a ricadere sul Prin-



78 RIVISTA

cipe. A queste due autorita poiiderosissime ,
molte altre ne sog-

giunge corredandole di riflessioni e di argomenti a dimostrare cou

qual riverenza il Principe temporale contener si debba dallo stendere

una mano profana all*Area nel santuario : Lo spiritodi superbia

soggiunge <c resiste a questa verita
,
T idea di soggezione ferisce

1'amor proprio (pag. 290), ma 1' obbedienza dei Principi alia

Cbiesa assicura loro quella de' sudditi
,

1' obbedienza dei sudditi

K alia Cbiesa e la miglior garanzia cbe aver possa della loro fedelta

il Sovrano (pag. 291). Per contrastar quello ch'esprimo si addurra

c<l'esempio dell
1

Inghilterra (pag. 294) ;
cosi si obbietta TAutore,

e risponde ricordando i disastri dell' apostasia inglese, il patibolo di

Carlo I, la tirannide di Cromwell, e mostrando quanto avrebbe frut-

tato all' Ingbilterra il cattolicismo
,
e quanto ad altri Stati

,
Porto-

gallo ,
Francia

,
Savoia ecc. abbia nociuto T osteggiare la Chiesa.

Forse se que' Sovrani conclude parlando dell' ultima dinastia a-

vessero dimostrato maggiore ossequio alia Cbiesa, se non tollerate

dottrine da lei condannate
, quel ramo primogenito dell' augusta

casanon si sarebbe a di nostri spento-, forse ecc. ecc. questo

un sogno per chi non pensa all' intervento della Provvidenza. . .

E un sogno poiche tutta Europa fu vinta . . . Ma no
,
non &

un sogno , poicbe se tutte caddero, tutte erano le nazioni ugual-

f mente colpevoli (pag. 299).

Ma e tempo di arrestarsi, bastando questi pochi cenni a far com-'

prendere e 1'importanza degli argomenti e la verita delle dottrine e
v

la franchezza e fermezzadeirA. nel professarle. Non dubitiamo che

a tanta generosita non sara per mancare Tultima sanzione di quel-

le maledizioni e derisioni dei codardi
,
le quali formano la piu bella;

aureola al capo degli uomini generosi. Costoro che mutata dieci volte

la maschera son pronti sempre 1'undecimaivolta a vahtare la liberta

del pensiero, il coraggio deUe proprie opinioni, le antiche e profonde

convinziom, non mancheranno rerto al consueto loro uflicio
,
vitu^

perando V audacia di cbi in pieno secolo XIX osa parlare il linguag-

gio degl' Ildebrandi e de' Monforti. Ed banno ragione'. audacia dee

dirsi oggidi quella di tutti i cattolici cbe colla franca professione dei
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loro sentiment! sono certi di chiudersi per sempre non solo ogni

accesso ai portafogli, ma ogni speranza di applauso e di popolarita.

Coloro peraltro che rispettano almeno in altrui
,
se non sanno imi-

tarla per se stessi, la lealta e il coraggio ; questi ammireranno, ne

siamo certi
,
la generosita e la prudenza di chi al despotismo de'

guoi dominatori osa intimare verita si austere, e sa dirle per modo

da farle comprendere. Frutteranno elleno cosi come saranno com-

.prese? II frutto non inatura in un giorno ;
e pei tempi clie corrono

riputiam gran ventura e graride onore pel Piemonte 1' avervi tali

uomini clie ne spargano il seme. Lasciatelo macerarsi in quel terreno

si profondamente solcato dal vomero straziante di un Governo mo-

. derate, ed irrigato da tanta rugiada di spirito cattolico ehe tuttavia

1'ammorbidisoe e feconda; e verra giorno, speriamo, che ne trarra

incremento proporzionato merce le benedizioni del cielo senza cui

non puo prosperare la terra.

II.

.Saggio di Letture Giovanili ad uso delle scuole popolari di GIUSEP-

PE SANDRINI Bellinzona 1850.

-II mettere nelle mani dei giovinetti appartenenti alia classe del

popolo un qualche buon libro di letture
,
non pu6 aversene dub-

bio
, egli e consiglio al tutto consentaneo a ragione. I giovinetti

del popolo, dopo aver appresi i primi rudimenti del leggere, ab-

bisognano d' impratichirsi e affermarsi ogni di piu in quest' arte :

oltraccio fa loro di mestieri procacciarsi una cotal dovizia di co-

gnizioni pratiche ed usuali-, soprattutto poi ban bisogno di essere

: veraci cristiani, acquistando un alto, sublime concetto delle virtu,

,della Religione, di Dio. Ma a cogliere tutti questi nobili vantaggi,

cbi non vede esser acconcissimo un libro dettato con iscbietta

ma purgata dicitura, nel quale vi abbia la nomenclatura dei prin-

cipali oggetti consueti a cadere sotto de' sensi
,
un libro nel quale

vi sia un rapido , semplicissimo abbozzo del mondo fisico e morale;
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un libro infme sparse qua e cola di apologhi morali
,

di sani pro-

verbii ,
di fatti splendidi e luminosi tratti dalla storia dell' Antico

Testamento
,
ovvero dalla Storia Ecclesiastica

,
i quali scolpisca-

no nelle tenere menti dei garzoncelli una sublime idea di tutto

ci6 che a Dio e alle cose divine appartiene?

Ma lo scrivcre libri di cosiffatta natura
,
non che esser impresa

di facile eseguimento ,
e impresa intralciatissima e piena di diffi-

colta. Di fatto
,

se e cosa fertile di vantaggi che i giovinetti della

classe piu umile della societa sappiano leggere, scrivere e con-

teggiare ,
ed abbiano la mente abbellita di cognizioni proporzio-

nate al loro stato
, cognizioni giovevoli nei famigliari discorsi

,

nel commercio e nella trattazione dei proprii affari
;
chi non vede

esser cosa altrettanto feconda di tristi conseguenze ,
che gli stessi

abbiano una istruzione improporzionata , un'istruzione, cioe, che

solletica soverchiamente la loro curiosita, eccita la loro ambi-

zioncella, e fa nascere nel loro cuore un irragionevole rincresci-

mento del loro stato? Orbene, quanto facil cosa non e travalicare

que' limiti, oltre de' quali non puo avervi rettitudine e virtu ! Quan-

to facil cosa non e mai, che uno scrittore, ossia perche soprab-

bonda in lui il sapere ,
ossia perche scarseggia in lui 1' esperienza ,

ossia perche trovasi in lui vanita , detti un libro elementare
,

il

cui contenuto non armonizzi
, ripugni anzi altamente alle esigenze

dei garzoncelli del popolo ! Duplice adunque e lo scoglio da evi-

tarsi dagli scrittori di libri di letture popolari ,
la soverchia poverta,

e penuria di cognizioni ,
e il troppo lusso e sfarzo delle medesime.

11 primo scoglio non isfuggito fa si che i giovinetti non pervengano

a quel grado di cognizioni che loro si addice : T altro fa si che lo

trasandino e addivengano per questo modo irrequieti ,
oziosi

,
cu-

pidi, disobbedienti
, superbi. Pericolosi

,
infami per naufragi sono

amendue questi scogli -,
nulladimeno nello stendere libri elementari

pel popolo ,
minor male si 6 peccare per difetto

,
che il peccar per

eccesso
, imperciocche minor danno risultera al pubblico dall'avere

i garzonetti del basso ceto sprovvisti in parte o al tutto di amene

e utili cognizioni ,
che dallo averli adorni di cognizioni ,

le qualv li
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rendono insofierenti della propria condizione, e anelanti a un ben-

essere clie non godranno giammai, o vani del gia appreso, e pos-

seduti dall' irrequieto demone dell' orgoglio.

Cio presupposto ,
il libro di Letture Giovanili da noi accennato

qui sopra, dato in luce nel 1850, ma inviatoci solo teste
,

di che

tempera e egli mai? fi egli un libro idoneo a formare i giovinetti

del popolo all' amor della fatica, alia beneficenza, alia rassegnazio-

ne ,
all' umilta

,
ed in ispezial modo alia pratica della Religione :

ovvero un libro che falsa le prime e fondamentali idee del giusto e

dell' onesto
,
un libro atto di per se a preparare una generazione di

uomini ignoranti della religione e di Die
,

intesa solo agl' inte-

ressi materiali
, ghiotta, sitibonda di sfrenati piaceri ,

le cui phi

belle imprese sieno piu tardi o 1' architettare una rivoluzione o il

difendere una barricata? II nostro debito ci sforza ad esser severi-,

e trattandosi di additare al pubblico una novella fonte attossicata
,

da cui gl'incauti giovinetti possono attingere buon numero di pe-

stifere dottrine
,

noi crediamo patria carita lo antiporre il bene

universale alia soddisfazione di un solo.

L' A . delle accennate Letture e un cotale Giuseppe Sandrini di

Valcamonica, letterato d'ingegno,non isfornito di svariate e utili co-

gnizioni,che ha qualche perizia intorno alia istruzione della gioven-

tu, e che sa additare parecchie delle piaghe, che ban luogo purtroppo

nella moderna educazione. Ma nulla ostante le indicate buone quali-

ta, il Sandrini non e uomo che possa metier mano alia compilazione

di libri di educazione
,
vuoi civile

,
vuoi popolare ,

a motive della

gran moltitudine di torte opinioni ,
di cui ha ingombro sventura-

tamente 1' intelletto. II Sandrini e uno di quei letterati italiani
,

i

quali , posto da banda tutto o quasi tutto 1' ordine oltramondano
,

Iddio, i Celesti
,

i grandi destini dell'uomo, i suoi veraci vantaggi,

le soprannaturali virtu di cui debb'essere adorno e simili,non rifi-

nano mai di parlarci di progresso materiale
,

di liberta
,

di antiche

superstizioni , d' indipendenza ,
di gloria nazionale e di altrettali

argomenti ,
cantati e ricantati oggimai un milione di volte ,

con

insulto gravissimo e incessante del buon senso e danno incompa-

Serie //, vol. III. 6
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rabile degl'incauti. Di grazia si gitti una sola occhiata alia prefa-

zione che T A. premette al suo volumetto di Lettura
;
e poi ci si

dica qual concetto debba formarsi di lui, e se egli sia uomo accon-

cio a dettar libri atti ad avviare i giovinetti in sul difficile e spino-

so sentiero della virtu. L' educazione popolare , cosi il Sandrini , ha

per mezzo e per fine lo sviluppo delle facoltd intellettuali e rnorali ,

e per conseyuenza nn generate concincimento del dirillo e della ne-

.cessitd della libertd del pensiero , delta libertd dclla patria e della

:l&)ertd dette istituzioni . . . Dal Lilibco al Gottardo tultc lc italiche

cmirade soggiacqitero da tre secoli od a prepotenza slraniera, od

dominio di pretensioni aristocratiche e Icocraliche soverchiante il

diritto. Invece quindi di sviluppare I'intflletto, .s'intese a comprimn-

lo, ed a sostituire alia libertd del pensiero una cieca c forzata cre-

dtnza d'arbilraric e d ipocrite dottrine. E alfcrove: Un ccrto equi-

libria di favella tra i dttadini concorre mirabilmcnte a fare scom-

parire le distanze dagli antichi pr.eqindizu frapposte, e rende fa~

>tili e simpatiche le domocraliche dottrine. E piu sotto: Per-qucmti

sofismi e sotligliezze scolastiche non fu torturata. la filosofia, pri-

ma che Campanella, Telesio e Giordano Bruno allumassero la pura

jiaccola del nero
,

che pericolante d' eslinguersi colla vi(a di qitei

Grandi nelle carceri e sul rew/o, si riaccese poscia e sfolgoro di hel-

tissiina luce fuori d' Italia, ed indico la strada ai filosofi delTIngJtil-

tcrra t della German* ! E altrove : IIP. Girard esercilo qualche in-

fluenza suita Gioventii di Lucernae di bribwrgo , ed ha forse inno-

'cmtemente avparecckiato del inateriale in buon dato all' edifizio del

Sonderbund, e della casta che se ne fece sostegno. l
rinisce poi la Pce-

farione dicendo, che quaodo pure la sua fatica non sortisca Teffetto

desiderate, egli pero si trovera abbastanza soddisfatto delle derate

foticbe, quando possa acvitinare di un sol punto il momenta dtlla

redenziane di queUe masse popolari , al cui effetto e necessario I' ele-

ynento dducalivo italiwio&raun A. imbevuto di cosiflatte dottrine,

c che in una Prefazione di poche pagine sa gittare tanti semi di

ree dottrine, come mai potra far si che, postosi a dettare un libro
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in servizio del giovincelli del popolo ,
il componga altrimenti che

male e pregiudizievole?

Ma per venire a qualche particolarita, e toccar quasi con mano la

rea natura di questa operetta, consideriamola attentamente dal lato

che piu importa, vo' dire, dal lato morale e reliyioso. Egli e mani-

festo che un' opera destinata a istruire, a formare le masse popolari,

debb'esser piena di grandi ed efficaci insegnamenti di morale, si che

i teneri ed inesperti animi dei giovinetti vi apprendano a sottomet-

tersi volenterosi ai travagli inerenti alia loro umile condizione, e ad

abborrire le rozze e ferree inclinazioni solite ad allignare negli anK

mi plebei, e a praticare per lo contrario le cristiane virtu. S. Giro-

lamo nella bellissima lettera che scrive a Leta intorno al modo^

di educate la sua figliolina ,
ha queste parole : Nihil aliud discat

aiidire, nihil loqui, nisi quod ad timorem Dei pertinet. Ebbene, delle

cento e ventuna Lett ura , di cui costa 1' intero libra
,

se tu ne

spicchi alcune pochissime (nelle quali 1'A, parla dialcuni doveri

morali, ma in modo al tutto vago e indeterminato appunto come

avrebbe fatto a' suoi tempi un qualche Stoico ) ,
se tu spicchi ,

dieo, dalle cento e una Lettura akune pochissime ,
tutte le altre si

versano intorno alkn vita domestica, al Commercio, alia Geografia,

all^Agricoltura, alia Storia naturale, alia Storia patria, agli Or-

dini rappresetKtaltJvi^ al Progresso, alle Superstizioni, al Dispotismo-

e a sosniglianti argomenti. Egli e vero che 1' A. tratta assaissime

vfttte deiramore che debbesi nutrire verso la patria ;
anzi cominoia.

a trattare di cosiffatto argomento gia dalla secomta leltura
,

nellai

quale narra la -

parabola evan^elica del Seminatore. Ne solamente

parla di amore di patria quando gli argomenti lo portano-, ma anclw

quando 1' amore di patria non ci ha che iare; per esempio, quando >

iitveisce contro I'abuso di spiare e rapire i ftidi (pag. 99), e quando

altrove gli awiene di metier ragionamento del bellissimo fiore che

sono le rose
,

delle quali dice esser ufficio lo adornare la tomba<<<

prodi fiqU della patria (pag. 91). Se non che, il parlare tante volte-

di amor patrio in un libro di popolare educazione
,
e il parlarne in*

(juella guisache ia il Sandrini, anostro credere non e un-.pregio ,
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bensi una gravissima pecca delle Letture accennate. E di vero
,

se

F A. defmito a dovere 1' amor di patria, si ponesse ad innanimare i

giovinetti a darne belle e luminose testimonialize, sia coll'esser uo-

mini veramente esemplari, sia col beneficare ogni fatta di bisognosi,

sia col sobbarcarsi all' uopo ai pubblici incarichi
,

sia coll' esporre

anche la sanita e la vita a comune vantaggio , quando una fatale

necessita il richiede; se il Sandrini, diciamo, parlasse di questa gui-

sa, manco male: le sue raccomandazioni intorno airamore di patria

avrebbero uno scopo, e sarebbero altrettanti preziosi germi di one-

ste, laudevoli operazioni. Ma non cosi. L' A. spasima per Tamore di

patria, e il commenda sopra le altre virtu, e si adopera a tutt' uomo

per innestarlo nei vergini petti dei garzoncelli italiani; ma secondo

lui Tamor patrio non e poi altro che un amoredi nazionale indipen-

denza
,
un focoso desiderio di collegarsi contro dell' invasore del

natio paese, una volontaferoce, accanita di perseguirlo e di cacciar-

lo dalle proprie contrade. Ma, di grazia ,
a cbe pro tante declama-

zioni contro i nemici della patria ,
tante invettive contro i popoli

invasori, fatte a giovinetti di due o tre lustri? E cbe? Tamor della

patria consiste solo nel venir alle mani coi nemici del suolo nativo?

E poi, il parlar continue di guerre ,
di uccisioni

,
di morti

,
e forse

cosa utile e dicevole, trattandosi di giovinetti, il cui precipuo biso-

gno e formarsi alia mitezza cristiana e alia difficilissima legge della

universale carita? E poi, 1' aizzare i teneri animi contro di alcuno,

qualificandolo oppressore, prepotenteepeggio senza una ragione al

mondo, e egli forse un buon metodo di educare, o non piuttosto un

falsare innanzi tempo il sentimento del giusto, e un ausare la tenera

eta alle preoccupazioni, ai torti giudizii , agl'impeti irragionevoli ,

alle ire ingiuste, ai furori ciechi ?

Le Letture popolari del Sandrini sono degne di disapprovazione

considerate dal lato strettamente morale
;
ma sono degne di pari ,

anzi maggiore disapprovamento considerate dal lato religioso. Se

avvi porzione della societa bisognosa del gran freno che e alle uma-

ne passioni la religione, questa si e il popolo, siccome quello che 6

tardo d' ingegno, rozzo, impetuoso, esposto al seducimento, inetto
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a far fronte all' errore inorpellato di verita. Dunque un libro desti-

nato alia cultura delle moltitudini
,
dee avere in veduta in ispezial

modo il religioso insegnamento. Ebbene, chi il crederebbe? La cosa

precede tutto altrimenti nei libro del sig. Sandrhii. In questo libro

appena appenaavvi alcuna traccia di cose attinentisi alia santa nostra

Religione ;
e se avviene alcuna rara volta, die se ne tenga ragiona-

mento, 1'A. lo fa imperfettamente, superficialmente e peggio. Nel-

1' opera del Sandrini nulla o quasi nulla troviamo degli attributi

altissimi
,
infmiti della Divinita; nulla degV incomparabili benefizii

elargiti da Dio agli uomini nell' ordiae della grazia ;
nulla delle no-

bilissime prerogative che, come altrettanti raggi, cingono bellamen-

te la fronte della Chiesa di Gesu Cristo; nulla dei riti e delle prati-

che della nostra santa Religione : insomnia egli e impossible il

leggere questo libro da un capo all' altro
,
e sentirsi accendere in

petto una sola scintilla di divina carita. Ma meno male
, se nelle

Letture popolari del Sandrini non si facesse motto di cose spettanti

a Religione : il male, lo scandalo si e, che talvolta se ne parla ,
ma

con un linguaggio che dee necessariamente partorire negli animi

degl' incauti giovinetti rancore e disdegno della Religione e de'suoi

ministri. Lasciamo che 1'A. volendo in una sua lettura parlare espro-

fesso di quel luminare della Svizzera e della Chiesa Cattolica il B.

Nicolao della Flue ossia della Rupe ,
mette da banda le singolari ,

eroiche virtu di cui questo Santo fu adorno, la sua ardentissima ca-

rita verso Dio, la sua estrema rigidezza nel vivere
,

il suo zelo ar-

dente per gl
1

increment! della Religione Cattolica, e si da attorno per

dipingerlo un ottimo cittadino
,
che non vede altro che la patria e

anela incessantemente all' indipendenza della Svizzera e niente al

Paradiso. Lasciamo che i secoli di mezzo, secoli nei quali la fede era,

direm quasi, compenetrata coi costumi del tempo, secoli fecondissimi

diSanti, e nei quali la Chiesa signoreggio da per tutto come Reina,

sono rappresentati tutte le volte che ne cade il destro a negri e turpi

colori, e denominati secoli d'ignoranza e di superstizione. Lasciamo

pure che il Sandrini abusa dei fatti e delle sentenze scritturali tor-

cendole a confermare le sue idee false o per lo meno pericolose $
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come quando narra a pag, 114, che Davide fu unto Re median-

te il suffragio universale
,
e quando , parlando dell' Origine della

Socield e del Contralto Sociale e della elezione del deputati alia

Dieta, osa dire che chi vende il suo voto imita Giuda, che per 30 de-

nan tradl il suo divin Maestro (pag. 154
).

Tutte queste cose ci

basta di avere accennate come di volo , per trattenerci alquanto

piu a considerare 1' ira e il disprezzo che il Sandrini tende di far

germogliare riel cuore de' giovinetti contro i ministri di Dio. Le arti

che egli adopera per giungere a si reo fine sono molteplici, astute,

etiicacissime. Silenzio perpetuo della grandezza del Sacerdozio, in-

sinuazioni malevole, allusion! maligne, consigli inopportuni, disap-

provazioni manifeste, racconti falsi o almeno esagerati, ecco i mezzi

riprovevoli ,
cui pone mano il Sandrini per distoglier 1' ariimo dei

giovinetti da coloro che debbono essere i veri lor padri e benefatto-

ri ! L' A. a somiglianza ,
non delle api che volano sopra i fiori per

coglierne il succo
,
ma di certi altri insetti che si gittano sopra

1

le schifezze, e ito avidamente in cerca di tutti que' fatti che po-

teano direttamente o indirettamente infamare il sacerdozio^ e di

ess!
,
come di altrettante perle ,

ha voluto ingioiellare il suo li-

bro, facendolo in piu luoghi riuscire ad una sacrilega sguaiataggine.

Cosi nella Lettura CXH parlando delle superstizioni degli an-

tichi nel tempo del paganesimo ,
fa un orrendo quadro dei Sa-

cerdoti di quel tempo, cui dipinge come crudeli- e insaziabili delle

altrui sostanze
,
e cui noma barbari preli, foist pretacci. Le sante

Scritture somministravano al Sandrim un fascio di bellissimi av-

venimenti
,

atti a dimostrare alia prima eta
, quanto sia alta e ref

verenda la dignka, dei;Sacerdoti, e quale il rispetto che dee loro

professarsi^ ma il nostro Sandrini non ebbe occhi: per vedere tani

ti solenni avvenimenti., e li fi$s6 solo nel fatto degl'
1

empii sacer-

doti di Bel
,

, la cui impostura e ghiottornia descrive a lungo nella

Lettura XC. Nella Lettura CXVII il nostro A.
, sempre zelante hv

procurare la riforma e, il perfezionamento del sacerdozio-j condanna

gli antichi sacerdoti degl' idoli, i quali ponevano ogni studio in con*

servare vive tra i popoli le falsecredenze, perche quelle religioni erana
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per (jiicipreli tanlc bntleghe. Nella lunghissima Letluru LXXXIX TA.

ci fa sapere la provenienza maravigliosa del diamante che possiede

lo Czar o Imperuiore dolle Russie
,
e in tal congiuntura disvela le

imposture ve.raiwnte abbominevoli del sncerdoti pagani dell' Indie

Oriental!, cui si pi;uv di chiamare piu <; pin voile Santoni
,
e il cui

napo egli nonm l^ipazzo, innocentementeo malignamente non sap-

piarno. La Lezione Le tutta impiegata in lodare la o>lr!uv LeijaLam-

barda; si dice per6 in essa, e piu d'una volta, cbe il celebre Fede-

rico Barbarossa ebbe a consiglieri nell' idea di soggiogare 1' Italia
,

molli VescovieAbati. Finalmente a ribadire sempre piu il chiodo, cbe

i preti agognano all' altrui e vorrebbono smungere le borse di tutti

i facoltosi, il Sandrini consa?ra T intera e lunga LetUira LX
,
nella

quale narra di certe melotonte o scarafaggi ,
i quali verso 1' an-

no 1479 desolarono il Cantone di Vaud
,
ma che non poterono per

eerto tempo essere disterminate, a motivo della ignoranza e sordida

cupidigia degli erclesiastici di que' tempi. Si legga di grazia quella

Lettura, e poi ci si dica, se il Sandrini non e roso da una segreta ,

inesplicabile ira contro de' preti, la qnale egli si attentad'ispirare nel-

1'animo degl' innosenti giovinetti. Egli e certo cbe noi in leggere

quel tratto, e alcuni altri aspersi del medesioiD fiele, gittammo di-

pettosamente il libro: e ci na?que nell'animo un senso di profonda-

f>ieta verso qne'poveri garzoncelli che sono traditi da simili libri, e

ci sentimmo compresi da commiserazione e da spavento, in ripen-

sare allostrettissimo conto, chel'A. dovra rendere a Dio per avere

abusato T ingegno e la parola a idaitno di coloro , la cui innocenza

re cosi facile a perdersi, e sta cosi a cuore a Gesu Cristo.

Finiremo questa rivista volgendo^i ai Genitori e ai Maestri
,
te

gcongiurandoli per quanto lor cale delTanima propria e dell' altrui
,

a non voler consent ire giammai che i loro figliuoli o discepoli ma-

neggino pur una volta libri somiglianti a qiresto da noi fin qui dis-

approvato, e a torlo tosto di mano a que' figliuoli o discepoli, i quali

al presente lo possedessero. Quanto all' A. noi lo consiglieremmo

<T applicare 1'animo a tutt' altro mestiere, che a quello di dettar libri

per la educazione, dice egli, ma in realta per alto scandalo dei fan-



88 RIVISTA

ciulli di qualunque condizione essi siano. Non si sarebbe potuto far

peggio chi avesse voluto scrivere apposta un' opera per iscandolez-

zare i pusilli. Una generazione format a su queste Lelture ci darebbe

un 93 alia franzese; ma per TAutore il consiglio sta nell' evangelio :

Una mola asinaria al collo e giu in profundum marts. E si badi : la

ricetta non e prescritta da noi
5
sta registrata in terminis al decimot-

tavo di S. Matteo.

Ill

Delia separazione Ira la Chiesa e lo Stalo in Piemonle per un Teolo-

go casalese. Casale 1853 di pagg. 160.

Non senza molta sapienza ha detto a' di nostri un gran pubblici-

sta cattolico, la lotta essere un elemento vitale della Chiesa : contro

la quale appena la guerra incomincia
,
ecco per ogni parte animati

da spirito di zelo novello numerosi campioni spingersi nella mischia

per raccogliervi allori non perituri ;
tanto piu nobili di quelli che

germogliano sui campi dei combattimenti materiali
, quanto e piu

nobile lo spirito che la materia, e la ragione che la forza. In Piemonte

la Chiesa venne assalita da lungo tempo con quell' intento che 1' A.

dell' opera annunziata esprime coll' epigrafe evangelica del suo li-

bro : Nolumus hunc regnare super nos : e si voile operare la separa-

zione dello Stato dalla Chiesa co' fatti prima ancora che si espri-

messe colle parole, allorche si aboli il foro ecclesiastico, si menom6

1'osservanza delle feste, si abolirono le decime, si tent6 di profanare

il matrimonio ( pag. 3
).

Ma oramai sembrando maturi i tempi e

preparati gli animi a compiere il sacrilegio ,
si aspetta di giorno in

giorno che un qualche eroe della miscredenza, audace nel coraggio

delle sue opinioni, pronunzi cruda cruda la formola dell' ultimatum,

ed inviti quella gente un di si cattolica, e quella dinastia clje diede

tanti Santi agli altari, a dichiarare finalmente 1' apostasia sociale, e

cancellare il primo articolo di quello Statuto ,
di cui vantano figlia

la liberta odierna.
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Presago di questo ultimo eccesso lanciasi nella mischia il nostro

Autore per premunire quanto e da lui le coscienze cattoliche; ed

esposte dapprima le due forme con cui pu6 presentarsi la relazione

fra lo Stato e la Cliiesa
,

vale a dire o la separazione o V dlleanza
,

della quale, dic'egli, tre sono i costitutivi: religions di Stato, prole-

zione reciproca e materie miste (pag. 5); passa nel 2. Arlicolo a

considerare 1 origine storica della separazione (pag. 14 e segg.), la

quale altro non e che il protestantesimo , pianla di origine esotica ,

che i cattolici ed italiani ristabilirebbero rinnegando le tradizioni di

tanli secoli (pag. 14) : il chevien confermato nel 3 Articolo, ove di-

mostra qual sia lo spirito donde muove un tal desiderio, intolleranza

cioe di quel freno che la religione ioiporrebbe alia politica degli Stati,

come alia coscienza degV individui. Entra poscia a dimostrare as-

surdo il sistema di separazione riguardato in se medesimo
,
non

essendo possibile il separare le materie in cui le due societa si tra-

vagliano ,
ne il fine ultimo a cui debbono mirare amendue : ed e il

tema dell'articolo 4. Nel 5. la dimostra nociva pei suoi efletti gene-

rali, vale a dire per Tintrodurre che fa nella nazione, autenticato da

pubblica autorita
,

il razionalismo e indifferentismo religioso. Nel

qual proposito s^viamente combatte coloro che ricorrono agli esem-

pii degli Stati Uniti American!, e dimostra che 1' efletto della sepa-

razione e cola 1' irreligione di 10 milioni che non apparlengono a

nessun culto e religione ( pag. 42) : e se T empieta non fa maggiori

progress! , dipender questo dalla buona costituzione domestica non

dal pubblico indifierentismo. Un altro effetto generate del sistema,

spiegato neirarticolo 6., e il far crollare que' troni ai quali non pu6

recar fermezza degna di loro, se non la persuasione ben radicata dei

sudditi nel principio di obbedienza. Laonde conclude ( pag. 52 ) :

conseguenze generali di questo sistema essere la rovina della fede e

della societa.

Passa poscia nell' articolo 7. agli effetti particolari rispetto al

Piemonte, e dimostra come la separazione tra la Chiesa e lo Stato e

ivi contraria ai dritti della maggioranza , agf incrementi della vera
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liberla e alia tranquillita sociale: di che si ragiona lino all
1

articolo

10, il quale riepiloga tutta la prim a parto di questo libretto.

Esamina nella seconda parte se il Piemonte si trovi in tali condi-

zioni die rendasi neccssaria un'eccezione alia legge generate che co~

mauda unione ed alleanza fra lo Stato e la Chiesa : e stabilisce col

ch. Monsignor Parisis potersi dare certi casi in cui convenga al Go-

verno una qualche separazione ,
o la Chiesa si trovi indotta e ne-

cessitata. ad implorare liberta per sottrarsi.all' oppressione. Savia-

mente peraltro avverte quanto sia facile che i Governi prendano per

Ragione di Stato cio che in verita non e se non fiacchezza o furbe-

ria.di politici codardi o miscredenti. Da queste osservazioni egli ri-

cava non essere tali le condizioni del Piemonte che autorizzino nei

Governo la separazione: ed e questo il soggetto dell.,2. e.3. Ar-

ticolo. Ma potra almeno la Chiesa indursi ad implorarla per proprio

vantaggio ? L'A.
, dopo avere spiegato che in certi casi tale e 1'op-

pfcessione ch'ella soffre sotto pretesto di aileanza, che le rende desi-

derabile un'assoluta liberta, soggiunge peraltro die in questi casi

ridicola sarebbe la pretensione dei separanlisli; giacche chi sono, do-

manda 7 que'che promuovano le tenderize sfac&revoli alia fede, se iioit

in gran parte separantisti ? . . . E la hgge dell' in&egnanunto da chi

fu fatta e da chi si mantiene (pag. 135;? Per>costoro dunque un tal

Imywaggio sarebbe , conclude, un menzognero pretesto. Non cosi per

la-Ghiesa; la quale sebbene oggi non sia ridotta all estremo, poten-r

do sperare se non altro che cangirto le sue sorti e che Toppressione-

presente non sia che una-crisi momentanea,grazie alia religione del

popolo e della dinastia regnante; pure potrebbe a lungo andare esser

costretta alia separazione ,
se T alleanza divenisse come in Francia e

nelBelgio, I . corruttela nell'insegnamento, 2. schiavitu della Chiesa 9

3; invasione de'suoi diritti (p. 124): e cio non in modo passeggero *

precario ,
ma ostinato e legale. Riconosce 1'A. tal essere le tenden-

ze di molti politici piemontesi che fanno temere non lontano quel

giorno di estrema calami ta. Ma anche allora, domanda, costoro

appunto che menano tan to scalpore p^r la separazione delle due
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Autorita, vi si acconceraimo eglino sinceramente? Qibo: La schiet-

v tezza nel concedere alia Chiesa il fatto proprio e le guarentigie

nel preservarglielo neU'avvenire. inancano an"atto dic'egli nel

nostro paese (pag. 137) ,
essendo impossibile die magistra-

tura , giornalismo e Governo rinneghino le loro massime uni-

, versitarie, inconciliabili col sistema di separazione (p.!38). La

c separazione; continua 1'Autore s'invoca per rivendicare al po-

tero civile la liberta e i diritti clie pu6 avere alienati
,
non gia

per cedere alia Chiesa quelli che ecc. (ivi): intendono con ci6 di

far libero il Governo da ogni legge superiore alia umana, e molti

ne tolgon pretesto per dare la liberta al male senza darla al ben0

(pag. 140). Cotalche le liberta piu elementari propriedel Bel-

gio ci sembrano conclude fuori d'ogni speranza per la Cbiesa

del Piemonte. E le promesse dei separantisti sono un fantasma :

tutto ci dice die il Governo si farebbe le parti del leone, e la li-

ce berta invocata da Monsignor Parisis per la Franeia sarebbe qui

una illusioue. E allora quai saranno i conseguenti della separa-

te zione della Chiesa dallo Stato ? Sara la lotta tra il sacerdozio e

Timpero: la liberta di tutto il male, meno quella di tutto il bene:

ossia la civilta o la religione offerte in olocausto all' utopia dei se-

tt parantisti (pag. 143) .

Queste belle parole mostrano abbastanza quanto sieno cattolici i

sentimenti dell'A.
,

e perspicace la vista della sua prudenza. Egli

riconosce da se medesimo alcuni difetti riello stile e nell' ordine del

proprio libretto (pag. 160): alcune inesattezze storiche potrebbono

ancbe notarsi qua e cola
,
ma cose di niun momento, come sarebbe

per cagion d'esempio la separazione assoluta della Chiesa e dello

Stato negli Stati Uniti d'America fin dalla scoperta di Colombo

(pag. 82), e il Principe d'Oranges luterano (pag. 116). Ma queste e

gimili inesattezze, che ponno sfuggire a qualunque penna anche

esercitatissima, nulla tolgono al merito ed utilita di questo libretto.

Piuttosto crediamo utile il sottoporre airAutore altra osservazione

di maggior rilievo, invitandolo a ponderare attentamente certe frasi



92 RIVISTA

che possono dar campo ad interprctazioni inesatte, o ad applicazio-

ni pericolose. Tale sarebbe (p. 8) la supposizione che Tuomo entri

nella societa civile alienando diritti e liberta: il che sembraci putire

non poco del Pallo sociale. Tale il supporre (p. 95) chelaChiesa si

pieghi al Placet
; oppression e ch' ella ben puo tollerare per necessi-

ta, ma piegarvisi
non mai. Tale il dir 1'eresia unita con noi nella fede

all'ordine sovrannaturale (pag. 130). Tale specialmente 1'ammettere

che linvocare la separazione fra la spada e il pastorale tocchi allora

a chiunque, o per lo meno agl'ingegni eletti (pag. 114 e 136). Uno

degli ingegni eletti di Francia era certamente il Lamennais
,

savia-

mente biasimato dal ch. A. per avere iniziata una tale domanda :

che non agHngegni eletti
,
ma alFEpiscopato ordinato dallo Spirito

Santo, e specialissimamente al Vicariodi Cristo appartiene il deter-

minare, quando sia giunto quell'estremo di oppressione, in cui non

possa continuarsi nella tolleranza del mal presente per la speranzu

di migliore avvenire.

Anche la scusa colla quale 1'A. confutando quelle ch'egli appella

le severe pagine di Montdlembert scrilte sul Piemonte ( pag. 126 )

tenta difenderne 1'antico Governo, ci sembrano in certi passi sover-

chiamente indulgenti. La liberta essenziale della Chiesa dice il

Teologo casalese non ci pare sia stata veramente offesa. ... Si

negarono altri diritti, e vero, come Tadunarsi a concilio, e il cor-

rispondere liberamente colla S. Sede. Ma si osservi cheildiniego

del primo diritto, sc immensamente esiziale alia fede, per i tempi

present! dovrebbe dirsi, o quando le eresie sociali minacciavano Is

basi della societa in Francia
,
non cosi nei tempi addietro presso

di noi quando il campo deU'errore era assai ristretto. Del resto tal

proibizione si faceva piu per amore alle leggi del Governo
,
che

per odio a quelle della Chiesa, o a titolo di alleanza con lei (pag~

127 ) . Cosi 1' A. : ma in verita queste parole non ci sembrano

degnene della scienza ne della rettitudine da lui manifestate in tutto

il corso dell' opera. Se i Concilii sono uno dei mczzi piu efficaci per

sostenere nella Chiesa T unita e la fede, 1' organismo e la vita delta
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Chiesa
;
se 1' interrompere le corrispondenze colla Santa Sede vale

quasi altrettarito che mozzar la testa al corpo mistico di Gesd Cri-

sto
;
dire che la liberta non ne fu veramente oflesa

, egli e un dire

che senza offendere la liberta deiruomo si pu6 renderlo paralitico e

decapitarlo. Certamente non si condusse allora all
1

estremo la ves-

sazione e la persecuzione; ma si prepararono gli eccessi de' tempi

nostri a cui non giugnerebbero oggidi (ed alcuni con un'apparenza

di buona fede) gli avvocati parlamenlari, se quelle dottrine con cui

si scusan6 non avessero sorbite dagli avvocati universilarii. Dirci

che questo non si faceva per odio delta Chiesa
, egli 6 un dirci che

quegli uomini ambiziosi ed usurpatori non erano demoni : e sape-

vamcelo. Sapevamo eziandio che i Pontefici non cessarono di amare

que' Principi ,
ben vedendo che piu de' Principi erano in colpa i

Ministri. Ma tutto ci6 non toglie che 1' offesa fosse gravissima e fu-

nestissimo il danno.

Siam certi essere questi nostri i veri sentimenti dell' ortodosso

Autore malgrado quelle parole sfuggite all'amor patrio e forse inav-

vertite : e ce ne fa fede un certo odore di cattolicismo sincere spi-

rante da tutto il tenore di quesla operetta : ne ci saremmo fatto le-

cito di aggiungere queste ultime osservazioni
,
se non intendessimo

quanto importi oggidi il ricordare frequentemente ai fyuoni catto-

lici quel debito di amorosa dipendenza dalla Chiesa che forma il loro

carattere, diametralmente opposto alia sfrenata liberta che tenta in-

tromettersi, e talora anche sotto forma di zelo, negli accampamenti

cattolici. L' egregio A. il cui zelo in tanto travaglio del'a Chiesa

subalpina, non istara contento alle poche pagine finora pubblicate,

trarra, speriamo ,
e dagli elogi e dalle censure nuova lena a corn-

batter le guerre del Signore, e a misurare con sempre nuova accor-

tezza tutte le espressioni in materie cosi delicate.
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IV.

DeUe cow divine, e specialmmte degli ultimi tempi del mondo. Am-

monimenti di GIOVANNA IE ROYER , po.scia Suora della nativita.

_ Prima traduzione dal fwncese. Rovigo 1852.

Se fossimo di que
1

pessimist! pe quali

Peggiora il mondo e peggiorando invecchia

avremmo a risolvere un problema nell'anmmziare la tradu/ione,di

un libro di visioni e rivelazioni. Conciossiaehe, come mai, interro-

gheremmo,si trova oggi in Italia una penna non incplta che osa ije-

galarci un racconto di

Cose soprannatura altere e nuore

e spetialmente degli ultimi tempi del mondo? Ma il problema non

e per noi misterioso, e salutiamo sorridendo il libretto ben ve-

nuto, mirandovi una pruova novella cbe lo spirito del cattolicismo

lungi dal vergere al tramonto, sta sul rialzarsi e riaccendersi. Non

gia cbe stimiamo non essere grandi i progressi della irreligione e

della licenza: ma ne giova sperare cbe alia stregua medesima pro-

gredisca lo spirito cattolico eccitato a morale reazione, ed a manife-

starsi piu limpido e generoso dall'anatagonismo stesso, si dichiarato

e violento. E un tale coraggio e in questo momento tanto piu de-

gno ,
mentre lo spirito infernale di rivelazioni e meraviglie sembra

volersi armare contro il cristianesimo
,
come vedemmo nel passato

quaderno ragionando sopra il Mondo degli spiriti. In tale congiun-

tura, il libro di cui parliamo ofterirebbe un singolare contrasto se
,

oltre la protesta consueta che troviamo a pag. 29 colla quale 1' A.

e il traduttore si sottopongono pienamente ai noti decreti di Papa
Urbano Mil

,
venisse corredato

,
come direm fra poco , delle testi-

monianze di autenticita.
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A questo rinfraneamento dotrli spirit! cattolka atlribuiamo noi

dunque la pubbbcazione delle misteriose pagine di questo racconto,

ove il sacerdote francese-ab. Genet rarcoke le memorie di ci6 che

udiva <ta una di quelle anime privilegiate, delle qunli iavellammo al-

tra volta *
,
die dalla ignoranza di una < ondizione osewra-e rozza

vengono sollevate per interno ammaestrarnento celeste alle piu sn-

blimi vorita della filosofia cattoliea. La Suora della Nativita ragiona

di Dio con tal linguaggio ,
cbe ti sembrerebbe nan istraniera agli

studii teologici: e T altezza di questo siro discorrere, supponendola
r

,

come dallo scrittore si asserisce
,
cosa tutta di una idiota- reiigiosa

cocrversa , pu6 riuscirci contrassegnosicuro dello spirito di Dio cbe

in lei f'avolla, ancbe quando annunzia1 avvenimenti futuri, dei quali

in-aii parte gia ebbe compimento nlla lunga serie di anni calami-

teisi, cbe. corsero dal 1789 fino a nor.

Tutto ci6 noi diciamo sul supposto che autentico sia il racconto ,

come ci vien detto da qualche sacerdote francese, il quale ricorda la

fama che ne correva nella sua terra natia poco distante da Lorient

citta della Brettagna francese, nelle cui vicinanze stava il Monastero

di Fougeres. Di questa autenticita peraltro non possiamo noi essere

mallevadori, non trovando nel libro ne document! critic! ne appro-

vazioni della Chiesa, dalla cui sola autorita puo avers! tutta la sicu-

rezza possibile in materie si ardue e gelose. L' egregio traduttore

avrebbe fatto opera pregevole se di quest! document! avesse corre-

data la sua versione ed appagata la curiosita de'suoi lettori. C!6 non-

ostante, poich^ un qualche indizio di verita suol trarre la critica an-

che dall'intrinseca forma delle scritture, diremo sinceramente nulla

aver noi trovato in questa che disdica al suo titolo
5

i concetti nel

parlare di Dio sono sublimi: i sentimenti spirano tutta la fragranza

delta virtu veramente cristiana
;

il linguaggio e dignitoso senza

pompa, le immagini familiari senza trivialita; la misericordia divina

da il suo bacio alia giustizia; la carita verso il prossimo ne piange

1 V. Cfu7fd CattoHca II Serie, vol. II, pag. 389
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i danni senza blandirne le colpe. Insomma il libretto pu6 fornire un

pascolo piacevole a quell' anime divote, le quali senza credere arti-

coli di fede tutte le private rivelazioni
,
sanno peraltro rispettare

nella bonta divina il dritto cb'ella ba di comunicarsi agli uomini an-

che a' tempi nostri , e non gittano subito dispettosamente un libro,

perche favella di un misticismo superiore alia natura.

Dopo brevi preamboli del traduttore e dell
1

autore
,

il libro pre-

mette una notizia biografica della Religiosa che in esso favella. II ri-

manente non ammette analisi, se non in quanto le materie cbe vi si

svolgono senz' altro ordine cbe quello dei fatti, tutte fmalmente si

riduconoo a contemplazioni sulla Divinita, o ad annunzii di que'ca-

stigbi ,
dei quali sentiamo i colpi ,

o a vaticinii dei giorni estremi.

L' A. protesta di sottoporre il tutto al giudizio della Chiesa: e que-

sta docilitanon e piccolo indizio anch'essa del buono spirito che gli

condusse la penna.
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Roma 27 Giugno 1853.

I.

COSE ITAll'AKE.

STATI PONTIFICII. 1. Convenzione postale colla Francia 2. Le Sucre di

carita 3. Concorso Gregoriano 4. Accademia di Religione cattolica.

1 . Le convenzioni postal! cominciatesi a stabilire da alcuni an-

ni tra parecchi Stati di Europa hanno per effetto 1'agevolare le

comunicazioni epistolari ,
il renderle meno dispendiose ed il far

si che i rispettivi Governi ne abbiano minori brighe e maggiori
emolumenti. Sono alquanti mesi che questo Governo concluse

una somigliante Convenzione coll' Impero austriaco
$

al presente

e conclusa altresi colla Francia : ed in tre numeri del Giornale

di Roma nella parte uffiziale se ne reca per disteso il trattato con-

cluso tra i plenipotenziarii rispettivi $
cioe il Card. Giacomo An-

tonelli ed il conte Alfonso de Rayneval. Sarebbe lungo il discor-

rerne le singole parti. Ma in generale pu6 dirsi cbe merce que-
sta Convenzione si potranno affrancare negli Stati Pontificii per

la Francia
, Algeria ,

Colonie francesi
,

scale d' oriente e viceversa

le lettere
,

i piegbi ,
i giornali ,

i quaderni ,
i libri non legati e

somiglianti. Anzi in virtu delle Convenzioni gia concluse tra la

Serie II, vol. III. 7
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Francia e parecchi Stati di Europa e di fuori
,

il trattato con-

cluso ora si stende piu largamente dell' Impero francese e delle

sue appartenenze ,
essendosi ottenuta la possibilitci dell' affranca-

tura e la diminuzione della tassa pei Cantoni svizzeri
, pei regni

del Belgio e del Paesi Bassi
, per gli Stati d' Alemagna ,

eccetto

il Palatinato del Reno
,

1' Assia Renana e la Prussia Renana ; piu

per la Spagna , pel Portogallo ecc.

2. Nel p. p. mese di Maggio una novella scuola per le fanciulle

povere di Roma aprivasi nella regione dei Monti
,
affidata alle Suo-

re di Carita di Nostra Signora del Monte Calvario presso il Monte

Esquilino. Brevemente, trascrivendo dal Giornale di Roma, diremo

dell
1

istituto
,
e del nuovo beneficio fatto alia gioventu dal regnante

Pontefice.

Debbesi la fondazione di queste Suore alia piissima Dama Virgi-

nia Centurione vedova Grimaldi Braccelli, la quale nel 1619 aven-

do in Genova, sua patria, raccolte varie fanciulle bisognose di aiuto,

ne piu essendo bastante il suo palagio a contenerle, tolse in affitto

il monistero oggidi chiamato della Visitazione, e a seconda di ei6,

che la stessa Vergine Santissima le aveva ordinato, chiam6 le pie

donne cbe ne avean cura, Suore di Santa Maria del Rifugio de'Tri-

bolati in Monte Calvario. Opera cosl benefica sarebbe f'orse nel 1641

mancata, se non veniva in particolare guisa favoreggiata dal nobilis-

simo patrizio Emmanuele Brignole. Questi fabbricd loro un largo e

magnifico monastero, ove le raccolse da due case in cui trovavansi

prima unite
,
e le forni di rendite. Avendo poi il meUesimo edinV

cato pei poverj il vasto albergo di Carbonara, voile che alle varie

classi di donne ivi raccolte presedesse una Suora. II perche meri-

tatosi con si belle opere il nome di confondatore, vennero volgar-

mente chiamate le Suore Brignole. Ben presto si accrebbe il nume-

ro delle case, e delle Suore, lequali si dedicauo al- servigio dalle

povere negli ospedali, ne
1

lazzaretti, ed in ogni altro luogo pio.

Non prima dell' anno 1827 vennero in Roma chiamate dal Pon-

tefice Leone XII di santa memoria, il quale voile ad esse affidare la

direzione delle povere fanciulle racchiuse nell' Ospizio di Santa Ma-

ria degli Angeli alle Terme, e le riguardo sempre con grande beni-

gnita. Si dovette pero al.Sommo Pontefice Gregorio XVI 1' avere

data ad esse in Roma una casa, per la fondazione dell' istituto, at

quale uopo erano state a bella posta chiamate in Roma. Concesse
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ioro in perpcttio il Monastero e la Chiesa di S. Norberto presso

1'Esquilino, appartenuti gia ai Monaci Premostratensi, edel suo pe-

culio assegni
5

) quanto vi era di mestieri a tal uopo. Ai 20 di Ottobre

del 1833 vi apersero il noviziato, continuando, come tuttodi a rite-

nere T Ospizio delle Sordemute : ed il Santo Padre, dopo averne

ad alcuni Cardinal! commessa la protezione, la voile in ultimo dare

all' Emo e Rmo sig. Cardinale Brignole, il quale emulando la pieta

de'suoi maggiori non Iasci6 mai e non lascia di risguardare con oc-

cbio veramente patemo le Suore del Monte Calvario.

Conoscendosi ogni giorno piu il bone, cbe apportavano alia so-

cieta
,

il medesimo Gregorio XVI commise alia Ioro cura la educa-

zione ed istmzione delle Sordemute
,
di cui aveva egli in Roma

aperta una nuova casa. Ne in Roma solo, ma propagaronsi le Suore

in altre citta dello Stato Pontificio. Si apersero Tuna dopoTaltra le

case di Rieti, di Viterbo, di Monte Rotondo, di Magliano e di lesi,

ove furono fondate nel p. p. Ottobre. II sopraddetto Gregorio XVI

onor6 piu volte di sua presenza la casa di S. Norberto, e perfino in

morte quelle Suore voile ricordate con un legato, continuando anco

in quel punto la munificenza , con cui in vita era accorso ad ogni

Ioro bisogno.

La Santita di Nostro Signore PAPA PIO IX, cui nulla sfugge di

quanto pu6 piu contribute al vantaggio della cristiana e civile edu-

cazione della classe piu indigente, aHorquando nel p. p. Ottobre si

condusse pur esso alia scuola di S. Norberto, affid6 a quelle Suore la

ducazione di altre povere fanciulle
,
volendo che aprissero una

scuola per esse, tanto piu cbe in quel Rione era manoata quella

delle monache del Divino Amore, per essersi queste riunite al Con-

servatorio Pio alle falde del Gianicolo. A tale fine determin6 SUA

SANTITA che non solo si erigessero a sue spese le scuole capaci di

ontenere copioso numero di fanciulle, ma che si accrescesse non

poco la casa religiosa sommamente ristretta.

Per le speoiali cure del sig. Commendatore Jacobini Ministro del

Commercio e de' Lavori Pubblici, cui dal Sommo Pontetice si era

commessa la sopraintendenza della fabbrica, il 30 di Aprile si pote

aprire per la prima volta la scuola, cui intervennero fanciulle delh-

parrocchie di S. Maria Maggiore, di S. Martino a Monti, della Ma-

donna de' Monti, de' Ss. Vincenzo ed Anastasio aTrevi, di S. Ber-

nardo e perfino di S. Lorenzo fuori le mura. II perche se si ha da
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argomentare dal numero accorso, ben presto si renderanno le scuole

stesse anguste. L' educazione che vi ricevono e religiosa e civile,

venendo ammaestrate negli atti di pieta, e ne' principali lavori ne-

cessarii alle varie classi di persone. Compiuta poi la fabbrica di tut-

te le scuole diverranno esse per certo le piu numerose di questa

Capitale. Ne deve lasciarsi senza speciale menzione la generale Su-

periora Suor Maria Luigia Chiesa, la quale per addimostrare il suo

grato animo e la sua obbedienza al Pontefice, ha sollecitato 1'aper-

tura delle scuole e per collocarle sotto una speciale protezione del-

la Vergine ha voluto che il primo esercizio ne fosse il mese Maria-

no
, praticato da quelle giovanette e fanciulle con tale una divozio-

ne e costanza da far tenerezza a quanti le hanno vedute.

3. Nello scorso mese la insigne ariistica Congregazione del vir-

tuosi al Pantheon pronunzio il suo giudizio intorno ai lavori pre-

sentatile pel grande concorso biennale gregoriano e pel bimestrale

di esercizio.

II soggetto proposto per la pittura era : Assuero Re di Persia

sorprende Amanno , mmtre questi supplicava la Regina Ester a sal-

varlo dallo sdegno dell' istesso Re. Tre furono i dipinti presenta-

ti$ il segnato num. 1 non fu giudicato degno di attenzione
j
sul

secondo furon recate delle severe censure
,
ed al terzo fu aggiu-

dicato il premio ,
benche non si mancasse dalla Commissione al

debito di notarne parecchi difetti o diciamo meglio parecchi pregi

che vi si sarebbero desiderati. Apertasi la schedula segnata num. 3

ne fu trovata autrice la signora Luisa Biagioli romana.

Quanto alia scultura il soggetto proposto era : il Re Assuero

sosliene la Regina Ester la quale era venuta meno alia sua pre-

senza. Esamiriato 1' unico lavoro presentato ,
ne furono notati al-

quanti difetti che nel giudizio messone a stampa si leggono espo-

sti partitamente. Tuttavolta essendo questi compensati dalla buo-

na invenzione e composizione del gruppo ,
dall' accurata esecu-

zione e massimamente dal grazioso e naturale abbandono di Ester,

la Classe arbitro di concedere il premio al giovine artista a titolo

d' incoraggiamento. Apertasi la schedula
,

si trovo essere autore

del gruppo il sig. Antonio Tempra milanese.

Per 1' architettura il soggetto proposto era stato: lo sgombra-

mento delle case che sono a conlatto del Pantheon ; sul quale tre

progetti erano stati presentati alia Congregazione artistica. Esa-
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minati tutli e tre con iscrupolosa diligenza ,
non fu pensato che

alcuno di essi toccasse quel grado di perfezione da poterglisi ag-

giudicarc il premio. Quindi le schedule non furono neppure aper-

te, e gli
autori senza 1'onta della pubblica ripulsa potranno pren-

dere argomento di elaborare con piu lungo amore i loro disegni.

Quanto al concorso di esercizio
,

ci contenteremo a dire che

nella pittura ehhe la preferenza il sig. Paolo Priolo palermitano ;

nella scultura il sig. Emmanuele Marcetti di Chiari
;
e da ultimo

nejl' architettura furono giudicati pari di merito i signori Filip-

po Venerati romano e Paolo Pantellaro siciliano.

4. II sig. Can. Professor Pigliacelli il di 9Giugno recit6 una dotta

orazione nell
1

Accademia di Religione cattolica. II tema datogli a

trattare era: // Conmnismo c il Socialismo sono due estremi della

stessa tinea e tendono alia dislruzione della Religione c della so-

ciclci. Ne riferiremo al solito i capi piu principali.

Nel linguaggio geometrico estremi di una medesima linea si di-

cono quei due puriti , posti i quali ,
da qualunque parte s' inco-

minci a tirare si avra sempre la stessa linea. Nel linguaggio poi

filosofico quei sistemi potran dirsi estremi d' una medesima linea

i quali sono prodotti da un solo principio , tendono a un mede-

simo line
, adoprano gli stessi mezzi. Tali possorio dirsi il Socia-

lismo e il Comunismo.

Sia pure che nel linguaggio si differenzino
,
che rivestano di-

verse forme , che il primo brighi piu a cercare ,
come diconla ,

la

fusion delle menti
,
dove il secondo ama meglio quella degl

1

in-

teressi e de
1

diletti materiali
;

si fatta ed altre differenze riguar-

dano la corteccia piuttosto e gli accidenti che il midollo e la so-

stanza d' entrambi. Quanto a (juesta la medesimezza e indubitata;

perche il Socialismo puo dirsi Comunismo delle menti
,
come per

opposite il Comunismo puo nornarsi Socialismo degli istinti e delle

cupidigie, e quanto e facile discendere dair idee socialistiche alia

applicazion comunistica
,

altrettanto e agevole risalire dalla pra-

tica del Comunismo alle teoriche del Socialismo.

L' uno e Taltro sistema muove dallo stesso principio d' una li-

berta disfrenata
, adopera lo stesso mezzo d' una rivoluzion radi-

cale e sanguinosa ,
tende al medesimo scopo di distruggere ogni

idea sociale e reliuiosa.
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Noi avremmo desiderato che il dotto disserente si fosse dimo-

rato piu a lungo nel chiarire e svolgere questa prima parte del

suo lema-, ma egli incalzato dalla strettezza del tempo e ripu-

tando piu utile la seconda ,
a questa dopo aver appena accemiati

que puuti volge tutto il nerbo del suo discorso.

L" Oratore si fa a dimostrare come il Socialismo e il Comunismo

non pur abborriscono ed osteggiano il Cattolicismo, ma in generale

ogni sorta di religione cbe includa alcuna idea di Dio
,

di supe-

riorita , di legge. E ben a ragione ,
secondo <logica di empii . per6

che tali cose si oppongono direttamente alle loro mire sowed i-

trici d'ogni ordine.

Ma 1' odio piu accanito e contro la vera Chiesa di Oisto
;
stan-

teche in essa, sia cbe si guardtno i dommi
,

sia cbe i precetti ,
sia

che si consider! la gerarchia, tutto & in coritraddizione vivissima

e manifestissima colle massime
,

colle prescrizioni ,
coll' anarchia

voluta da' satanici sistemi di cui parliamo. Come quella racchiu-

de ogni vero , promuove ogni virtu
,
serva ogni ordine

;
cosi que-

sti accolgono ogni errore , sospingono ad ogni vizio , rompono

ogni armonia.

Che se distrutta la base , forza & che precipiti 1' edifizio
, ognu-

no intende senz' altra prova essere il Socialismo e il Comunismo

distruttori della societa la quale e fondata sulla religione e cou

lei strettissimamente connessa. Senza religione non ha forza il giu-

ramento
,
non verita le promesse ,

non fermezza i patti ,
non ob-

bligazione le leggi ,
non fedelta i talami

,
non sicurezza la pro-

prieta. E rimossi cotesti lenenti
, sopra qual pietra e con quai

puntelli si reggera il civile consorzio?

L' ultimo risultamento di quei sistemi e T annichilazione d' ogni

moralita. Or una societa non informata di principii morali potra
esser altro che un' accozzaglia di fiere ? Lo stesso si argomenti
dall' odio che questi sistemi portano ad ogni autorita

; imperoc-
che lo stato sociale non puo sussistere senza un principio di or-

dine
,
e il principio dell' ordine nella moltitudine non e altro che il

diritto di comandare.

Ma meraviglioso e che mentre questi sowertitori del genere
umano procacciano il soqquadro d'ogni ordine sulla promessa d'u-

na liberta illimitata ,
mirano da ultimo ad annientare la stessa li-

berta
;
cotalch^ il socialista Roberto Owen dopo aver ideato nella
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pretesa rigenerazion sociale un sistema di despotismo indeclinulti-

le in rui ogni liberta perisse ,
dimanda qual sia il miglior dei Go-

verni ? e risponde : esser tjuello in cui governanti e govemati non

abbiano piu alcun uso di libero arbitrio. Ne per verita potea esser

altrimenti; perocche sbrigliato ogni istinto ed ogni passione 1'uomo

si riduce aila condizione di bestia, e la beslia e al tutto orba di li-

berta.

II chiarissimo disserente ricorda da ultimo come il Guizot a com-

bat tere questi due micidiali sistemi invoca il concorso del Clero
,

dei Governi, dei Padri di famiglia. Egli a preferenza volge le sue

parole al Clero confortandolo alia pietosa impresa, e qual mezzo e

condizione indispensabile per riuscirvi gli addita 1'unione scambie-

vole di tQtti i mernbri che lo compongono. II Clero non sara vitto-

rioso in questa guerra ,
rion potra stare a fronte dell' awersario se-

le diverse schiere ,
ond' e formato

,
smessa ogni emulazione ed ogni<

vil gelosia tra di loro
,
non si stringano insieme

,
non si aiutino a:

vicenda
, qualunque sia la divisa che vestano

,
e non rappresenti'-

no un vero esercito . compartito si in varie falangi ,
ma tutte com-

cordi ed amiche, militanti sotto un solo vessillo cbe e la.Croce-,

e guidato da uri sol supremo eapitano che e il Vicario di Cristo.

SICILIA (No3tra Corrispondensa). \ . Espeiienza fisica. 2. Monete anticbc.

3. Scoperte archcologiche in Catania. 4. Ouori postumi al poeta Gio-

vanni Meli.

1 . In tin tempo nel quale si fa tanto parlare di certi fenomeni.

atti'ibuiti all' azione del magnetismo animale
,

e nel quale tutti i

giornali d'Europa e fuori riportano esperienze di movimenti e rota-r-

zioni di tavole
,
di cappelli ,

di piatti, di chiavi e di libri per mezzo

di catene umane, vi sara grato, io spero, farvi conoscere un esperi-t-

mento fatto dal sig. Francesco Datto Scribani professore di Cbimica

applicata alle arti nella nostra Universita di studii di Palermo; il

(juale esperimento puo riguardarsi come la prima applicazione utile

a quella stessa forza, per cui diconsi avvenire somiglianti fenomeni.

di rotazioni e movimenti. Ecco in qual modo questo dotto professore

rende conto della sua esperienza ,
in una lettera inserita nel Gior-

nale Officiate di Palermo. Sopra un tavolino verniciato posi un

piatto da zuppa, e vi vorsai una soluzione contenente del cianuro di
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argento ;
feci fare la nota catena sul lembo del piatto a due miei

figli dell' eta di cinque a sette anni
,

e immersi nella soluzione una

picciola statuetta di ottone. Dopo un quarto d' ora la statuetta era

inargentata. Feci rompere allora la catena
,

tolsi la statuetta dal

bagno ,
la stropicciai fortemente con uno spazzolino e con del cre-

mor di tartaro, e replicando altre due volte 1' operazione, mi riusci

ad averla perfettamente inargentata. L' inargentatura i'atta con tal

processo presenta, come quello elettro-chimico, il gran vantaggio,

cbe lo strato d'argento, il quale si deposita suiroggetto, cbe vuolsi

inargentato , cresce in ragione della durata delle immersioni 1
.

2. Vi annunziai in altra corrispondenza antecedente un tesoro di

monete trovato presso Taormina : eccovi ora le congetture che bo

potuto formare sopra tale importante scoverta a traverso il velo di

mistero che ne cuopre le circostanze. lo credo che questo fatto
,
se

fosse stato diligentemerite studiato
,
avrebbe potuto somrninistrare

de' risultati di gravissimo momento per la storia della monetazione

primitiva di quest' Tsola. Perocche ho tutta la ragione di credere

che le monete rinvenute in quel ripostiglio appartengono tutte ai

primi tre secoli dell' esistenza delle colonie greche tra noi. Esse

furon trovate ne
1

dintorni di Schiso luogo ove sorse 1' antica Nasso.

che fu la piu antica tra le colonie greche fondata dai Calcidesi sotto

la scorta di Teocle un anno prima che Archia di Corinto venisse a

fabbricare Siracusa
,

cioe giusta la cronologia seguita dal Brunet

(Recherches sur T etabUssement des Grecs en Sidle) 1'anno 734 prima
dell' era volgare. Ora Nasso fu distrutta da Dionisio il maggiore
1' anno 403, cioe 331 anno dopo la sua fondazione. Che le monete

dovettero esser conservate durante 1' esistenza di questa floridissima

citta,- V attesta il loro stesso numero che dovette ascendere a piu

migliaia poiche ne sono venute in mia mano piu di 900 tutte in

argento e la piu parte tetradrammi
, pochi didrammi. Inoltre esse

erano in buona parte segnate coirimpronta e la leggenda di Nasso :

e le altre appartenevano tutte a citta antichissime
,
Siracusa

,
Len-

tini, Messana, Catania, Reggio, Gela, Imera, Selinonte, Acraganto.

Riapparvero i tipi piu rari ed insoliti che per molti anni erano asso-

lutamente scomparsi, e la piu parte di una conservazione da destare

1 Le cose dette per noi altrove e le condizioni medesime del fenomeno non oi

permeltono di ammettere la catena delle mani come cagione della inargentatura.
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'

invidia. Mancavano assolutamente monete di oro che si sa essere

state introdotte assai tardi; mancavano quelle de' tiranni: e tutti

sanno che le monete di questo genere in Sicilia non vanno al di la

de' tempi di Agatocle : quelle che portano la testa e il nome di

Gelone e di Gerone I sono onorarie e appartengono ai tempi di Ge-

rone II e di Geronimo : le attribuite a Dionisio son puniehe e Gol-

tziane. Volendo con maggior esattezza definir 1' epoca dell' interra-

mento di questo tesoro, la possiamo stabilire tra 1'anno 580 epoca
della fondazione di Acraganto e il 403 della distruzione di Nasso e

delle citta calcidiche. Ognun vede di quale importanza sarehhe riu-

scito un catalogo esatto e fedele co' disegni di tutte queste belle

monete per determinare 1' epoca di tante altre che loro si assomi-

gliano nella fabbrica
,

nel disegno ,
nella ortografia ,

nella paleo-

grafia, nel peso, nella qualita del metallo e in tutti gli altri accidenti,

che valgono a sparger lume sulle arti, la scrittura, la mitologia , le

tradizioni, il commercio di quegli antichi abitatori della Sicilia. Ma
1'avara ingordigia di coloro alle cui mani pervennero si bei tesori di

erudizione, rese impossibile la conoscenza minuta di questo fatto.

Attendiamo da qualche dotto straniero che ebbe 1'agio di conoscerle

e di sfiorarne il meglio ,
la pubblicazione sollecita di tutto quel

meglio che puo importare alia scienza.

3. Poco troviam da aggiungere all' annunzio dato delle scoverte

in Catania. Dovendosi rettificare il livello e mettere il lastrico alia

lunga e diritta via del Gorso in sito tra la Cattedrale e il monistero

di sant' Agata ,
si rinvenne un vasto sepolcreto distinto in loculi

formanti due ordini sovrapposti T uno all' altro. Ve ne avea di varie

dimensioni da' 7 palmi e mezzo fino agli 8 e mezzo in lunghezza, colla

larghezza corrispondente costruiti di opera cementizia e coperti di

lastroni di lava porosa. Si parla pure de' ruderi di una fontana

pubblica e del cosi detto Arco di Marcello scoperto gia al 1818 ed

illustrate allora dal valente archeologo Mario Musmeri. Catania e

una di quelle citta che devono a un vulcano la loro distruzione non

meno che la conservazione delle loro rovine sepolte e come imbal-

samate nella lava. Piu somigliante in questo ad Ercolano che a

Pompei ,
e pero piu avara de' suoi tesori che bisogna ricercare a

punta di picconi e di subbie, laddove Pompei coperta di pomice e di

lapillo apre piu facilmente il suo seno all' opera della marra e della

vanga. I ruderi pero di cui diamo conto
, par che non emergano
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intatti ne la prima volta dal terrene, e che altra mano ne abbia fru-

ga la e rilratta qualunque memoria scritta ofigurata rhe potossc dar

lunie all
1

epoca e all' importanza di tali ruderi.

4. Dopo sette lustri e piii abbiamo veduto resi alia memoria del-

1'illustre poeta palermitano Giovanni Meli gli onori dovuti ai grandi.

Nalo in Palermo nel 1740, ei studi6 sotto i PP. della Compagnia di

Gesu. Cresciuto negli anni non tardo a palesare come la natura piu

ehe 1' arte T avesse cbiamato a diventare il modemio Teoerito della

Sicilia per la spontaneita e la grazia tutta ellenica ond' egli seppe

abbellire ogni maniera di eomponimento. Nel .181") . quand' egli

aminirato e compianto dall' universale ,
scendeva nel silenzio della

tomba
, semplici ebbe I' esequie , come semplice fu il-tenore di sua

yita. Era per6 riserbato a S. E. il Principe di Satriano 1 ufticiOige-

neroso di rendere alia memoria del gran poeta gli onori del sepolcro.

La mattina del 6 di questo mese il cadavere di Giovanni Meli chiuso

in im tumulo usciva dalla parrocchia dei Tartari per essere traspor-

tato alia Chiesa di san Domenico. II convoglio era preceduto dalla

banda militare; quindi tutti i Conventi per antichita disposti , e il

Clero del Duomo con croce e ceri accesi. II tumulo era eoperto da

magnifica coltre, su cui era soprapposta una lira, una corona d' al-

loro, ed una M per indicare il gran nome, ed accompagnato da sei

paggi vestiti a bruno. Sostenevano i fiocchi della coltre i quattro

Professori piu anzianidell'Universita. Seguivano il feretro il Prctore

della Capitale ed il Senato, il Corpo Universitario, YAccademia delle

Scienze medicbe, e tutti i corpi scientifici. Una divisione di truppa

cbiudeva il convoglio. All'entrare del cadavere nella Chiesa dei PP.

Predicatori fu cantato un inno, poi la gran messa di requie, e-final-

jnente recitato un discorso funebre. Terminata la sacra funzione fu

scoperlo al pubblico il cadavere che trovossi eoperto di un man to

bianco di seta colla medaglia in petto fattagli coniare da S. A. R.

il Principe di Salerno. II Pretore di Palermo cingeva infine il capo
di una corona d' alloro, mentre i sacri ministri dell'altare aspersero

il feretro ed invoearono le benedizioni deH'Altissimo suU'anima del

poeta e il refrigerio dei giusti.
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STATI SARDI (Da nostra Cormpondenzo). 1. Morte di Cesare Balbo. 2. 11

Mese Mariano; Solcnnita pel centenario del 1453. 3. Effetti della starapa

licenziosa; duelli. 4. Lavori del Parlaraento; balzelli e bilanci. 5 Va-

rieta.

\ . In sulle ore He mezzo della notte di venerd'i 3 Giugno spegne-
vasi in Torino una di quelle vite preziose ,

di cui troppo e scarso il

numero
, perche non abbiasi a lamentare assai di vederne privata la

patria. L'illustre Gesare Balbo non e piu. La*sua fine fu qual doveasi

presumere d'un uomo, in cui sopra le doti egregie del letterato e dsl

politico si videro ognora primeggiare i sentiment! d' un sincere cat-

tolico. Colto alii 21 Maggio da grave infermita dechin6 rapidamente,
sicche presentendo il prossimo chiudersi dell'onorata sua carriera,

non die retta alle speranze onde il conlbrtavano i medici, e tutto si

volse a' cristiani pensieri dell' eternita. Vietato il tramestio di visite

oziose, fece tosto chiamare a se il proprio Confessore per disporsi a

ricevere il Viatico Eucaristico-, e ne venne consolato la Domenica 29

Maggio. Intanto voile si celebrassero Messe non per impetrare da Die

la sua guarigione, ma si, diceva egli, per averne grazia d'una buo-

na morte. 11 mercoldi 1 .* Giugno riceveva 1' estrema unzione, seb-

ben dissuaso dai medici che-non ravvisavano ancora si grave il peri-

colo; ed accompagnando con serena calma e con divoto afletto le

orazioni della Chiesa^: Oh redtatemi queste belle preyhicre ,
instava

egli, che to le gusti anche una volta ! Impavido in faccia alia morte,

perche rinvigorito dalla fede e dalla cristiana suggezione al voler di

Bio, egli non pati lunga agonia, durante la quale venne sempre ri-

petendo coi segni della piu fervida pieta le preghiere degli agoniz-

zanti: e se v'ha conforto che basti a temperar il dolore de'suoi cari,

certo gli e quello di averlo veduto spirare della morte dei giusti.

Cesare Balbo, nato in Torino il 21 Novembre del 1789, sorti parf

alia nobilta degli avi quella dell' animo. In eta di nove anni
,
ed

orl'ano gia della madre che fu Enrichetta Taparelli d' Azeglio, fii

chiamato a Parigi dal padre suo, che vi risedeva in carica d' am-

basciadore del Be di Sardegna. Espulsi di li a non molto i Beali di

Savoia per Tinvasione francese, traevano ancor essi a dividernel'e-

silio in Sardegna que' devoti sudditi che erano i Balbo. II giovine

Cesare viagguV a Barcellona ed a Maona
; poi a Livorno e Firenze r



108 CRONACA

d'onde si ricondusse in patria, di cui Napoleone riapriva largo le por-

te a* forusciti. In questo mezzo egli facevasi innarizi ncllo studio

delle lettere c delle scienze esatte, per le quali mostrava tina singola-

re predilezione. In eta d' appena 18 anni fu nominate auditore al

consiglio di Stato dall' Imperatore Napoleone ,
che bramoso d' ami-

carsi gli animi dovea tener cara la stima di Prospero Balbo
,
che si

belia fama avea levato di se nella diplomazia Europea. Ma questi, da

savio uomo che fu , adoperossi a fare che il figliuolo potesse prose-

guire lo studio delle leggi. Ne aveva appena compiuto il primo anno,

quando il fermo volere deirimperatore lo costrinse ad accettare 1'uf-

ficio di Segretario generate della Consulta governativa di Toscana
,

poi della Commissione di liquidazione in Firenze, poi della consulta

governativa di Roma. Nel 1811 in eta di 21 anno egli era a Parigi

ascrilto al Consiglio degli Anziani, ed assisteva alle adunanze impe-
riali. Eletto membro d' un consiglio di liquidazione nelle provincie

IHiriche, se ne dimise e ne fu punito colla nomina ad ispettore di po-
lizia in Olanda, il quale incarico egli novamente ricuso d' accettare.

I disastri della campagna di Russia lo sottrassero alle severita ineso-

rabili di chi non era avvezzo a tollerar rifiuti. Nel 1813 fu a Parigi ,

ed accetto di recare il portafoglio all
1

Imperatore , da cui poco ap-

presso fu mandate in Savoia a combattere gli alleati. Ma egli, rifug-

gendo dall' impugnare le armi contro 1' esercito che rivendicava i

diritti dei Reali di Savoia, ricus6 da capo, e caduto Napoleone, re-

sto a Parigi incaricato degli affari della Reggenza che s'era stabilita

in Torino. Nel 1815 prese parte alia campagna di Grenoble, e vi

ottenne il grado di Capitano. Passo quindi, col grado di Maggiore e

oon titolo di Gentiluomo d' ambasceria, in Ispagna, dove il Conte

Prospero suo padre era ambasciatore di Sardegna ; e negli anni

1817, 1818 preparo i suoi studii sopra la guerra della indipendenza

spagnuola pubblicati poi nel 1847. Rimpatriato comandava nel 1820

Un battaglione a Geneva. Conosciuto essere di spiriti liberali, ed al-

lettato con mille artifizii
, oppose sempre il piu riciso rifiuto alle

istanze che gli si facevano per aseriverlo alle Societa secrete e tra-

volgerlo negli orrori delle congiure. Scoppiata la ribellione del 1821
,

egli si condusse a Novara, dove erano chiamati a rannodarsi i fedeli

al Re. Ren accolto sulle prime ebbe missioni di fiducia ; poi caduto

in sospetto a chi lo sapeva schiettamente liberate
,
fu allontanato

dal Quartier generale. Di che indegnato egli si dimise. Giratogli
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addosso un processo, vennc chiarito innocente; ne volendo accettare

un semplice invito di ritorno. ridesto le gelose diiTidenze, e dovette

esulare in Provenza, a Parigi ed a Londra. A mezzo il 1823 gli fu

conceduto di rivedere la patria ,
sotto condizione di stare a confine

nel suo castello di Camerano. Accasato con una giovine gentildonna

pronipote di D' Aguessau ,
visse ritirato nelle sue terre ed intento

a' prediletti suoi studii fino al 1826
,
nel qual anno ebbe facolta di

ritornare a Torino. Pubblico intanto il compendio dell' istoria d' Ita-

lia, una traduzione di Tacito ed alcime novelle. Poi la vita di Dante

nel 1839, e il plauso con cui venne ricevuta lo eccito a lavorare

le sue Meditazioni sloriche, interrotte poscia dalle vicende politiche,

ed ora cessate per la immatura sua morte. Nel 1843 la lettura del

Primato Morale degliltaliani gli rinfocolava soverchiamente in cuo-

re i giovanili ed improvvidi desiderii di grandezza per la patria sua,

e le Speranze d' Italia riuscirono
,
certamente al di la d' ogni suo

intento
,
a preparare i pazzi moti del 47 e del 48.

Ottenute quello sttsso anno le riforme , promulgata la Costituzio-

ne, Cesare Balbo fu creato Presidente del Consiglio dei Ministri che

rompevan la guerra contro V Austria. Guerra che gli cost6 un figlio

ucciso sotto le mura diNovara, e gli rivelo qual sia la gratitudine delle

fazioni. Deputato al Parlamento Cesare Balbo non ispiego mai tanta

energia ,
come quando trattossi di rivendicare i sacri diritti della

Chiesa. Di che egli fece splendide prove in due bei discorsi recitati,

1' uno per impedire che la Camera riconoscesse la Repubblica Ro-

mana; I'altro per opporsi alia legge con cui il Siccardi aboliva il foro

ecclesiastico. A mano a mano che le illusion! del 48 si venian dile-

guando, e Balbo diveniva piu ritirato: la sua voce, rispettata sempre
ma di rado efficace

,
cess6 di farsi udire; e quando in sugli ultimi

mesi dell' anno scorso la saviezza del Re si volse a lui per ricommet-

tergli il Governo della cosa pubblica . tante furono le calunnie onde

ne fu straziato il nome
,
che dovette ristarsene

,
e lasciar ad altri

quell' invidiato potere. Ne gli scritti
,
ne le opere del Balbo non

potranno certamente aver incontrato 1' approvazione di tutti : alcuni

di essi e specialmente il Compendio della Sloria d' Italia potranno
anzi esser detti meritevoli di censura in piu luoghi. Ma la probita

sua e la rettitudine delle sue intenzioni non potra mai esser posta

in dubbio da veruno.
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2. Con istraordinaria irequenza di popolo celebrossi in varie Chie-

se di Torino il inese Mariano. Sovraggiunse ai Giugno la solennita

pel Centenario di quel famoso prodigio, concui Gesu in Sacramen-

to parve eleggere a speciale sua stanza la cittadi Torino, nell'anno

1-453. L'autorita ecclesiastica provvide che per otto giorni preceden-
ti si facessero in varie chiese funzioni speciali , perche si preparas-

se il popolo al Giubileo impetrato in tal occasione dalla sacra Peni-

tenzieria. Alii 2 di Giugno riaprivasi la chiesa del Corpus Domini

ristaurata con molto spleridore; e le sacre i'unziom vennero iacendosi

con un grande slarzo di ponipa alternandosi i piu cospicui prelati nel

celebrare i pontiiicali e recitar apposite omelie. La sera dei o e dei

6 Giugno una splendida luminaria s'accese come per incanto in tutta

la citta
, potendosi dire quasi a rigor di termine che fu universale-.

Ben e vero che non eran preceduti ordini del Governo
;
che non

s'eran fatte correr minacce contro chi ci mancasse, che insomnia non

vi avea la sponlaneita con cui sono imposte le luminarie da festeg-

giare lo Statuto e le riforme politic-he, Tuttavia era difficile trovar

un si misero vicoletto
,
in cui non lossero alia meglio illuminate fi-

nestre e halconi. I palazzi Reali e del Ministero, queldel Senato e del

Magistrato d' appello, le facciate delle chiese e degV istituti puhhlici

non men che le case de' privati davano di se hella mostra. Ma brilla-

vano per la piu perfetta oscurita la Camera dei deputati ed il Glietr

to degli Ebrei, oltre al tempio de'Yaldesi.

11 giorno 6 alle ore 4 pomeridiane dovea cominciare unasoleniie

processione. Ma quando le vie erano gia tutte a festa con ghirlaur

de e tappeti ed arazzi, cominciato lo scampanio di tutte le cliiese, e

dato con una salva d' artiglierie il desiderato segnale, uno scroscio

di tuono e un dirotto diluviar di pioggia sperdettero tutti gli appar
recchi. La processione venne rimandata all'ottava, e ne' giorni i'rap-

posti fu un continuo trarre di gente alia chiesa del Corpus Domini,
non solo di venuti dalle vicinanze, ma perlino, da Gomuni ben Ion-

tani, i quali in processione recavansi a farvi tutti insieme la lor co-

munione, con edificanti dimostrazioni della piu viva fede. Nel gior-

no il cielo sorrideva lieto e sereno : erano adunati a Torino dodici

tra Arcivescovi e Vescovi, emolte compagnie e coafraternite de'Co-

muni della Provincia. Avviossi la processione; ma giunta a poco piu,

che a mezzo il giro , sopravvenne di repente un impetuoso acquaz-
zone che mando a male ogni cosa. Innanzi alia Chiesa del Corpus
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Domini erasi eretto un bel tempietto a ricche ed eleganti decorazio-

ni, sotto di cui nel mezzo deila piazza doveasi dare la bnnedizio-

ne al popolo. Malgrado la pioggia vi fu portato il SS. Sacramento,

e S. M. la regina Maria Teresa inginocchiata umilmente appie
delln gradinata vi diode esempiodi quella fervida pieta di cui e ra-

ro modello. Tutta la corte in gran gala erasi pure recata a vene-

Tftre il SS. Sacramento in quella chiesa la mattina delli b Giugno;
'Oio die -area messo in rabbia la fazione de' libertini. I quali poi

e ne ricattaroiio con un battimano contumelioso e con fiscbiate

quando videro sbrancarsi la prooessione. Ma questo loro sfogo di

dispettosa compiacenza merita qualche compatimento. Credevano

Torino mezza protestante, e la videro tutta Cattolica. Chi non com-

patira al loro dolore? Tra poco uscira per le stampe una distesa nar-

yazionedi tutta questa solennita, e solo allora si potra apprezzare
r immenso bene che se ne e ottenuto.

3. La difl'amazione cangiata in mestiere, e pagata a tanto per riga

si esercita da parecchi giornali, e tra gli altn dal Fischietto ; il quale

sebbene de' piu oscerii, dicesi godere dei favori ministeriali. Que-
sta voce acquisto credito dopo le rivelazioni della Voce detta liber-

td e dell' Armonia. Checchi ne sia, certo e che il Fischietto pub-
Wi^acerti profili biogratici, di cui non sapresti che cosa trovar di

piu vituperoso. Poco manco che per uno di questi non venissero

gravi disordini
, giacche sendo stato il Conte Lazzari assalito con

un nembo di contumelie, suo figlio, ufTiciale d
1

artiglieria, ne voile

chieder ragione all' autore. Questi, accordatosi con suoi degnissimi

colleghi in un caffe
, gli rispose con mal garbo e tocc6 due schiafli.

Allora tutti que' valorosi democratici, si gittarono addosso all' uf-

fixiale e ad un suo compagno, ferendoli malamente con gli sga-
belli

,
ed anco con un colpo di stocco. Di cbe si videro questi as-

tretti a sfoderare la sciabola, e menarla in giro a propria difesa.

Come Dio voile la faccenda fini con ferite non gravi, ed ora i tri-

bunali son chiamati a sentenziarne. Ma non cessando per una par-
te le ingiurie e le provocazioni, gli ultiziali d' artiglieria per Tal-

tra si recarono a dovere di prendere le difese de' lor compagui; e

venendo percio ad aggravarsi le cose, ne conseguirono gia minac-

ce e duelli deplorabili.

4. La Camera vota a vapore progetti di legge. Tra i quali sono i

piu notabili uno per la ferrovia da Pinerolo a Torino
5
un secondo
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per 1'accettazione d' un codice provvisorio di procedura giudiziaria,

clie togliesi in prova per un quinquennio, senza pur averne esami-

nato un articolo
,
ed il terzo per la riforma della tarifl'a sopra gli

atti giudiziarii. In grazia di quest' ultimo, che il sig. di Cavour col-

la solita inyenwta chiamo riduzione di lariffa, si calcola clie il fisco

debba guadagnare poco meno clie un milione di piu che per lo in-

nanzi. Imperocche gli atti giudiziarii invece di essere stesi sopra

carta bollata da 40 centesimi il foglio, si scriveranno sopra fogli da

1 a 2 lire ciascuno, nella qual somma rimarranno compresi i diritti

di registrazione ecc. ecc. La votazione dei bilanci riusci questa vol-

ta illusoria. Difatto il preventive pel 1854 non e nemmeno ancora

in istato di progetto ; dunque in questa sessione la Camera non lo

potra esaminare ne discutere. Cio fu confessato dal Ministro delle

Finanze nella tornata del 14 Giugno. Inoltre egli annunzi6 di non

avere speranza| che nel 54 si possa impiegare nella discussione del

bilancio minor tempo che nel 53
,

in cui vi si perdettero sei mesi.

Epper6 ha il sig. di Cavour fatto capire, che per mettersi in istato

normale, bisognera^pur saltare di pie pari un' annata, ossia adottare

qualche termine eccezionale, affinche nel 54 si possano votare i pre-

ventivi del 54 e del 55 !

5. II Prof. Tommaso Vallauri, di cui la Civilta Cattolica ebbe gia

a commendare piu volte il raro merito letterario, venne onorato da

S. M. il Re Vittorio Emmanuele d' un segno specialissimo d'onoran-

za e di stima. Egli ricevette una medaglia in oro, sopra una delle

cui facce vedesi 1' effigie del Re, e dall' altra I'epigrafe : A Tommaso

Vallauri benemerilo delle lettere laline. II gentil dono fu accompa-

gnato con una cortesissima lettera piena di ben meritati encomii.

Per contrapporsi alia propaganda eterodossa molti sono gli zelanti

Sacerdoti che non risparmiano fatiche ne spese. Tra questi ha un

merito segnalato un modesto ecclesiastico, di cui s' e gia fatto qual-

che cenno nella Civilld Cattolica
,
e che si appella D. Bosco. Egli e

il promotore dell'associazjone per le letture catloliche, che sono una

serie di trattenimenti o dialoghi sopra i capitali punti di religione,

Nel fascicolo 5. si discorre del Maomettismo, dello scisma greco, e

segnatamente della setta valdese
,

di cui si esamina la vera origine

e si palesa la mala fede. Librettini di piccola mole
, pieni di soda

istruzione, adattati alia capacita del popolo minuto, e tutto cosa op-

portuna per questi tempi ;
ecco il pregio di queste lellure calloliche*
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Siane lode all'egregio D. Bosco-, e i padri di i'amiglia. per quanto

ban cam la fede de' lor figlioletti, se ne valgano per gittar Joro nella

mente i primi germi d' una istruzione qual e ricliiesta dalla i-ondi-

zione dei tempi.

Tra pochi giorni si aprira la nuova Parrocchia di S. Massimo,
che fu gia consacrata, ed e riuscita di piu die mediocre bellezza.

II.

COSE STRAXIERE.

IfiGiiiLTERRA. 1 Calunuie di John Russell in Parlaiuento e riparazione

2. Delia santiucazione dcllc domeuiche.

1 . Tre deputati cattolici irlandesi appartenenti al Ministero Aber-

deen si licenziarono ad un tempo dal Gabinetto
,
non senza grande

maraviglia della nazione. Sono dessi i signori Keogb solliciior gene-

rale per 1'Irlanda e Sadlell e Monsell segretarii del tesoro, altamente

indegnati da certe frasi uscite di bocca al nobile John Russell in Par-

lamento. Trattavasi dei beni del Clero cattolico d'lrlanda e 1'oratore

Ministro, dimentico di quella imparzialita cbe fingeva di professare,

usci in amare doglianze contro lo stesso Clero, accusandolo poco me-

no che di ribellione. Ove si esamini, diss'egli nella Camera de' comu-

ni, 1' azione del Clero cattolico, sia degli altri, sia del nostro paese,

e la costituzione della sua Chiesa capitanata da estraneo Sovrano, si

parra chiaro che da parecchi anni esso tende insidie al politico Go-

verno, con una condotta indegna della fede dovuta alia Corona, alia

causa della liberta, ed a' doveri cittadini verso la terra natale. Poscia,

mettendo sott' occhio la preponderanza ch' esso acquisterebbe ove si

arricchisse di vantaggio, lasciossi sfuggire di bocca, che i Ministri della

Chiesa nazionale esercitano bensi anch' essi certa influenza sopra le

chiese peculiar! lor confidate, ma questa esser poca cosa appetto dei

cattolici, conciossiache quegli concedono assai alia liberta dello spi-

rito per mantenersi in qualche stima. Conchiudeva insomma non do-

versi dotare il Clero cattolico d' Irlanda com' e dotato il protestante

d' Inghilterra. Domine! dotare il Clero cattolico come il protestante?

Serie //, vol. III. 8
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chi ha mai preteso tanto? TJn recente lavoro comparative ci ammae-

stra che i pastor! cattolici di 203,728,000 fedeli dispersi per tulto

il mondo non amministrano che 248,725,000 lire, laddove una

sorama quasi eguale di 235,489,125 godesi da' ministri anglicani per
I i soli 6,500,000 alia lor cura affidati. Ma cio sia detto alia sfuggita

sen/'altri commenti. L'acerbita delle parole sopra indicate consiglioi

tre onorevoli a separarsi da un Gabinetto, il quale per bocca di un suo

Ministro cosi grossamente a danno de' Cattolici spropositava. Se non

che, parendo al conte di Aberdeen scandalosa e forse feconda di

ulteriori guai la deliberazione degli onorati dignitarii, tolse a dis-

suaderli con una gentilissima lettera indirizzata al sig. Monsell dal

piu oltre insistere nella richiesta licenza. Scuso in parte, attribuen-

dolo al dire improvviso del suo collega ,
la baldanza delle indeccnti

parole : tutto il Ministero opinare altrhnenti : bramar egli che i suoi

sensi sieno a tutti manifesti
,
affinche nessun catlolico si trattenga

d'or irmanzi dall' entrare a parte, ove 'fosse mestieri, del Gabinetto di

Londra: lo stesso John Russell voler che si sappia non aver inteso in

quel suo discorso di calunniare i CattoHei romani ecc. Glioffesi si ar-

resero alia benigna interpretazione restandosi ciascuno al suo poslo,

paghi nondimeno d'aver provocatocol loro nobile contegno parole di

lode verso queila Chiesa a cui essi gloriansi di appartenere.

2. Una deputazione composta in gran parte di negozianti delta ca-

piAftle recossi a supplicare il Min. Aberdeen perch e degnisi proporre

alia 'Camera e caldeggiare certa legge, che il lettore maravigliera al

pur sentirlasi awn-unciare, tanto estrana all' indole di moili tpa' mer-

catawti.'Che vorrebbero adunque que' rispettabili signori? Chiedono

]ver iegge la proibiwone d'ogni lavoro non afiutto necessario ne'^dife-

Stivi. Questa domanda, qualunque ne sia la ragione motrice, verrain

<jaalche maniera a confondere certo paesecattolico, dove le stesse leggi

sancite ab immemorabili dalle autorita e per tanti secoli venerate dai

i-eligiosi antenati, or cominciansi a vilipendere, non sol consenziente

il'SOorerno, ma eziandio-a sue spese. Anzi presso certi acattolici e co-

sprigoroso e irra'gionevole 1' ozio festive, da far vedere anche per qiae-

staiparte che, dove lo spirito private si attenta di perfezionare le leggi

d>Ma vera Chiesa, da in pazzie -an/iche in miglioramenti. Discutendosi

nello scorso Aprile la legge riguardante gli osti scozzesi, il sig. Drum-

mond (Mi dubito di aifermare nella Camera de' Comuni di Londra
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che il saci'o riposo delle domeriiche e degenerate nella Seozia in una

vera superstizione. Un uomo
,

diss' egli, che vada in qul giorno a

passeggio non gode piii veruna stima, e avuto in conlo di sacrilego

violatore delle feste. Dunque tuttichiusi in casa-, macheneavviene?

Per tacere di altre seoncezze, 1'oratore assevero di parlare esatloan-

nunziando alia Camera, che nella sola citta di Glasgow tutti i sabbatt

a sera un trenta mila persone si ubbi utiscono completamente , tra-

cannando liquori a isonne e rimanendo in istato di perfetta iusensi-

bilita fino al lunedi seguente. Eppure la citta di Glasgow e attivissi-

raa e non molto popolata. Or dunque tolgansi da suoi 180 mila cit-

tadini i laltanti ed i parvoli, i poverissimi, gl'infermi, qualche aste-

nuo e buona pane del sesso minore, e poi dicasi se quasi tutta la citta

virile non soleunizza la festa colla piu schiibsa ubbriachezza. Nolisi

che il sig. Drummoud non, si degno di annoverare i bvilli edlcotticcL

dc' quali ne' giorni fcslivi >' avra pure un buou dato fra gli scrupo-

lo>i presbileriani.

KRANCII. 4. Lavori del corpo legislative. 2. Processione delPAugustissi-

mo Sacramento* 3. Libcrcolo dell' abate Prompsault -4. Spediziom

inilitan ncJIa Cabilia.

1. Delia Francia convien ripigliare i fatti aJquanto addielro e co-

stringerli in limiti piu dell' ordinario ajagusli. Ebbero terminein sul

iijiiic dello scorsoMaggio i lavori del Covpo legislative; ed il presiden

t& Billautne res0 ragione in un lungo rapporto all' hnperatwe. Ri-

suila da quello, che nel hi-eve pcriodo di podii msi, si discusseroa

fondo negli uilkii e poscia da'comilati ben 174 proposte di leggi, le

cfuali tutte, tramie dodici sole, furon ponderate eraesse a voti in pub-

blica sttssione. Esempio non ispi'egevole del quanto potrebbesi fare

da Parlamenti cosliluzionali ove si desse bando aUe inutili chiacchie-

re, alle gare ed all fazioni e si volesser sinceramente zelare i van-

taggi del paese. Noi ci guarderemo dall' entrar mallevadori della-op

portunita od eccellenza de' singoli punti messi asqnittinio dagl' illu-

stri legislator!. St>no tanti i modi di vedere, ed e cos\ diilicile a' Ion-

tani di giudicarne rigorosamente ! Del resto la stam-pa periodiea ne

ha parlato per diifuso
7
e que' pochi tra gl' italiani oivi preme saperne
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pin a lungo non avranno tardalo d' informarsene per tempo: bastici

per gli allri arrecarne qui piutlosto 1' indice che il compendio.

Cento tredici tra le leggi rotate riguardano interessi local! di Comu-

ni od eziandio di Partimenti, conservazioni delle antiehe vieo tracce

dl nnove, fabbriche, imprestiti e simili. Le altre sessantuna si volgono

a vantaggio comune di tutto lo Stato.

Nell' ordine commerciale furono presi otlirai provvedimenti, sia

per F incremento de' traffichi inlerni, come per facilitarli cogli stra-

nieri. A giovare F interne commercio venne reso piu sicuro e piu

facile F imprestito ipotecario, aperta a' Partimenti ed a' Comuni una

via affalto nuova per estinguere i debiti, messe in miglior armonia

le condizioni de' padroni verso gli operai, facilitate il trasporto pei

canali navigabili dal Rodano al Reno, della Rorgogna ecc.
;
deer etate

nuove addizioni o compimenti di strade ferrate traRordeaux eRaiona,

tra Narbona e Perpignano, tra Lione e Ginevra, tra S. Ramberto e

Grenoble, senza dire di altri tronchi parziali da compire. Per facilitare

poi il commercio cogli esterni si e stabilito di migliorar lo scambio

delle corrispondenze fra la Francia e le sue colonie, di ridurre la tas-

sa epistolare inParigi e quella della telegrafia privata ne'Partimenti,

di rendere non piu discoste che di qualche istante alia capitale per

mezzo di fill elettrici la Corsica e F Algeria.

Nell' ordine morale s' e procacciato alia solidita della pace, alia di-

fesa del Sovrano, alia formazione definitiva della maniera di governo

voluto dal popolo, all' efiicacia della giustizia criminale. Furon rimessi

in vigore gli articoli 86, 87 del codice penale, fortificata F azione del

giuri riformandone ie liste e ritornandone i suffragi alia semplice

maggiorariza , soppressi certi ritardi nelle cause, e semplificato il pro-

cesso criminale
,

resa piu eflkace F azione del prefetto di Polizia

contro i malfattori, provveduto alia estirpazion de'banditine lid Cor-

sicav alle pensioni pe' benemeriti della patria, per le loro vedove e

per gli avanzi dell' esercito imperiale, allo stato maggiore delle flot-

te, alia leva annuale dell'esercito. Si decretarono pure rilevanlipunti

sopra le finanze, sopra i bilanci, ed i crediti di supplemento ecc. come

eziandio fu provvisto alle casse di risparmio, a quelle di ritiro per la

vecchiaia, a'pargoli confidati alia carita cittadina, a'pubblici bagni e

lavatoi e a molt' altre di simili bisogne piu o meno importanti.
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2. Era corsa per molli giornali caltolicl la novella che sarebbesi

quest' anno solenniz7.ata inParigi la festivita deiraugustissimo Sacra-

mento con islraordinaria pompa dipubbliche procession!. Svenlura-

tamente il pio desiderio non pole tradursi in pratica dopo 1' avviso

promulgato dal. Governo: nulla doversi a tal proposito innovare del-

le antiehe usanze. I giornali irreligiosi ne menarono trionfo secondo

lor costume, ma sen/a ragione, perche i fatti provarono abbaslanza

chiaro con qual visibile incremento sivada da qualche tempo rinfo-

colando la divozione del popolo divenuto famelico di quelle auguste

solennita che sollevano lo spirito, beandolo di sovrumane consolazio-

ni. Per tullo la Francia il gran giorno fa degnamente celebrato ed

in moltissimi luoghi eziandio collo splendore delle armi cittadine e

nazionali. Saremmo infiniti se ne volessimoriportare lepeculiari de-

scrizioni. lulte solenni, tutte pietose, tutte partecipanti di quell'an-

tico splendore onde rimase celebre per tanti secoli la cristianissima

nazione. Che se in Parigi la sacra pompa non usd, colpa dell' intem-

perie, della breve cerchia de'sacri templi od uscendone non pot(>

scostarsene gran fatto, la calca della folia divota trovo pur maniera

di palesare esternamente la fede ond' e animata. Dica chi vuole il

contrario: noi ripeteremo che nella Francia molto s' e ottenuto in

brevissimo tempo e molto si otterra se Iddio benigno nelle sue mi-

sericordie si piacera di conservarle la pace cheora la rende felice, ed

ispirare la distruzione di que' sgraziati articoli che organici sono ap-

pellati. Nella vita civile o politica un simile legame avrebbe nome di

servitu epeggio : e nella religiosa si dovranno dire sacri vincoli co-

me affermano i libertini ? Intanto il sacro riposo della domenica si

universaleggia rapidamente. Fu una domenica in cui non videsi a

Blois ne una bottega aperta, ne un operaio al lavoro-, maravigliaro-

no di cosi subitanea risoluzione i cittadini e chiedendone la cagione

intesero con piacere, che il venerando prelato di qtiella diocesi avea

chiamati a se i sovrastanti alle officine, consigliatili, convintili e

indottili a rispettare essi e far rispettare da' loro subalterni il giorno

del Signore.

3. Chi si conosce alcun poco del quanto sia difficile lo svestire gli

antichi pregiudizii della prima educazione ammirera senza dubbio il

maraviglioso esempio di docilita che die la Francia all'orbe cattolico

negli scorsi mesi, senza badai^e alle stravaganze di qualche balzano
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umore ancor restio a' teneri ammonimenti del supremo Gerarca. Or

tra pochissimi indocili che rimangono tuttavia e da annoverare 1'Aba-

te Prompsault autore di certe osservazioni cos\ solide come mode-

rate secondo lui, component'! un rimarchevole scritto a giudizio

di qualche giornale, ma ripiene in realta di deplorabile oltracotanza

e di menzogna. Se non avesse trovato eco fra la stampa della stessa

risma sarebbe morto appena nato 1' infelice libercoletto
;
encomiato

pero da' giornali des Debats e del Siecle parve all'Ami d la religion

pregio dell'opera il confutarlo e fecelo con tale evidenza e con senti-

menti cosi profondamente devoti alia S. Sede, che noi ne rimanem-

mo commossi. Del resto la divozione di quell'egregio periodico verso

la prima Caltedra e d' antiehissima data, ne ha bisogno di essere qui

avvertita. 11 libereolochefutoltoaconfutare rimescolalafunesta que-

stione de'diritti, de'privilegi, edelle eostumanze della Chiesa di Fran-

cia; vi si cerca se questi sieno stati aboliti nel 1802 e se, ove non fosse-

ro, potrebbersi nello stato presente della Chiesa gallicana utilmente ab-

bandonare. Ad ambedue le dornande risponde 1'autore negativamen-

te, arrecandone in conferma una sola prova degnadi qualche attenzio-

ne, il giuramento cioe del Cardinal Caprara. II dotto abate i. Cognat

in un suo pregevole articolo atterra con vero trionfo la base di tutta

quella scrittura facendo vedere con valide ragioni , che il Moniteur di

quel tempo, sia per inavvertenza, sia per malizia falso il documento,

e rettiflca per tal guisa un punto istorico di non lieve importanza:

ordinario servizio che arrecano alia verita que' che pretendono- di

falsarla ove , senza aspettarlo ,
s' imbattono in cosi savii e zelanti av-

versarii.

4. Ricominciaronsi nell'Algeria le spedizioni militari. II Governa-

tore generale sig. Randon ne fece avvertiti i soldati del quartiere dl

Setif incoraggiandoli con opportuna allocuzione a^far volare le aquile

francesi su quelle giogaie dove non giunsero- mai le aquile romane.

Parti il 18 Maggio la colonna marziale composta delle divisioni di Mac-

mahon e di Bosquet per recarsi, la prima sopra 1'Oued-Berd. e 1'altra

sopra 1' Oued-Draouats. 11 di seguente appostatosi il Gen. Randon in

opportunissimo luogo sopra 1' Oued-Draouats profitto dell' ultime ore

di quel giorno pera&salire i Cabili di Djermouna e soggettarli alia

Francia vincitrice. I miseri montanari confldavano talnaente nei na-

tural! baluardi del lor paese, che scioperati e senzai pensiero di se,
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eransene poc'anzi di qualche migHo allontanati, lascialavi solo a difesa

uua fa lange femminea ed infantile. Fur lore adosso fjuasi all' impen-

sata i Zuavi vincitori di tortuosi labirinti e d' aculissime punte ripu-

ialc fin a quel tempo invincibili. ludarno i Cabili dieder volta ad

eiyonr.i waritini per scpnollirvi s<Hl<> nr'lmrroni alcuni pochi Che an-

<-<tr si faticayano di salin-. Molti eran ormai giunti Jillo loro capanne;

pcrche lasciata ogni reslslen/a si occuparono di -salvor fuggendo le

donnc, i figliuoli ed 'rbesliami. DIM- eiorni dopo si swrumueeio al-

quanto coirperdita de'dabtli, i quali vennero a putti-e lasciarono li-

bero il passo u' vincilori. II quaMier geriemle -fu 'pe^to-a Ti/.i-sakka

lnotio allissiino e dominant^ a inodo di natural forte7Ka lar^o ti'atto

atloi'iio e gl' ini/.ii di molte valli che ne scendono ricisamente e van

poseia ampie ed aperte a morir nel mare.

l;'acquirslo dell'elevata post ura eosto valentia e sudore a' francesi, i

quali, spiegate appena le tende, riputaron neeessario d' infrenar 1'au-

dacia della rioltosa tribu de'Beni-Tizi. (iiaceva questa non molto di-

scosta da quelle vette, risoluta di dar molestia agl' imperiali. Vola-

uono adunque a quella volta da different! lati cinque battaglioni alia

leggera, senza pero riuscire a tagliar loro la fuga, perche gl' inseguiti

ripararono negli antri e ne'burroni. Anch'essi pero cominciano ad ar-

rendersi.

intanto il Gen. Mac-Mahon giungeva adEl-Merouahasopral'Oued-
Bed e senza sparar colpo s'impadroniva di Ain-si-Tillout. Quindi scor-

rendo attorno gittavasi sopra i Beni-Menall ed i Beni-Drace e davane

alle fiamme i casolari
,
snidandone gli abitatori che i suoi Zuavi non

cessavano d' inseguire fin sulle create piii taglienti delle rocce. I Ca-

bili adunatisi da cinque o seieento in piu squadroncini assaliron alle

spalle i francesi e vi feeero un terribile parapiglia ; questi restarono

alquanto inferiori e dovettero per allora ritirarsi, lasciando nella

mischia un qualche morlo e riportandone buou numero di feriti. Ma

il d\ seguente, 23 Maggio fu doma la loro ferocia dal gen. Mac-Mahon

uscito all' impensata con tre battaglioni e protetto da Zuavi mandati

prima ad imboscarsi tra gli avvolgiraenti degl'innumerevoli scogli. II

nemico ne resto grandemente afflitto e malconcio; promise pace, die-

de ostaggi e pago le imposte.



120 CRONACA

SVI/ZCRA. I radicali malvcduti dalla Francia.

Fu detto in qualche precedente fascicolo die il richiamo del sig.

Karnicki importava di sua natura e per dichiarazione del Gabinetto

Viennese 1'interrompimento delle relazioni diplomatiche tra'due paesi.

Cosi stamparono concordemente i fogli di que'giorni. Sembra nondi-

meno che 1' Austria, qualunque ne sia il motive, non voglia per ora

romperla affatto coll'Elvezia; eonciossiache, avendo questa immedia-

tamente rivocate le facolta concesse al sig. Steiningen suo legato a

Vienna, piacque al Governo di quella capitale spiegar benignamente il

senso del dispaccio inyiato al sig. Karnicki. Acquietossene il sig. Stei-

ningen e la confederazione di cui e xappresentante, e quegli si con-

tenne al suo posto, dopo fatte rialzare le insegne nazionali gia spic-

eate di fronte al palazzo di sua dimora. I radicali che non sanno raumi-

liarsi, spacciarono per questo fatto stranissimi commenti di speranza e

di vitloria-, se non che il riso venne loro smorzato in sulle labbra dal

Conte Gobineau legato dell'Imperatore de'francesi nell'Elvezia. Questi

fe sapere alia Confederazione che la Francia appoggerebbe all'uopo le

domande dell'Austria: tutto all'opposto di quanto i ribelli avean cre-

duto o finto di credere e predicate) ne' mesi addietro. Ora i fogli che

parteggiano per la ribellione, non potendo negare la minaccia chesa

loro di forte agrume , traggono fuori un'ermeneutica non piu intesa,

interpretandola chi in uno chi in altro senso, benignamente. Intanto

i piu moderati ed i piu scaltri commossi da different! impulsi seguitano

a lamentare le disorbitanze tiranniche che meritarono 1' indegnazione

europea pe' recenti avvenimenti di I Julia e di Friborgo. 11 Consiglio

federate dichiaro illegittimi ,
non solo la condanna degli accusati per

la sommossa Perrier, ma eziandio 1'imprestito forzato acuifuron sot-

toposti i friborgesi. Anche il gran Consiglio di Zug levo alto la voce

contro le medesime vessazioni.

IMPERO OTTOMAXO. 1. Incertezza de' falti 2. Apparecchi guerrieri della

Russia 3. Apparecchi di difesa della Porta.

1. 11 lacere questa volta dell' Impero Ottomano, quistione vitale

de' nostri giorni, sarebbe proprio un far gabbo alia curiosita de' let-
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Aori. Ne direm dunque qnalche cosa, premettendo pero che per quan-
ta fatica siasi da noi profusa nella rivista di molti scrilti e di moltis-

simi giornali, 1'incertezza di parecchi fatti piu rilevanti ci si accrebbe

col crescere della lettura, lino a persuaderci che del vero stato di que-

gli affari non si conosce nulla di certo e che, qual piu ne parla, e piu

ardito nel conghietturare. Atli ufficiali (se ne togli gl' indirizzi del

Principe Menzikoff e le risposte della Porta or fatte di pubblica ra-

gione) non si hanno: le notizie telegrafiche si contraddicono, le lettere

particolari riboccano di stravaganze; e de' giornalisti, chi vuol la pace

sa trovare in ogni minuzia argomenti pacifici e chi per contrario o

nell' opinione o nel desiderio parteggia pe' tatferugli non vi scorge

che rotture e guerra ,
orribile guerra ,

e di raolto sangue il Bosforo

spumeggiante. Le Borse d' Europa sostennero in pochi giorni e con

prodigiosa rapidita, secondo le paure o le speranze de' trafficanti, tut-

te quelle mutazioni che altre volte non incontravano nel corso di

qualche anno. Ora paiono alquanto uscite dello sbigottimento. Cio vo-

leasi premettere a norma di critica pria di scendere a'falti particolari.

2. Che le milizie russe abbian varcato il Pruth, e sieno giunte nei

Principati danubiani, spacciasi comunemente non solo da piu metico-

losi, ma da coloro eziandio che si ridon della guerra, conciossiache

secondo loro 1'invasione di quelle provincie non costituisce tal reato

che si debba venire alle mani. Noi dubitiamo della verita di questa no-

vella la quale, a nostro giudizio, sarebbe il guanto di disfida gittato alia

Turchia e alle Potenze alleate. Dicemmo altrove della condizione po-

litica di que' paesi e per qual maniera, emancipati in gran parte dalla

Porla, pur le appartengano in qualche maniera. Tutti poi concordano

nel raccontarci che ogni via strategica della Paissia meridionale e in-

gombra di soldati e di carriaggi militari avviantisi alia volta del mar

nero. Dicono che 1'arciduca Costantino, secondogenilo dell'Imperatore

e grande anlmiraglio dell' armata, sia giunto in Odessa e vi si aflatichi

con grande energia a preparare le flotle di Sebastopoli. Lettere ve-

nute da Ismail annunziano che in quella citta fu apparecchiato un al-

loggio per 1'Imperatore Nicolo, il quale vi giugnera tra breve. Un cor-

riere inglese racconta essersi fatta nella Moldavia 1'inchiesta di 20 mi-

la carri da buoi e provvedute le fortez/.e di frumento per qualche cen-

tinaio di migliaia d' uomini. Ma di tali racconti piu o meno veritieri

noi non faremmo grande stiiaa, se un qualche giornale non ci avesse
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opportunamente riportato un brano del testamento di Pietro il Gran-

de die crediam utile di qui riprodurre a veii)o a verbo, lasciandone i

commenti al letlore: Dovranno i miei successor! cereare e con gran

cura mantener relazione coll'Austria e mostrare di caldeggiarne i pro-r

iretti di sovranita sopra tutla 1'AlIemagna.svegliandointanto secreta-

mente le gelosie de' Principi tedesehi. Dovranno inoltre adoperare in

guisa die 1' Imperatore ed i Principi 'tedeschi) invochino il soccorso>

della Russia
,
e questa esercitando allora ua specie di protettorato

verso il lor paese, si aprira la via per- farsene phi tardi posseditrioe;

Bisogna interessare 1'Austria nella espulsione dei Turehi dall'Europa,

ma vinta Costantinopoli ,
convien render neutra la gelosia austriaca

sia coll' armare contvo di quella le altre Pbtenze, sia cedendole una.

parte del conquistato paese che posoia le si ritorra pin tardi. Gonvie-

ne (ed e cio che piu rileva al caso presente) che tutti i greci dell' I'n-

gheria ,
la Turclua e la Polonia meridionale or divisa in parecchie

nazioni sia rannodata alia Russia come a punto centrale: che la Rus-

sia loro serva di appoggio e sotto specie dlcerla supremazia ecclcsia-

stica, si prepariil cammino alia sovranita assoluta . Se il document

e sinoero, del che dubitiamo alquanto perche ci viene da fogli so-

spetti, ci.par degno di gravissirae riflessionii Agglungasi che al buon

volere di Nicolo corrisponde una foraa non ispregevole di mare e

di terra. Della priraa accenuammo qualche cosa dove narravamo

1'arrivo del Principe di Memikoff a Costaatinopoli; e da quel saggio si

puo bastevolmenteconoscereilrestO;Dellfesereito basti ricordare che

senza tener conlo delle sue milizie cosacche, le quali servon diavan-

guardia o di difiesa a' fianchi ed alle spalle de' battaglioni, ha 1'Impe-

ratore al presente pronti alia marcia sei corpi militari stanziati nelle

provincic di Augustowo, di Pologna, di Mohylew, nella Volinia, Po-r

dolia e alPruth, nella Bessarabia e a Mosca. Gonsta il suo esercitodi

72 reggimenti composti di 308 battaglioni e 24' reggimenti di caval-

leria formati di 192 squadroni. L'artiglieriade' sei corpi suddetti no-

rera 690 cannoni: quindi 1' esercito intero di 140 mila uomini e la

riserva di 80 mila.

3. Per altra parte il Sultano sebbene abbia spedito, a quanto si di-

ce, un suo cognato per traltare coll' Imperatore in Pietroburgo, non

e punto disposto a cedere. Esso promettendo nuove concession! a fa-

vor de'cristiani, fe note le traltazioni avute col Principe di Menzikoff
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alle Polomr d' Kuropa o Tie spera valido soccorso. La Francia va unita

coiringhiKerra, ed ambedue lePotenze mandarono loro dispacci agli

ammiragli Dundas e La Snsse, perche si rechino colic loro flotte ai

Dardanelli. NellaTurchia la divozione verso il Sultano c cresciuta fuori

di misura ; molti de' greci lemono con ragione troppo piii il protetto-

rato russo che non la sovranita turca; ed i musulmani non conoscono

difficolta allorche trattasidi difendere la terra natale. Offerirono ipiu

ricchi immense somme al Sovrano, perche se ne serva all' uopo, ed

imo de' M'mislri non esibl meno di 40 milioni di piastre (
10 milioni

difranchi) per assoldar milizie. Chi s'incarica, durante la guerra, di

manten er vino, chi piu reggimenti, chi si toglie di formar legioni di

forestieri attirandoli acombattere per laTurchia con gravissime spese.

II Fascia d' Egitto e sull' inviare un 30 o 40 mila guerrieri e 30 basti-

menti da guerra. Perfino dalla Persia si ebbero promesse di aiuti in

caso di bisogno, perche anche quella nazione e in rottura coll'Impe-

rator delle Russie, avendole questi ultimamente richiesto di pagare

sen/.' indugio i cinquanta milioni di cui gli e debitrice, o di cedere

in compenso la fvrovincia di Astrabad sulle rive del Caspio, ad ambe-

due le quali proposix.ioni fti risposto negativamente.

Ma di quali forze puo veramente disporre la Turchia? Lasciando di

accennare che ogni uomo capace di portar armi e nell' Impero Otto-

mano avuto in conto di so Idato e, secondo il bisogno, costretto a di-

fender la patria pericolante , daremo una breve statistica delle sue

forze armate di terra e di mare.

ESERCITO. I. L' -ffttuale si divide in sei ordii (coi*pi) 5 questi si com-

pongono ciascuno in sei brigate aventi lor quartieri generali a Scu-

tari d'Asia, a Costantinopoli, a Monastir, a Kharbereut in Asia, a Da-

masco ed a Bagdad. Evvi inoltre una brigata a Tripoli, e truppe stac-

cate nella Bosnia, nella Servia, nella Valacchia, nella Moldavia e nel

Montenegro. Ogni ordii, e comandato da un muscir (feld maresciallo).

il quale ha sotto di se un intendente militare col suo consiglio, a cui

presiede un generate didivisione, ecomposto di un mufti perinter-

pretare la legge, e di quattro o cinque ufficiali. L' ordii abbraccia un-

dici reggimenti di fanti, quattro di cavalli ed uno di artiglieri: i reg-

gimenti di fanteria quattro battaglioni, que'di cavalleria quattro

squadre di lancieri e due di cacciatori. Tutta 1'artiglieria 6 divisa in

10 reggimenti con ciascuno dodici batterie (tre delle quali a cavallo),
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66 pezzi di campagna ,
e 4 obici da inontagna. Sei reggimenti sono

destinali a sei corpi dell'esercito, tre alia guardia de'Dardanelli e del

Bosforo; 1' ultimo alia riserva. Vha pure due reggimenti di Genio

militare indipendenti dagli ordii.

II quadro generale delle milizie turche regolari e cosi compartito :

Reggimenti

Fanteria

Cavalleria

Artiglieria di camp.

Arliglieria di piazza

Genio

Corpi staccati

Quadri Effettivo

36
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AHMATA. Lamarineria turca, rifatla con enormi spese dopo lacata-

strofe di Navarino, era forma ta nel 1849:

I. de' seguenti legni

Vascelli a tre ponti da 130 a 120 cannoni 3

Vascelli a due ponti da 90 a 74 cannoni 13

Fregate da 64 a 52 cannoni 14

Corvette da 54 a 18 cannoni 12

Brick da 18 a 12 cannoni 4

In tutto legni 46

a'quali furono aggiunti negli ultimi tempi otto corvette ed altri bat-

telli a vapore da guerra.

II. Gli uomini della marina ottomana montano a 19,000.

Apprendiamo in questo momento che 1'Autocrate si contenta di ac-

cettare la mediazione dell'Austria per rappattumarsi colla Porta
,

il

che prova non aver egli que' desiderii guerrieri che comunemente gli

vengono attribuiti. Voglia il cielo che le difficolta si appianino e la

pace non resli conturbata!

III.

ARCHEOLOGIA.

Pubblicazioni dell* Islituto di Corrispondenza Archeologica. .

Allora quando noi promettemmo in un dei passati quaderni di

dare un ragguaglio intorno alle opere fin qui pubblicate dall' Istituto

di Corrispondenza Archeologica fondato in Roma fin dall'anno 1829,

era nostra intenzione di trattare questo argomento con qualche am-

piezza. Ma la moltitudine delle materie in sul finire di ogni fascicolo

ci viene crescendo per modo
,
che siamo costretti quasi sempre ad

usare que' caratteri di minor forma
,

i quali dovean valere solo per

eccezione, quando cioe la moltiplicita degli avvenimenli non polesse

venir contenuta entro a' confini consentiti alia Cronaca. Poicheadun-

que dovremmo difFerire troppo a lungo ]' adempimento di quella
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iioslra promessa . dove volessimo persistere nel primiero divteamen-

to, stimiamo piu convenevole di accennare sopra quell' opere quel

tanto che basti a farle conoscere e ad invogliarne chi sia da naVura

dalla educazione disposto agli studii archeologici.

La materiu di quelle opere viene determinata dal vulore che da

1' Istituto al nome di Studii Archeologici ed allo scopo a cui tende fin

dal suo nascere. Sotto nome di Studii Archeologici si vuol compren-

dere quanto ha rapporto coi monument! dell'Architettura, della Scul-

tura, della Pittura e della Epigrafia e Topografia antica.'Lo scopo si e

il mettere in luce e far conoscere in generate i monumenti ignorati

o negletti, annimziare le avvenute scoperte e le dichiara/ioni intorno

a quelle pubblicate dal 1829 in poi, incoraggiare finalmente, e secon-

dare ogni impresa che alia ntilita di questa scienza sia rivolta. A

conseguire questo scopo due sono principalmente i mezzi adoperati

dall'Istituto. II primo sta in quelle adunanze lelterarie tenute in que'

mesi che Roma e piu popolata di foreslieri
,
cioe dal Novembre al

Maggio. Ma di queste adunanze nulla rileva lo inlraltenerne i nostri

lettori, i quali se vivono in Roma non han niestieri de' nostri cenni

per sapere di che vi si tratti
^
se forestieri

,
non potrebfiero godei- i

vantaggi delle dolte disquisizioni che vi si fanno. L' altro mezzo di

pervenire a quello scopo sono le opere sopra annunciate. E di queste

dobbiamo dar qui qualche cenno.

Le pubblicazioni dell' Istituto assunte per obbligo in ciascun anno

sono almeno dodici tavole, intagliate in rame o litografate in foglio

grande, sei tavole di minor forma, e quaranta fogli di stampa; queste

pubblicazioni formano tre parti , cioe Monumenti inediti
, Annali

,

Eullettino. Queste parole noi togliamo dagli Statuti impressi 1' anno

1834 , e stimiamo lode non picciola dell' Istituto
,

il non essere ve-

nuto meno alia sua promessa neanco hi que' due anni che corsero s\

funesti agli studii. La qual cosa vogliamo qui osservare perche lefre-

quenti infedelta degli editori, tuttoche bene spesso imposte dall*

necessita e non da malvolere
,
hanno messo pur troppo in mala voce

la stampa peiiodica, tantoche molti rifiutano, e non a torto, qualun-

que proposta di associazione. Ma per rispetto alle pubblicazioni di

cui parliamo, ognuno ben comprende che il timore sarebbe del tutto

irragionevole ; che I'esperienza di cinque lustri e pegno sicuro della
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fedelta con cui manterra 1'lstituto anco in avvenire la sua promessa.

Maidi cio basti.

La parte de ? Monumenti inedf.fi conticne diligenti disegni di monu-

menti di Architettnra, di Scollura o di I'ittura ancora seonosciuti
,

piante topografiche ,
facsimili epigraftci ,

e la reiliturione dei monu-

menti ch'esistono mutilati, o che non sien conosciuti fuorche per le

drsrrizioni degli scrittori classici.(XIi Anuali e il Bulleltino conten-

gono le notizie e le descrizioni degli scavi uperali ,
dei monument!,

scoperti, e delle opere recenti d' archeologica lelteralura
,
e le inter-

prelazioni provocate dal raftronto dei nuovi monumenti. Delle molte

nolevoli differenze ie quali separano gli Annali dal Bullettino, due sole

ne indiclieremo ; e sono che questo vien pubblicato il giorno qulndici

del mese, e vi si daniio cenni piii brevi delle adunanze , degli scavi
,

delle scoperle, ecosiviavia; laddove gli Annali soglion venire in

lure al principio d'ogni anno compresi in un giusto volume, e riochi

di memorie piu estese.

Due parole ci rimangono a dire sopra i pregi di queste pubbldca*-

/ioni. Inlendiamo benissimo
,
che a. portare un giuduio qual si con-

viene, farebbe d'uopo di maggiore domestichezza che noi non abbia-

mo cogli studiL archeologici 5
e comprendiamo insieme che non giova

nel caso nostro la similitudine oraziana della cote, acutum Reddere

qwie ferrum valet exsors ipsa secandi. Ma ci francheggia 1' autorita

d'uomini versatissimi neH'Archeologia, per sentenza dei quali lepub-

bHcazioni dell' Istituto diedero, come ora suol dirsi, un nuovo impulso

alia seienza-. Ne di cio e punto a meravigliare , perche questa dotta

accolta riuse\ per la sua corrispondenza coi piu solenni archeologi

dell'Europa, ad agevolare mirabilmentela nolizia di fatti svariatissimi,

che prima o rimanevano al tutto ignoti, o giugnevano a cognizione di

pochi, e bene spesso assai travisati. Questa moltitudine di fatti
,

la

quale si va facendo ogni dl maggiore, valse a stabilire nuovi canoni

per giudicare con certezza, e per dimostrare la vanita delle congetture

a cui s'abbandonarono senza ritegno molti antiquarii, massimamenle

del secolo scorso, contro de'quali percio a buon diritto quel bell'umo-

re di Giuseppe Baretti maneggio severamente la lelteraria sua. Frusta.

A ([uesli pregi notati da quegli uomini aulorevoli che accennammo

}>ur dian/.i, un altro ne soggiugneremo, che abbiamo osservato noi

stessi e negli Annali e nel Bulletlino.
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II pretendere dagli scrittori non altro che cose non piu dette in ad-

dietro, sarebbe cosa veramente indiscreta,ne noi vorremmo stanziare

contro noi stessi legge si dura. Ma il fare quel che i latini solean dire

eamdem crambem recoquere, e proprio un perdere il tempo per se, ed

un far perdere altrui tempo e danari. Ora benche questo sia vizio comu-

ne anco ad altri scrittori, vuolsi niente di meno confessare in servigio

del vero, che e vizio assai piu radicato in certi scrittori d'Archeologia.

E comeche non aspiriamo alia lode di Archeologi, tuttavolta nel farci

a leggere alcune dissertazioni che vanno uscendo qua e cola per l'I-

talia, ci sembra che col presidio del Marini, degl'indici del Grutero,

del Muratori, del Gronovio e di pochi altri autori
, potremmo anche

noi gittare un po' di nero sul bianco, se volessimo rifriggere cose gia

stampate almen la cenlesima volta, e far pompa di erudizione volgare.

Ma tali non ci appaiono le pubblicazioni dell' Istituto. Che anzi vi

ammirammo un' erudizione sceltissima, sicche a chiunque voglia pe-

netrare alquanto adentro nello studio dell' Antichita, stimiamo que-

ste opere non pure giovevoli, ma necessarie.

Queste cose dicemmo senza recare ofFesa col paragone a veruna

somigliante scrittura Italiana. Questa di Roma non manca di chi le

possa stare a paro nel merito, e segnatamente lo diciamo per rispetto

alle dotte lucubrazioni che tratto tratto vanno uscendo nelle Memo-

rie modenesi, ealBullettino archeologico di Napoli che seguita alacre-

mente la sua via e del quale inlratterremo altra volta i nostri lettori.

Ne meno applaudita per merito di profonda erudizione sono la re-

cente operetta del Cav. G. B. De Rossi sopra Le prime raccolte d' an-

tiche Iscrizioni; e le Dissertazioni delict Pontificia accademia romana

di archeologia ,
delle quali abbiamo sott' occhio i volumi XI e XII

teste pubblicati ;
ed altre dotte scritture che la mancanza di spazio ci

vieta di nominare.

Due gravissime perdite ha fatto la Chiesa, e la Santa Sede in ispecial

guisa, per la morte subita diMons. Garibaldi Nunzio in Parigi avvenuta

il d"l 17, e dell'Emo Card. Brignole mancato ai vivi la notte tra il 23

e il 24. II Santo Padre nel pubblicare in S. Giovanni Laterano i decreti

di Beatiflcazione del V. Andrea Bobola d. C. d. G. Martire, e della V.

Germana Cousin, espresse i sensi del piii profondo rammarico per cosi

inaspettata iattura, e cio con paro le che furono il piu bell'encomio ai

due estinti cosi illustri e che tanto bene han meritato della Chiesa.



TEORICA DEL MATRIMONIO
ED ORIGINI

DEL MATRIMONIO CIVILE

NEL PJEMONTE 1

Con Emiliano Avogadro, eonte della Motta, mi rallegrerei since-

ramente per la sua Teorica deU istituzione del malrimonio e della

guerra moltiforme a cui soygiace , se questo fosse tempo da com-

plimenti ,
ed io mi sentissi piu disposto ad inviare a quel cristiano

fdosofo una corona di parole, ed egli meno schifo di riceverla. Piut-

tosto scegliendo alcuni pensieri suoi e legandoli co' miei, quasi por-

zioncella residua d'altra mia dissertazione, vedrodi rivolgerli al me-

desinao scopo, che e la guerra mossa al Cristianesimo dal sofisma

legale, postosi al servizio ed in ischiera col volterianesimo parla-

mentare, e col materialismo governativo.

Pigliando a scrivere una teorica ovyero un' onlologia ,
1' illustre

filosofo segnava 1' origine immediata e uniyersale delle nostre sven-

ture: le quali, in verita, diluviarono su) misero Piemonte, dacche

1 Questo articolo, la cui seconda ed ultima parte darcmo nel prossiuao ven-

ture quaderno ,
ci e stato graziosamente comunicato da un illustre teologo c

pubblicista piemontese. Quest' ultima circostanza mentre da una parte fornisce

all' A. tanti preziosi particolari intorno a quel paese, giustifica dall'altra quella

vivacitii di stile e quella severila di forme che forse a noi non sarebbe consentita.

Serie II, vol. III. 9
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uomini aflatto nuovi di scienza positiva, e di governativa esperien-

za, o ignorarono o si ostinarono di voler ignorare T ontologia, cioe

la natura e 1' essenza delle cose. Perocche dagli uomini delle poeti-

che speranze, sino a questi ultimi delle sprecate finanze, qual uomo

lii mai che intendesse quel che facesse? Fu, verbigrazia, intcsa la

teorica della guerra quand
1

ella si dichiarava, o almen della scon-

fitta quando a chiusi occhi si replicava, e di poi senza fine ancora

si vagheggiava ? Fu intesa la teorica della sovranita popolare (go-

verno di tutti) colla teorica della monarchia (governo di un solo),

quando si vollero immedesimate quelle due sovranita, cioe a dire,

confuso il quadrato col rotondo ? Fu intesa la teorica della liberta

personale, quando uno stuolo dipetulanti, tacendo il Governoe ra-

tificando, si frequentemente e bruttamente la violava? fi intesa la

teorica delle proprieta o del latrocinio, quando un Governo, contro

la fede dei piu solenni chipografi, I' usurpa e la strazia ? E inteso il

diritto sacro della religione e delle genti, quando un sofista monu-

mentale lacera i concordat!, e al plauso d' una compra plebaglia,

ne fa sgabello alia sua gloria ? intesa la nazionale liberta e indi-

pendenza, quando una gente ,
sottraendosi al concerto politico e

vitale delle altre genti, per essere e vivere si fa ancella e schiava

d' un partito che la urn ilia, la spolpa e la tiranneggia ? sara me-

glio concepita 1' autonomia piemontese, quando se ne pone il fulcro

a Londra? 1' essere suo turpe cangiera mai la rivoluzione, perche

siasi levata in seggio, detti leggi, fulmini e trionfi ? cessera la

legge vera, sol perche, al cospetto d' un popolo dolente e muto.

ad un partito audace e subdolo piace di stravolgerla e falsarla con

inique interpretazioni ? diventera liberta pubblica 1' arbitrio dei

pochi ,
e T oppressione de' molti

5
o felicita universale lo sciakcquo

della fmanza, e Teiiormezza delle estorsioni; o liberta di coscienza,

1' esiglio e la carcere, onde governatori prepotenti, e inetti fiscali,

e servi magistrati ,
fanno scontare ne' piu alti Pastori T osservanza

delle sanzioni ecclesiastiche ?

Insomnia, e' mlendiamo piu nulla sul letterale significato dei vo-

caboli, e sulle nozioni piu necessarie al vivere ordinato e sociale?
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A furia di progresso e di lumi , i'ummo dunque strascinati a dover

ignorare lanatura, 1'essenza, Tontologia delle cose. Al qual sistema

babdico (e non fu oaso, ma artificio e fraude T inveritarlo) si ap-

poggia la celebrata legge sul matrimonio, ponendone bellamente

I' ontologia, ovvero la sostanza, in un contralto, da farsi o disfarsi

sec-ondo la graziosa volonta dello Stato. Popolo Re, coniinato nella

condizion dei Lruti, o almeno degli schiavi, batti le palme ,
e can-

ta la Liberia che li vien da coloro, i qnali li gridano e I'insullano

<jual popolo sovrario, purche alle lor voglie strello ed incalenalo !

Se tale o la cancrenosa fonte dei noslri mali, se svanirono le idee

e siam pasciuti di vento e di parole; il nostro pubblicista cristiano

e profondo speculalore quant' altro di cui si onori Tltalia, bene av-

visava con tale evidenza e ampiezza colorando la teorica del malri-

monio, da renderla non sol probabile ma ammirabile agli stessi av-

versari , quando resti lor fior d' inlellelto per comprenderla ,
e di

buon seriso per accellarla. Ed io benedico il Signore , che a uomo

laico qual' egli e , abbia largito lale forza di speculazione filosofica

id ecclesiastica, da gloriarsene la religione e la patria; ed agli stra-

nieri i quali crederebbero inabissarsi il Piemonte, additer6 Emi-

liano della Motta e allri non pochi, come i lesori nel mare, gia-

centi nel fondo, mentre gli aridi legni, le paglie e i cenci sono

porlali a galla.

E nel vero, poslo in chiaro I'antico stralagemma volteriano, imi-

talo dai nostri piccini parlamentari, di non lasciar piu sussistere

principii fissi sulla natura delle cose
;
e toccato 1'avvilimento del

malrimonio presso i genlili prima del Crislianesimo, e 1' opera di

Cristo e della Chiesa nel restaurarlo e sublimarlo, non che i vani e

stolidi sforzi dei semiprotestanti de Dominis e Launoio, sino ai pro-

fessori Torinesi Bon e NuyIs per nuovamente paganizzarlo ; egli

poneva con questa proposizionela prima base al suo edifizio: 11 solo

catlolicismo ha potuto formolare una teoria scienlifica sul matrimo-

nio, perche esso solo ne conosce tulli gli elemenli e i limiti (cap. V).

La prova sensibile della tesi ce la danno i fatti. II divinoPlatone,

che seguendo talvolta il diritto lume della ragione, affida il matri-
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monio al ministero sacerdotale; ordinando poi la sua Repubblica,

da al legislature il pieno potere di congiungere gli sposi ,
come il

toro e la giovenca, aflinche divenli bello e fiorenle T armento. Gli an-

tichi legislatori, e i materiali fabbricatori del matrimonio civile,

respingendo h brutale parola di armento, applicata alia moltiplica-

zione di esseri ragionevoli , e imagini del Dio vivente, ritengono

pero sostanzialmente la cosa, qualvolta pretendono di fame una lo-

ro proprieta e dipendenza. Ne altro potrebbero, perche ne Tacume

delle umane speculazioni, ne il giro delle scienze ecomomiche, so-

ciali e politiche, basterebbero a comprendere V umanita, della qua-

le il matrimonio e la costante riproduzione, per fini ultramondani e

divini. Al contrario, la Chiesa sola ha ricevuto da Dio le chiavi e

1' intelligenza dell' uomo edell' umanita, inquanto alle sueorigini,

alia sua caduta, alia sua restaurazione per lagrazia, ed alle sue re-

lazioni con Dio nello stato della via e del suo termine avvenire. Fi-

ne dell' uomo e 1' avanzarsi nell' unione del suo spirito con Dio:

quindi il pregio sovrano della verginita e del virtuoso celibato, per

cui 1' uomo elevandosi sulle guaste attrattative del corpo e della

materia, vola piu libero a Dio. Era ben sublime e divina la Chiesa,

quando all
1

armento umano contrapponeva questa societa purissima

degli spiriti ! Ma e pur buono il matrimonio, se allontanandosi dal-

F idea d' un materiale e brutale congiungimento ,
lo stringa un in-

violabile patto di fedelta, secondo lalegge divina, fides, idestpudici-

tia; s' intenda il suo fine legittimo, proles; e quando piacque a Dio

discenda sul fomite della concupiscenza la vivificante rugiada del

Sacramento, Sacramentum. la teorica di S. Agostino, il vero cam-

pione del matrimonio contra i Manichei, ora risorti nei Mormoni e

nei Socialisti : ai quali fanno corteggio e coda i togati promotori

del matrimonio civile. E la teorica della Chiesa, la quale, mentre

tutti i Governi umani pigliando le mosse dalla moltiplicazione dei

corpi, conchiudevano piu o meno all' armento platonico; essa sola

la Chiesa comprendendo le morali e sublimi relazioni degli spiriti,

ordinava tale un casto e pudibondo matrimonio, il quale, pure nella

eorrotta natura
, generasse degni cittadini della grande monarchia
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di Dio. E condannando le illecite nozze, pure vedendo huona nel-

1' essere suo la generazione ,
ne benedice i frutti

,
e li raccomanda

agli angeli tutelar! e santi
;
mentre Platone li lasciava perire o li

diseredava ,
e gli eretici dicevan la generazione cosa cattiva e del

diavolo.

Dio
, Signer dell

1

uonio
, eppero autore e arbitro della sua con-

giunzione in matrimonio ,
non stabiliva di un sol tratto quella teo-

rica-, ma, cominciata nell' Eden, laveniva perfezionando parallela-

mente alia religione ed al sacerdozio
; e^ in guisa che qualunque

di quei tre elementi , proles , fides , sacramenlum, rimanesse divino

in quella divina ordinazione
,
e tutti insieme costitutivi d' un solo

e individuo matrimonio. Divino adunque il matrimonio nell' ufficio

di natura, cioe per riguardo alia generazione; divino nel suo rispetto

sociale
,
in quanto e patto di perpetua fedelta fra il marito e la mo-

glie j
divino nell

1

essere di sacramento
,
non per cio die un mero

accessorio perfezioni la sostanza gia preesistente , ma per cio che

quei due elementi che gia eran divini, cioe ufficio di natura, e patto

scarnbievole di societa coniugale ,
ed ancora stavano pendenti ,

si

attuano nel sacramento. Cosi Dio ha ordinato
,
ed e un fatto posi-

tivo. E sebbene nel matrimonio recato alia sua ultima perfezione,

sian tre elementi, non sono pero tre matrimoni, il naturale, il civile

ed il sacramentale : ma un solo, il quale compiesi di quei tre divini

elementi.

fi questa la seconda tesi fondamentale
,
che 1' Autore sviluppa

con un tatto squisitissimo ,
ed una rigorosissima analisi

,
nel sesto

e nel settimo capo. E la divinita del matrimonio vi trionfa nella sua

universalita, eziandio nei due primi rispetti, naturale e consensuale,

per chi negasse T ultimo strettamente religioso e sacramentale. Di-

vino e certamente 1' uflicio naturale della generazione , per cui Dio

si associa prossimamente I

1

opera dell
1

uomo nella creazione degli

spiriti a lui simih ed immortali. Da una legge divina sol puo essere

sostanzialmente aulenticata e ordinata la tradizione dei corpi, post!

fuori del dominio e del commercio umano. La qual sottrazione dei

corpi riostri al dominio umano, se aflermasi dai libertini, vanno per
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T aria le assurde pretese del loro piu assurdo matrimonio civile : se

la negano, essi ci riportano d' un bel tratto alia tirannide del mondo

antico, alia schiavitu, alia barbarie. confessandosi quali sono in

realta, i piu acerrimi ed esosi liberticidi.

Se rifmtano i corpi umani ogni dominio civile
,
tanto piu quel

consenso che a permanenza ne lega gli spiriti. Nei negozi civili ,

per miituo consenso , la cosa si vende
,
si loca e si ripiglia ,

e qua-

lunque societa, come si forma, cosi pure si scioglie per la inaliena-

bile liberta del comune qfbitrio. Al contrario, qual e questo potere

invincibile che lega permanentemente due spiriti e due corpi . ad

essere una carne sola
,
ed una sola vita ? Tal potere supera ogni

virtu umana: dunque e potere <e virtu divina. E quindi la profonda

osservazione presa da S. Tommaso: La prima cagione del matri-

monio e la virtu divina, il consenso non ne e se non la causa istro-

mentale (pag. 75). Ma questa virtu divina la rapiranno a Dio i

nuovi Eneeladi
,
inventori di an favoloso matrimonio civile? E non

potendola rapire , questi gravi legislator! saranno mai altro che su-

cidi fabbricatori d' un concubinato civile?

Ne qui si ferma la ragione filosofica
,
ma scopre che si ordinava

sapientemente il superno Legislatore, perche a lui solo apparteneva,

e cosa da lui solo, ed a lui solo fattibile era il costituire e 1' inaugu-

rare nella societa coniugale e domestica 1' inizio
,

I' esemplare ,
e il

fondamento d' ogni altra societa. Perche se Dio non avesse istituito

positivamente il matrimonio sin da principio, gli uomini con tutti i

loro istinti
,
con tutto il voto della natura

,
con tutto il lume della

ragione, non F avrebbero mai inventato, e i due sessi non si sareb-

bero mai uniti se non in mere congiunzioni pattizie, in mere associa-

zioni materialmerite generative ed educative
,
e di mutua benevo-

lenza e d'amore, ma in veri matrimoni stabili non mai (pag. 77).

E aggiungiamo pure : i moderni cospiratori contro della Divinita

non mai avrebbero sognata 1' imagine d' un matrimonio civile, senza

il tipo d
1

un matrimonio divino. Ma essi vogliono un matrimonio di

loro fattura
, perche ambiscono pure una societa politica di loro

fattura. Essi vogliono un matrimonio solubile, perche aspirano a
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gioiverni soiubili ad un soffio di rivoluzione. Essi vogliono 1'anarcfcia

domestica per congiungeria in sistema coll' anarchia politica. Essi

racciano Dio dalla famiglia, per cacciarlo poi logicamente dalla so-

cieta civile. Serionche, li prevenne con altra logica Iddio. Esso sta-

Inliva il suo impero sul vincolo che genera la famiglia, per istabilirlo

eonseguentemente sui vincoli legittinii che annodano la societa

civile, che si germina dalia famiglia. Che anzi di tutte le societa

possibili, Dio poneva il principio e 1' esemplare nel maritale connu-

bio. E cosi tutte le lingue, die sono il doeumento piu auteiitico

(Idle popolari e nalnrali credenze, registrano : connubio del sovran

colla nazione; enoi dieiamo connubio dell' anirna con Dio
,
e delta

Chiesa con Cristo. Ed i comunisti puri, che nel fatto di rovineso-

ciali la intendono piu lunga che i semicomunisti della cattedra o

della magistratura, si terrebbero contenti per ora della dissacrazione

del matrimonio, certi che sono, non poter loro mancar di breve la

dissacrazione e il divorzio da tutti i poteri e vineoli sociali e civili.

Al che dovrebbero par badare finalmente que' Principi che non

voiessero sravarsi la fossa a' piedi ,
e segnar la propria sentenza di

morte colle loro mani : perohe annullando essi la legittimita della

monarchiadi Dio sulla famiglia, consacrano im sistema ehe atterra

ogni legittimo potere sulla nazioae, che e la famiglia civile.

II matrimonio adunque non e soltanto legittimo e dirino per li

riti e pel sacramento, ma tale e per una divmUasua propria, come

il giuramento ,
nel quale ,

ancorche non si volesse , Dio interviene

di presenza, a suggellare 1' irrevocabilita della tradizione e del con-

senso. Ne qui ,
come avviene nelle altre convenzioni ,

sono liberi i

contraenti di far le loro riserve
,
ma sol di pigliare o non pigliane ,

tutta pero intiera la legge divina dei coniugati .

Tale sarebbe la teorica generale del matrimonio
,
astrazion fatta

dal sacramento. Ma essendosi impressa, al dire del Grisostomo, sulla

carne ribelle allo spirito I' imagine del peccato ,
e quella unione che

era da prima nobilissimo atto divenendo debol freno a tendenze

snaturate
-,

la verginita ,
che e il coniugio mistico dell' anima oen

Dio
,

sail in cima della perfezione spirituale ,
meliw est homini
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mulierem non tangere ; e sul vincolo stesso del matrimonio, non per

accessorio ma per sostanza, si verso la grazia medicinale del sacra-

mento. Onde sono le varie fasi percorse dall' istituzione coniugale.

Purissimo, in carne pura, il matrimonio edenico ; ritiratosi alquanto

da quella prima purita il patriarcale e T ebraico, per divina tolle-

ranza-, restaurato da Cristo, e innalzato sulF Adamitico, per il so-

vrabbondare della grazia la dov' era abbondato il peccato. Ma in

qualunque di queste fasi
,
vuoi di natura innocente ,

o decaduta. o

restauruta per la grazia, sempre-il matrimonio e identico, uno e

individuo, sebbene vari siano i gradi del suo ideale perfezionamen-

to; e giunto gia alia sua ultima fase che e nel sacrarnento
,
non sia

piu possibile al cattolico il contrarlo validamente nel solo suo essere

civile o naturale. Dico non piu possibile : perche non mai sara pos-

sibile a membro di qualunque societa
,
che tale e pure la Cbiesa

ovvero il regno e la monarcbia di Cristo, T andarne libero e sciolto

dalle leggi fondamentali.

Afferriamo quest' idea di societa
,
che non a caso mi corse alia

penna. Dio che dava alle genti il diritto naturale per comanda-

mento , ingiungeva pure alle medesime di aggregarsi alia Chiesa ,

quando a cio fossero illuminate-, essendo la Chiesa il complemento

divino della legge naturale. E qui due specie di atti : gli uni .buoni

e validi, com
1

e il matrimonio in officio di natura, per chi vive fuori

della Chiesa ,
nella primitiva monarchia di Dio

,
che e secondo la

.legge naturale-, gli altri poi validi secondo natura, ma irivalidati nel-

-la restaurata o perfetta monarchia di Dio
, qual e la Chiesa del suo

.Cristo. Cosi la penitenza, la quale sebben di qualche valore per se

^tessa e nella semplice legge di natura
, perde ogni validita nel cat-

tolico che nieghi di elevarla alia qualita di sacramento. II qual pa-

ragone e fatto dall' Autore opportunissirnamente: e sta bene 1' of-

frirlo ai signori nostri di toga o di parlamento ,
caso che non aves-

sero dimenticato che non sono gia divisibili nella Chiesa la penitenza

ed il sacramento
;
ed alia stessa guisa non potersi dividere matri-

monio e sacramento
, perche una pari legge divina fece la della

contrizione
,
e qui del vincolo coniugale ,

la base e la sostanza dei
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due sacramenti. E questa e legge fondamentale di regno, del regno

di Cristo, il qual regno ha pure il suo Statute, a cui i nostri fisrali,

e professori e deputati hanno giurato fedelta, se sono battezzati o

non vogliano shattezzarsi
$
ed essi

,
col battesimo sul capo ,

e per

cattolici battezzati decretando un vincolo che non sia sacramento,

si dicbiarano non cbe petulanti e audaci , ma rei di lesa divinita,

ribelli e spergiuri a Cristo
,
di cui professano la fede ed i comanda-

menti; ed in quanto innalzano nella patria un tal vessillo, perfidi

cristiani, e pessimi cittadini.

Forse a costoro sarebbe scusa V ignoranza , se non fosse pari la

temerita ostinata. Ridiamo di un mendico
,
cbe veste sulla scena

palliodiRe: ma a loro sono poco, pastorale, mitra e triregno. Meno

male se ai loro personaggi conciliassero la verosimiglianza del tea-

tro, recitando almeno sentenze degne di Vescovi e di Papi; ma igno-

rano verita e convenienza, e bistrattano tutto quanto. Distinguere

I' astratto dal concrete, cbi e cbe non sappia? Eppure i nostri mae-

stri ci6 non sanno, applicando essi avventatamente al fatto concreto

le astratte considerazioni di contralto e di sacramento. Che a tenor

delle leggi ,
un atto sia valido in un Governo, ed invalido in un al-

tro, cbi e pur che T ignori? Eppure cio ignorano le sommita par-

Ianti nella nostra patria, non arrivando ad intendere come un matri-

monio possa rimaner valido nel governo della natura
,

cioe del

Creatore
,
ed invalido nel governo della Chiesa cattolica

,
cioe del

Redehtore, che di questa e il supremo Icgislatore. Se a cio compren-

dere non ostasse la scarsezza o la depravazione delle menti
,

e da

credere che uomini d'un grado eminente non concorrerebbero sen-

za vergogna ad una legge cbe, invece del sacramento divino
,
con-

sacra il turpe commercio dell' adulterio.

Un' altra 'circostanza attenuante la colpa della piemontese Magi-

stratura
, potrebb' essere quell' influenza di ultraregalismo che ci

veniva dalla Sicilia col Daguirre ed il Pensabene, trasportati di cola

da Vittorio Amedeo II, nei brevi moment! in cui stavagli in capo la

corona di quell' isola. Era il Daguirre conto giansenista, e col Pen-

sabene rendutosi famoso nelle lotte colla Santa Sede pel tribunale
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deUa monarohia. Sventtiratamente recala a quesie inani straniere e

nan pure 1'Universita di Torino
,
amicissiini sjMuli erano del napoli-

la:io Costantino Grimaldi, acerrimo regalista, di la eonvitarono altri

professor! a spargere fra noi le stesse ruggini antipapali. In <JUM

tempi credendo i Principi , come oggi i Govern! popokni , di farsi

magnifici e grand! battagliando f-olla Sede Romana, andve Vittorio

erasi lasciato ire alle vestigre di Luigi XIV. Ma tornatogli il senno,

rimoveva coi suddetti il Gam >iam di Pipgrno . professore del gin re

canonico, e altri stranieri apportatori della pestifera zizzania
,
rol-

tandosi taluni di quell! al semzio dell'Austria. E cosi fossesi potuto

levare il seme coi seminanti, die il Bon timidamento e eon qualche

apparato di scienza, audapeniente poi e frivolissimfirnente il Nuytsai

nostri giorni ,
non avrebl>ero ricantata la canzone giiretrina o an-

glrcana di un matrimonio civico non sacramento
,
e la nostra Ma-gi-

stratura
, specchio di virtu in altre parti ,

non sarebbesi fatta
,

in

punto di religione, quaodo 1'avanguardia, ed ora 1'intima alieata, 6

piuttosto la schiava della pie-be rivoluzioaria.

Sebbene, la rubiconda Magistratura non potrebbe nei tefttpi an-

dati trovar veramentene scusa ne pretest!. Perche, dato che T au-

gusta Casa di Savoia sino a Carlo Alberto
,

sentisss il re^alismo

etnmentemente
,
e mantenesse Vittorio Amedeo II a^itatissime te

controversie sui feudi pontificii, sui tributi del Clero, sttlregio exc~

quatur, sulle giurisdizioni ecompetenze forensi^ avrebbero tottavia

cacciato dall' Universita e dal foro
,
e mandati a insegnare ai

Siccardi, i Nuyts, i Persoglio, e gli altri uomini monumentali,

do si fossero arditi di propor loro la vile azione che e stracciare un

concordato, o Taltra piu turpe ancora di lacerare un sacramento,

legalizzare Tadulterio od il concubiTiato. Corsero bensi nell'Univer-

sita di Torino proposizioni da far ridere i galli ,
come questa del

Chionio
, professore del diritto canonico : Consistere la sostanza

ed essenza della religione nel solo culto privato Niun pubbVico

esercizio di religione potersi dire comandato da Cristo, eppercid do-

versi collocare tutto nel potere di Cesare II pubblico governo

della Chiesa essere soggetto alia podesta civile , e cio dimostrarsi
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evidentemente colla testimonianza del divini comandamenti.

Le quali bcslialitd, come sono giustamente appellate (p. 49), servi-

vano agli ombratili esercizi d'uria certa semieterodossia accademica,

onde sarebbonsi general! alia giurisprudenza canonica i piu fieri di--

sastri
,
ma per allora non discendevano a particolari applicazioni

rispetto alia pratica. Primo il Bon, suir ultimo quarto dell altro se-

colo, enuncio il principio eterodosso della possibile separazione del

contralto civile dal sacramento nel matrimonio, ma trovo la scarpa

per il suo piede nel collegio teologico ,
e nel sentimento cattolico

che allora dominava il Piemonte
,

le leggi ed il Principato : alle

quali circostarize essendo testo succeduta la plebea licenza di tutto

pensare, dire, ed insegnare, trovo il Nuyts libero il campo allo spac-

cio delle sue corbellerie
,
senza che dal seno universitario si levasse

piu ne un Gbio
,
ne un Bruno , a confutare il discepolo ,

come da

quelli erasi corifutato il maestro
, colpa forse la prostrazione degli

spiriti, non mai, in quanto al consesso teologico ,
Y adesione delle

menti.

Se adunque bene o male pote vantarsi il Tamburini di nulla aver

insegnato che prinia stato non fosse neirilniversita Torinese-, se il

Giuseppismo austriaco ebbe piu d' un precursore in Torino; e se

Napoleone tolse di peso ilsuo monopolio universario dairUniversiti

di Torino
,
sono quesle dolorose rirnembranze onde non possiamo

astergere la patria, e che gravitano intieramente sui consiglieri della

Corona, e sui corrotti professori della canonica giurisprudenza. Ma

sino a un punto frenava gli uwaori peccanti la eattolicita dei Principi

Sabaudi , per verita non rigidi osservatori del principiis obsta. E
quimli veniva tarda la medieina del rimuovere nel 1797 ilBon dalla

cattedra. Ed egli come il pi degli antichi e nuovi regalisti, voltate

le cose
,

voltavasi pur dal Principe ,
e infocavasi per la repubblica

che valicava le Alpi. Lezione ai Principi che fidansi ai Giannoni!

Fra tali vicende
,
ed in questa torbida atmoslera crescendosi la

nostra Magistratura ,
e via piu corrompendosi alia scuola pratica

degli Avvocati Fiscali Generali, e dei loro massimari, vasta inferme-

ria di tutte le magagne febbronianc : vi ha egli a stupire cbe maestri
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e discepoli perdessero ogni traccia della teorica matriinoniale? E

venuta la licenza dei tempi, e 1'incarito delle dignita, del portaibgli N

e dei monumenti per chi ineglio spropositasse, v'ha a dubitare che

non dovessero mostrarsi paratissimi e affollati gli accorrenti?

La prima pillolina impertanto che a quest! febbricitanti farebbe.

riacquistare 1' uso della ragion legale ,
sarebbe una porzioncella

dell' ontologia ,
ovvero entita o teorica matrimoniale. E di tratto

arriverebbero ad intendere per quali ragioni intrinseche ed esseii-

ziali iacesse Iddio che ora Y unico matrirnonio perl'etto , assoluto, e

propriamente vero sia il cristiano (cap. X). Cristo non veniva perfe-

zionando la natura coiraggiungervi un non so che di accessorio e ac-

cidentale, ma col restaurarne le istituzioni, essenzialmente vivifican-

dole d'una vita e potenza tutta nuova, che per innanzi non avevano

sub elementis mundi. Nella guisa adunque che il Sacerdozio
, gene-

rante la societa delle anime, saliva a stato e ordine soprannaturale,

da non esser due sacerdozi
,
ma un solo vero e sovrannaturale

;
cosi

fu irmalzato il matrimonio a dignita sacramentale. Quindi vera
,
e

piu recisa la formola del Tridentino: il matrimonio e sacramento.

Piu dichiarativa quest' altra : il matrimonio elevato alT essere di sa-

cramento, direi quasi come il bambino diventa uomb, non cangiando

I

1

essere suo, ma perfezionandolo. E se diremmo bambino chi repu-

tasse la qualita d'uomo adulto un mero accessorio realmente divisi-

bile da!!' essere di bambino; perche non diremmo bambino in barba

o in toga chi parimenti ragionasse del matrimonio? Diciamo dunque

cosi: i matrimoni dei patriarchi, e universalmente di quelli che non

abbiano conseguito la cittadinanza nella monarchia di Cristo sotto il

governo della Chiesa, sono matrimoni veri, come il bambino e vero

womo, ma incipienti, imperfetti, e quasi bambini: laddove il matri-

monio cristiano, assommando tutto il suo essere naturale e sovran-

naturale, e oral'unico matrimonio vero, assoluto e perfetto. Peri'e-

zione che il matrimonio acquistava nel volgersi dei tempi , trapas-

sando dallo stato naturale al sacramentale ,
ma che ora non pu6

acquistarel'uomo successivamente, prima contraendo un matrimonio

naturale nella Chiesa di Cristo, e poi un altro sacramentale, perche
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il semplicemente naturale, imperfetto qual era, non e piu fattibile al

cristiano, siccome non esistono due cristianesimi, uno naturale, ed

un altro soprannaturale. Sia pure clie la Chiesa nel prirno costituirsi

non abbia spinto , e prudenternente al certo
,

tutta la forza della

legge divina, ma ora clie e bandita la legge ,
ed ella perfettamente

costituita, e cessato pel cristiani il matrimonio puramente naturale;

e nulla, e folle, e sacrilega sarebbe la legge umana, che si attentasse

di far retrocedere alia sua infanzia Y instituzione ora compiuta del

matriinonio cristiano; non meno di cbi vaneggiando si argomentasse

di far rientrare Valbero nel seme cbe 1'ha generato. Quel seme non

esiste piu : o accettar tutto T albero , spiegato qual e
,
o rigettarlo.

Letteralmente : o congiungcrsi nella Chiesa di Cristo in matrimonio

cristiano e sacramentale ,
o rimanere sciolti onninamente, e senza

vincolo matrimoniale.

Se una tal condizione del matriinonio si conforta poi con tutte

le ragioni e 1' autorita del magistero cattolico, sara audace, o bimbo

nella scienza, cbi osi negarla. Di tutti e principe chi affermava:

Non si puo comportare in veruna maniera (ullo modo , aveva gia

detto nel suo trattato) che si dica avere Cristo elevato il matrimonio

alia dignita di sacramento (Nuyts, a' sum' concittadini, pag. 115).

Incomporlabile e veramente che un professor di Canoni, ed un

preteso cattolico a tal modo insolentisca contra il linguaggio e la

sentenza della Chiesa. Ne da meno eran quei gallicani e giansenisti ,

ristretti dal Bon in queste proposizioni : II matrimonio a cui non

sia aggiunta la dignita di sacramento
,
e negozio temporale : se e

cosa temporale. debb'essere nella podesta del Principe; se e nella

podesta del Principe , questi annullando il consenso
, toglie diretta-

mente la materia al contralto ,
e indirettamente al sacramento

(Bon, tesi VII Delia Motta, c. XI).

Questo ragionare e da bimbo nato e fatto. L' acqua, e Tolio, e il

pane ,
e il vino degli altri sacramenti

, e gli stessi peccati da sotto-

porsi alle chiavi, sono atti o cose temporali ,
e i corpi umani

,
e la

Chiesa con tutta la sua gerarchia ,
in quanto che milita e passa ,

sono pureoggetti temporali. Ma stanno freschi i Sovrani.se, al dire
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di questi avvocati, il loro potere non eccede i limit i del materiale :

le loro leggi non porteran mai un'obbligazione, non legheranno mai

una coscienza; ecome si querelava Napoleone, falsamente catechiz-

zato da simili avvocati, la Chiesa dominera sugli spiriti ,
ed i Prin-

cipi sui cadaveri, fi dunque fanciullesca la dottrina, tante volte in-

vocata dalle Camere Piemontesi, che distingue i due poteri col solo

criterio del temporale e dello spirituale. Domini governano entram-

hi quei poteri ,
uomini composti di materiale e di spirituale. Due

societa sono la Chiesa e lo Stato, non composta Tuna di spiriti puri,.

non 1'altra di puri corpi o cadaveri: bensi misteTuna e 1'altra, con.

varieproporzioni, e in diversi riguardi, di spirituale e di materiale;.

e sono veramente da distinguersi le loro competenze ,
secondo che

preponderi o questo o quell' elemen to. Or dicano pure i bimbi, se al

matrimonio meglio convenga il potere direttamente materiale dello

Stato per generare alia societa una greggia di animali paulanti, o il

potere direttamente spirituale e moral della Chiesa per costituire

e mantenere
, prima al servizio di Dio

,
e poi dello Stato

,
una so-

cieta di spiriti ragionevoli e morali
,
che nel corpo dimorano e del

corpo si servono a destini alti e immortali
,
ed infinitamente so-

prastanti a tutte le speculazioni poHtiche , economiche e materiali.

Che tempi ,
che legiskzioni ! Mentre una divina restaurazione

avea strappato I'uomo all'antico e putrido materialismo. e rifattolo

morale e divino
,
eccoti nuovi maestri e legislatori a rincateoarlo

nella materia
,
e di bel nuovo soggiogarlo al materiale d^spotismo

dello Stato, per la bella ragione che 1'uomo e un negozio materiale

e temporale! E poiche tale dottrina si predica non dai musulmani,

ma dai libertini nelle universita c-nei Parlamenti cristiani, sono loro

ben ricordati i tre poteri della Chiesa suH'essenza del matrimonio :

cioe il potere sociale e morale
,
essendo i fedeli coi loro pastori una

societa religiosa e morale . di assai piu riguardo che non sia la so-

cieta materiale a cui presiede lo Stato : il potere divino e (jiuridico

sul consenso e sul vincolo degli animi, che almeno questi non vor-

ranno dirsi materiali; e finalmente il potere sacramenlale
,

il quale

non venendo per giunta, ma pigliando per sua sostanza quanto v'ha
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di naturale nel consenso del contraenti, ed elevandolo all
1

essere di

Sacramento, esclude percio, nella sfera stessa del contralto naturale,

ogni potere e ingeren/a dello Stato per annullarlo. E guai al priino

passo che ardissero tare i Governi civili in questa material Augusto

comandava a Tiherio di ripudiare Agrippina; alia seconds moglie di

lui, Giulia, mandava egli stesso il ripudio in noine di Tiberio; e Ca-

ligola, absaitiuin maritorum nomine ,
usava largamente T imperial

.gentilezza di seiogliere dai mariti le donne. come narra Svetonio.

A queH'orrenda barbaric eran divenuti i pagani col principio ora

Ticantato dalle teste balzane: T uomo e cosa materiale; le cose mate-

nail son dello Stato. Piu tardi il protestantesimo ,
da un eccesso di

spiritualismo tendendo allidealismo vuoto e negative, col proclamare

la liberla assoluta di religione ,
riusciva a legittimare 1' assolutismo

materiale dei sensi e dei poteri civili
;
e votendo tutto unificare si

nell'idea che nella materia, finiva per dar dentro nell' unita nume-

rica e panleistica, producendo un gius pubblico, del pari materiale

e sensualistico, ma piu sisternatico e canzioso deirantico. Bevendo

i nostri a quelk doppia fonte
, pagana e luterana

,
tutto il mondo

^elle anime perche veste un corpo maleriale 6 temporale ricacciano

nella schiavitu dello Stato. E, stranezza di cervelli ! questi oppres-

sori dell'umanita si pavoneggian di liberali! Ricordiamo che il Bon

fini repubblicano.

Al criterio del materiale e dello spirilM&le sulla distinzione della

Chiesa e dello Stato, aggiunge il Nuyts la sua gemma: L'annulla-

^zione di un contralto
, egli dice , esige i! potere della forza che la

Chiesa non ha TNuyts, a'snoi concitt. pag. 145 Delia Motta, c.

XII). Magnifico professore! Lo Stato ha il potere di fare o disfare i

matrimom
, perche ha la forza di carcerare o scarcerare i coniugi-;

e la Chiesa non pu6 nulla perche non tiene al suo servizio i birri ed

i carcerieri. Generalmente , il dirilto si foggia colla scure, e si U-

glia colla spada; ed il padrone e il padre non avran diritto sul servo

e sul figlio, se non quanto gliene consenta la gagliardia del braccio.

L'Universita batta le mani al valente. Ma noi siamo grati al profes-

sore
,

il cui ghiribizzo ci frutto nel Della Motta un eccellente svi-

luppo del potere coattivo.
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Non e la stessa giurisprudenza gallicana e giansenistica ,
che af-

fermava alia Chiesa il diritto, e allo Stato il dovere del braccio se-

colare? Che manca ad una madre, se essa ha il diritto, e nel marito

ritrova la forza di far eseguire leleggi della famiglia? E tale nel di-

vino concetto e lo stato della societa cristiana. Lo negano i liberti-

ni, e dobbiarno seguirli. Colla forza, dicono essi, non si fanno ne

fedeli in terra, ne beati in cielo
;
la religione e cosa tutta di spirito

e di persuasione; la liberta di coscienza rigelta la forza dello Stato

e della Chiesa.

Rispondiamo. La forza che vieta e punisce il concubinato e la

bestemmia
,
se non Ta ancora dei fedeli e dei santi

,
allontana perd

gli scandali, per un dovere sociale ed innegabile. La Chiesa ha due

parti : una e tutta spirito e persuasione, perche non entra, e come

Maometto ed i primi protestanti ,
non voile mai entrare negli animi

colle coazioni e colle viqlenze; ma I'altra e ancora esterna, sociale,

e forte d' ogni mezzo indispensabile a societa fra gli uomini costi-

tuita e bene ordinata. Onde la liberta di coscienza e pure da distin-

guersi in interna ed esterna. Liberta interna ed assoluta non esiste

se v'ha un Dio
,
e quindi una Chiesa che in riome di Dio governi le

coscienze: ma dei fatti interni, dei pensieri e degli afletti, la Chiesa

non giudica nel foro esterno: Ecdesia de inlernis non iudicat. Meno

poi, si nello Stato che nella Chiesa, e possibile la liberta esterna di

calpestarne le leggi e maledirle. Sia pur quanto si voglia spirituale

il fine della Chiesa, ma finche a conseguirlo sulla terra ci vorranno

mezzi esterni e materiali
, questi in conveniente misura compete-

ranno a quel potere legittimo a cui e da Dio affidato il line prima-

rio. Dunque non gia nei roghi e nella mannaia vuolsi riporre il po-

tere coercitivo della Chiesa, come adoperato fu da Lutero e da Cal-

vino, da Enrico VIII e da Elisabetta
,
da Gustavo Wasa e da Crom-

vello, e dagli Stati dell' America prima dell' indipendenza: terribile

inquisizione dei protestanti ,
non inferiore alle carnificine dei Mu-

sulmani. Ma potere benefico
,
che

,
dove non giovi la persuasione ,

frena per riguardo a Dio ed alia societa cristiana le esterne trasgres-

sioni. E sono poi graziosi i nostri ministri e liscali, mentre ad ogni
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menorna violuzione di cio die cssi pretendono essere una legge ci-

vile ,
hanno in bocca le cittadelle e le confische

;
e sulla legge divi-

na, e persino sulla divinila di Gesu Cristo, invocano la liberta della

ooscienza e della discussione. Ma se lo Stato ha il diritto di difender

se medesimo ,
ed allora mandate a spasso la liberta che invocate ;

applicate alia Chiesa il vostro principio ,
e sarete conseguenti. Che

se voi figli snaturati e infedeli
, negate alia Chiesa quell' assistenza

che le dovete, hadate che non isfuggirete certamente a quel potere

coattivo che mette le vostre anime libere fuori della Chiesa
;
che

non dara ne a voi ne a' vostri protetti ,
adulteri o concubinari , se-

poltura ecclesiastica
,
e non avete diritto di strapparla con tutte le

vostre armi
;
che senza armi

, piii d' una volta fece tremare i Re di

Francia e gli Imperatori di Germania; e pel quale, onde aver 1' aria

di evitarlo
,
Enrico VIII disperatamente gitto se

,
la regal druda, e

tutta 1' Inghilterra fuori della sociela cristiana. E quando il sommo

cavillatore
,
Siccardi

,
co' suoi accoliti , Nuy ts

, Persoglio ,
e altro

onorevole codazzo, verranno a dire alia Chiesa da loro respinta, che

10 Stato ha diritti, e quel primissimo di difender se medesimo, ab-

biano la pazienza d' intendere che la Chiesa
,
come societa di non

minor conto che lo Stato
,
ha pure il diritto di difender se e le sue

leggi, respingendo dal suo seno, vivi o morti, gli audaci violatori.

Almeno quest
1

ultimo potere coattivo della Chiesa, senza farsi tiran-

ni apertissimi ,
non lo negheranno i sofisti.

fi risposto ai due cavilli, tra giansenistici e libertini, sul costruire

una Chiesa impotente ed invisibile. Stimiamo ora di proposito la

quantita del diritto civile sul matrimonio in generale.

Miracolo di buffoneria il protestantismo , coll' assoluta liberta e

sovranita dell' individuo toglieva dal mondo ogni potere civile
;
ma

tosto lisciava la barba ai Sovrani per amicarseli nella crociata contro

rautorila ecelesiastica. L'womo e libero, diceva il buflbne; e lo get-

tava come atomo turbolento nella massa rivoluzionaria. E ripiglia-

va: il cittadino e dello Stato-, e legato mani e piedi lo gettava nella

gabbia dello Stato
; consolandolo, che vi era entrato liberamente per

11 patto sociale. I rivoluzionari non impararono altro catechismo.

Serie II, vol. III. 10
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ssi cantano : T uomo e libero
,
e fanno le rivoluzioni. Rapito il

potere ,
cantano ancora : il cittadino e dello Stato

;
e cacciano i

merli in gabbia. Almeno i merli della campagna non lianno da rim-

proverarsi d' aver fatto cogli ingabbiatori un patto sociale : ma i

merli della citta vi corrono colle loro gambe, e mediante un matri-

monio civile, fatto alia Boncompagni o alia Siccardi, diventano uc-

eelli da razza. A questi ingabbiatori di bipedi implumi diamo qual-

che minuzzolo di teorica sul potere civile.

Potere assoiuto , cioe illimitato
,
e la sola onnipotenza di Dio.

Qaando il buoci Nuyts intona quel ritornello siccardiano : il po-

tere civile & uno, e pieno, e supremo, e indivisible, inalienabile;

non sa veramente quel che si dica. La sovranita ha essenzialmente

<jei limiti che le ha posto Iddio
,

d accidentalmente quegli altri

confini che venroero dalla forma dei Governi o dalle rivoluzioni. I

libertini debbono saper analizzare questa pillola da loro manipola-

ta, e talora fatta inghiottire ai sovrani legittimi. Ma lasciamo, e ci

risponda il Nuyts : la Camera dei Deputati e un potere infmito ? II

Swiato e un potere infmito ? II Sorrano costituzionale che regna

;per la grazia del popolo, e non goyerna per la grazia del Parlamento

'iwn potere infinite ? queste monche sovranita, unendole poi tutte,

col soprassello dei fiscali e di professorie dottori universalisti, fan-

no poi un potere infinite, two, pieno, swpremo, indivisibile, inaKe-

nabile, da dettar leggi alia terra ed al cieio? Oh Nuyts, Nuyts !

Eeco Dio, ecco il potere -MO, pieno, supremo ! 1 vostri lo mettono

ila fxarte, ma qoi rowupe i suoi flutti V audacia delle menti. II TO-

stro alito fa sentire che beveste il cattivo latte dei protestanti ,
so-

gwatorid' un diritto civile senza Dio e senza religion e. Ma, dibuona

i!fede: io Stato puo legare e sciogliere lacoscienza? Dunqueneppor-e

ilntfiatrimonioohe ha'il suo fondamento nella coscienza. Imoralisami

$seaH fulmineranno tutte le pene dello Stato; ma indarno, perche,

terato il diritto divino, cadranno a terra tutte le obbligazioni, tutte

le leggi, e perfino lo Stato, senza che i Parlamenti ,
ed i professori ,

ed i fiscali valgano a puntellarlo. E ve ne da buon documento la

storia allorche, sottratto aUaChiesa il matrimonio, fu tra quei beati
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riformatori e riformati
,

in Germania e Svizzera una razzia contra

ogni legge naturale e civile
;
fu una bolgia di divorzi

,
di adulterii ,

d' incesli. sacrilegii e poligamie. E quando sorse alia difesa il pote-

re civile , quando incrudeli il caritatevole protestantismo , quando

verbigrazia il Borgomastro di Costanza fece decapitare nel 1529

Luigi Hetzer simultaneo marito di dodici raogli, e predicatore del-

1' adulterio, come divero matrimonio civile, e conforme alia volon-

ta di Dio ; fu senza efletto, giacche si sarebbero dovute decapitar

le intiere citta, o bruciarle vive; e poco manc6 che non fosse. Da-

tevi pace, belle sovranita parlanti o dottoreggianti : senza il diritto

divino, nori sareste che insetti miserabili, e la vostra societa civile

una gabbia di bastardi.



LA SOVRAN1TA DEL POPOLO '

Spiegazione dei termini.

SOMMARIO

1. Necessita della spiegazione. 2. Popolo. 3. Non solido ma spicciola-

to. 4. Sovrano.

1 . II popolo e egli sovrano ? Non e possibile rispondere ad un

(juesito, se i termini non ne sono chiaramente ed univocamente

compresi e da chi interroga e da chi risponde. Ma a far si che que-

st' armonia d' intelligenza renda prudente ed accertata la risposta ,

tocca a chi interroga dichiarafe i proprii sentimenti
,
affinche vi si

conformi colui che risponde. Laonde a voi
,
lettor gentile, starebbe

il determinare che cosa intendiate colla proposizione il popolo e so-

vrano : e se a tal uopo potessimo noi cedervi la nostra penna, assai

piii breve riuscirebbe la discussione e assai piu facile il convinci-

mento.

Ma per disgrazia, o piuttosto per nostra somma ventura, il lettore

a cui parliamo ci rappresenta delle migliaia di teste, ciascuna delle

1 Vedi questo vol. pag. 19.



LA SOVRGNITA DEL POPOLO 149

quali ha il suo pensare, con cui darebbe al quesito sigriificazioni

diverse. Onde converra pure cbe ci sobbarehiamo all' impegno di

dare tante risposte , quante potremmo ragionevolmente supporne

sul labbro del nostri lettori: ed appunto per questo nel paragrafo

precedente incominciainmo a chiarire gerieralmente i varii signifi-

cati che possono aflibbiarsi a tutta insieme quella sentenza. Ma la

giustezza delle dottrine non potra mai comparire evidente finche

non si arializzano le proposizioni, enon se ne chiariscono i termini.

Facciamo dunque sopra i termini della proposizione (popolo e so-

vrano) uri lavoro analogo al precedente, per modo che il lettore

formi di amendue que' termini un ragionato ed adequate concetto :

e incominciamo dalla voce popolo.

2. La qual puo indicare ora una moltitudine qualunque ,
come

allorche si dice : u Vi era gran popolo in piazza : ora la molti-

tudine unita organicamente in un Comune come

II popol fiorentin corse al romore:

ora la parte degli abitanti di una citta contrapposta ai nobili,

nel qual senso diceasi il senato e il popolo romano : ora fmal-

mente un
1

intera nazione considerata nella sua unita
,
come il

popolo francese, il popolo alemanno, il popolo toscano. Questi so-

no, se non erriamo, i principali significati a nostro proposito della

voce popolo; fra i quali supponiamo che sia 1' ultimo solamente quel

soggetto a cui vuolsi applicare F attribute della sovranita, non sem-

brandoci probabile che sovrana vogliasi dire una qualunque accoz-

zaglia di gente, ovvero solo la gente di un comune ad esclusione

degli altri che formano lo Stato, ovvero solo la parte men nobile

della nazione ad esclusione degli ottimati o dialtra classe qualunque:

sebbene
,
a dir vero

,
i piaggiatori e sommovitori dei popoli in que-

sto senso appunto molte volte ragionino (o piuttosto sragionivo),

allorche dalF essere il popolo sovrana inferiscono il diritto che ha

la plebaglia di spogliare i nobili, di cacciare i preti, di rubare i ric-

chi; o quando a strazio della dinastia pontificia le rinfacciano che

i preti governano il popolo, e lui dal governo escludono: quasiche i
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preti , i ricchi , i nobili non fossei'o popolo ancli' essi. Siccome per

altro non supponiamo nei nostri lettori tale stranezza o avventatez-

za d' idee, ci riraarremo all' ultimo concetto, e supporremo clienel

eercare se il popolo sia sovrano, essi intendono ragionare di una in-

tera nazione.

3. Pure in questo medesimo concetto rimane tuttavia delF equi-

voco, potendosi 1' intera nazione considerare ora come gia dotata

di ordinata unita organica, ora spicciolata in tutte le monadi per-

sonali. Crediamo per altro non andar lungi dal vero attribuendo nel

quesito alia voce popolo la seeonda siinuficazione anziche la prima;

e cio per varii motivi. II 1 nasee dalla origine onde suole ripetersi

un tale diritto, il quale e la nature ragionevole dell'uomo, dote ne-

cessaria ed inalienabile d' ogni individuo umano. Se questo e il ti-

tolo per cui nel popolo si pretende trovare la sovranita, ogni uomo

che sia possessoredi que&to titolo, possessore debb' essere eziandio

del diritto che ne risulta. E poiche quella natura appartiene a cia-

scun uomo considerato alia spicciolata e senza veruna relazione agli

altri, pero alia spicciolata; e senza relazione agli altri dovra appar-

tenerglisi la sovranita. E di vero, donde risuUa la sovranita sociale,

secondo que' pubblicisti che faano il jx)polo so,vrano
,
se non dalla

somnaa delle sovranita individual! cedute alia societa,ed al suo so-

praccapo dagli associati che ne erano in possesso ? La qual prima

ragione per se evidentissima in favore della sovranita spicciolata, si

rende viepiu evidente escludendo la sovranita in solido della nazio-

ne gia ordinata ed organica; alia quale se si riferisse nei quesito la

.sovranita, verrebbe a presupporsi gia data la rispostacbe si doman-

da, non essendo possihile, come a suo luogo vedremo. un popolo

gia ordinato eduno, s^nza un superiore ed una legge che gli dia

quest' ordine e questa uniti. Or la sovranita del popolo non debb' el-

la esercitarsi printcipalmente ,
o almeno primitivamente ,

nel dare

a se stesso una forma, una legge, un superiore? II popolo dovrebbe

dunque essere savrano anteriormente a tali determinazioni, quando

}>er conseguenza anso* non ha ne forma, ne governante, ne leggi,

epperd n6 organismo ne unita : ed il suppornelo gia dotato, sarebbe
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un supporlo gia sovrano in esercizio , ovvero gia spogliatosi della

propria sovranita e gia governa-to dal suo eletto.

Nel primo termine del quesito la voce popolo significhera dunque

la moltitudine spicciolaka di una intern ua/ionc. nclla qual moltitu-

dine il quesito domanda se risieda la sovranita. Ma per rispondere

vuolsi ora chiarire 1' altro termine.

4. Passi-arno dmuyiie al 2" . e interroghiamo clie voprlia din-

sowano. Lasriando alia fitelogia F aridar cercando gli altri sensi

stranieri al nostro soggotto ,
e chiaro che trattandosi di autorita

,

sovrana e quella che da niun' altra dipende. Non hassi dunque ret-

ta idea della sovranita se non si comprende appieno che vogMadire

aulorita, che voglia dire indipendenza : laonde V una e 1' altra ci fia

dwopo esaminare e paragonare col sog^etto popolo, a cui vogliamo

attribuirla o negaria. Ma Tautorita istessa non puo comprendersi

se non si comprende la societa donde rampolla ^. Dovremo dunque

anzi tratto dare un' idea della societa medesima, moslrando com' el-

la si formi, come in lei germogli 1' autorita, come questa giunga al-

1 indipendenza, affinche si comprenda sea quella moltitudine d'in-

dividui spicciolati apparterier possa 1' autorita indipendente, 1' a-

tdritasupreraa. Entriamo dunque in questa disamina, riguardando

le cose come sono veramente in natura
,
e discorrendo fra noi alia

semplice, senza gergo scientifico e senza idee sistematiche. Finche

si trattavad'intenderci nei vocaboli, a noi toccava ricever la legge,

al lettore il darcela : ma accordaLici ormai sopra il valore delle pa-

role
,
ci troviamo e gli uni e gli altri nella rnedeswna condizione di

ricevere la legge dalla natura delle cose e dalla verita dei fatti, senza

renderci schiavi di sistemi o d' ipotesi immaginarie che ci facciano

scorgere il mondo colle traveggole.

1 Pourquoi riy a-t-il pasde societe hutnaine sans un pouvoir qui la dirigef

Nouvelles considerations sur le principe d'autorite (\. Moniteur di Francia

Ma5gio 1853).
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Natura della Societa.

1. Legge rion metaforicamente 2. ma propriamente. 3. Natura primo

principle del moversi 4. impresso dal Creatore 5. mira al fine 6.

proporzionandovi i mezzi. 7. Mezzi proporzionati al ragionevole 8.

sono il vero e il bene. 9. Col vero e col bene lega la natura. 10. Me-

diana e questa teoria H. fra clu vuol ogni legge rivelata 12. e chi

ogni ordine obbligatono 13. Dio fonle del dovere; 14. Transizione e

partizione.

1 . Ma per determinare qual sia e la sociela e I'autorita c la sovra-

nita, secondo il concetto nalurale, ossia secondo la legge che natura

c' ispira ,
ben vede il lettore quanto sia importante di accordarci

chiaramente anche intorno al signiticato di questa voce
, legge di

natura, equivoca forse quanto niun' altra, eppero fonte di un conti-

nue frantendersi fra coloro che ne discutano : alcuni dei quali sono

capaci di neppur distinguere quelle che impropriamente si chiamano

leggi di natura fisica
,
da queste di cui vogliamo discorrere

,
e che

sono leggi di natura morale. Certamente nulla puo vietarci V uso

di una metafora
,
colla quale si attrihuisca una specie d' intelligenza

perfino alle pareti e a' sassi
, come usano gli oratori e i poeti ,

e

come colla sua bambola il bambino che si balocca
,
e le parla ,

e

crede udirla rispondere, e la loda se bene, la garrisce se male. Con

tali immaginazioni possiamo vedere nelle creature material! una

obbedienza
,
e nel volere costante del Creatore che le guida un co-

mando o una legge : ma tutto cio e metafora da poeta, non concetto

da filosofo.

2. Allora soltanto parleremo da filosofi, quando per legge inten-

deremo a rigore di termine la volonta di un essere intelligente ma-

nifestata ad altra intelligenza soggetta, affine di moverne la volonta

per via di dritto
,
lasciando a lei il movere le braccia per ragione-

vole persuasione del dovere di obbedienza. Siete voi meco d'accordo
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su questo punto ? Comprenderete allora quanto vadano errati cer-

tuni che sotto nome di legge di natura comprendono qualsivoglia

spontaneita dell' istinto. Certamente anche gl' istinti possono appel-

larsi leggi di natura fisica nel primo senso teste indicate-, e in questo

senso sara legge di natura per T uoino T incollerirsi per ofl'esa, o il

fuggire per paura ,
come e legge di natura per la mimosa pudica il

rincrespar le sue foglie ,
o pel fluido elettrico il serpeggiar sui me-

talli. Ma pretendere che sia legge morale un istinto che opera in

noi senza che pur ne sappiamo il perrhe ,
cio non pu6 nascere se

non da un equivoco madornale nella idea di legge.

Sia dunque fermo fra noi esser legge solamente un volere intel-

lettivo
,

colla cui manifestazione una volonta suddita viene mossa

all' opera. E se vogliamo ristringere viemaggiormente la proprieta

del vocabolo, aggiungercmo cheilcomando della volonta imperante.

allora propriamente meritera a tutto rigore il nome di legge, quan-

do viene indirizzato dalla volonta governatrice suprema al durevole

bene di tutta un'associazione; giacche se I'indirizzo fosse tempora-

neo o a bene del privato o d'autorita non suprema, il nome di legge

ancor non gli si appa'rterrebbe a tutto rigore.

3. Determinate in tal guisa il significato di legge, non sara mala-

gevole 1'intenderci intorno all'epiteto naturale: legge naturale dovra

dirsi il volere del Creatore, manifestato naturalmente all
1

uomo ra-

gionevole pel comun bene della umanita, essendo cbiaroe certissimo

fra noi due, che il governatore supremo della natura non e altri che

Dio, da cui tutte le nature immediatamente derivano, prese, come

qui le prendiamo, nel significato del primo essere e del primo princi-

pio di movimento
,
ideato ed operato dal Creatore nell' atto del

crearle. Fu questo da noi, a dir vero, con qualche chiarezza spiegato

nella I" Serie 1, a cui potra ricorrere chi ci trovasse oggi soverchia-

mente laconici : ma poiche piu d' uno o non terra alia mano, o non

avra letto quelle pagine ,
e pur mestieri ricordarne le idee princi-

pal! ,
affinche non rimanga senz' appoggio la trattazione presente. In

1 Vol. IL Ilprotestantesimo e I' unita sociale II, num. 11 e segg.
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ogni creatura Y intelletto ravvisa un non so che di uno e primitiyo ,

doiule sortisce il suo nome specifico e Y astratto da esso derivato,

e che seropre rimane oome base di tutte le miatazioui sopravve-

gjienti. Cosi in OT persona della specie umana, attraverso a mille

modifieazioni or personal! or accidental! , sempre tu scorgi /' uomo

v
'o in forma astratta Yitmanita) per cui quell' essere viene distinto

da 02:11" altra specie.

4. Or quando il Creatore formo questa specie ,
ebbe Egli un in-

tento spetiale , per eui la destraasse neHsa gran macchina ad una

funzione parimente speciale richiesta daldisegno con cui la formava?

Non e intelletto di cosi grossa pasta che non risponda aif'ermativa-

m^ite, essendo ridicolo il supporre che, non dico 1' uomo, creatura

cosi ammirabiie ,
ma perilno qualsivoglia creatwra piu mesehina ,

smueciasse, per cosi dire, di mano al Creatore all* insaputa di Lui
,

e qui veiiisse a giucwe di comtrabbando eon pericolo di sconeerta-

ne tatto il oongegno. Questo concetto della causa universale e si

profondameote radieato neU'inteHetto uraaoo, pel continue contem-

plare oh' epdi fa le proporzbni di-eausalita nell*universe, che quegli

stessi aborti d' intelligenza che vollero fare dell' ateo
,
credendo in

tal guisa arieggiare dello spirito forte e dell' uomo straordinario nella

investigazioae della natura
, appena v* incontravano qualsivoglia

iioyita di coslruzione, di fornae, d' i nrl it la/.ioni , di combinazioni
,

il

prime loro passo era tosto di doraandarsi : A qual fine questo essere

nel oongegnar 1* universe? Sie tenace nell
5

uomo questa preoceupa-

zione, che tutto in natura ha il suo perche!

5. Or se il Creatore ebbe un intento
,
voi capite one nel formare

ciascuna creatura, a tale intento Egli dovette proporzionarla quando

le diede il primo suo essere
,
ne nulla pote inserirvi che a tal dise-

gno disconvenisse e resistesse. II contrario avviene purtroppo agli

artefici umani
,

i quali costretti a valersi di quelle materie che gia

sono, non potendo essi crearne altre a loro talento, veggonsi costret-

ti ad accettarle co' loro inconvenient!, studiandosi alia meglio, dopo

aver scelte le piu opportune, di toglierne, o per lo meno neutraliz-

zarne i difetti. Cosi il militare adopera il cavallo in battaglia come
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ottimo rispettoal hue. aU'asino, al cammelloecr.. stor/andosi poscia

di mitiliorarlo e co" ferri ehe ne preservano Tuirna, e colla sella ohe

ne agevola il sedervi, e col freno che ne guida il corso, e cogli eser-

cizii che lo addestrano alia pugna ecc. Ma se il combatteiHe da se

medesimo avesse potuto formarsi il suo Rabicano, chi non rede che

all'ugna avrebbe data la durezza del ferro, alia spina dorsale il sot'-

fice della sella ,
all' istinto ariimalesco Y inclinazione a secondare la

volonta del militare, e mi-He altre doti che ognuno puo immaginare:

un pie che non fallisca, una velocita che non si stanchi
,
una pelle

invulnerabile, e cosi via via? Questo che airuomo riesce impossible

perche non crea
, questo pote , questo dovette fare il Creatore nel

dare a ciascuna cosa il primo essere: cotalche ella fosse incliiiata ad

operare in conformita deldisegno con cui veniva creata^ giacchese

vi avesse innestato una proprieta qualunque non utile al fine, que-

sta sarebbe un effetto senza causa ,
non avendo per causa ne la

volonta creatrice
,
la quale non pu6 operare se non pel suo fine, ne

altro principio di essere, non trovandosene alcuno, fuori del Creatore,

potente a dare I' essere primo. Ora il principio, la causa intima di que-

sta prima inclinazione ad operare in un modo determinate secondo

il disegno cosmico, e quello appunto che nel caso nostro appelliamo

natura. E per conseguenza legge naturale sara quella volonta che

ebbe il Creatore rispetto alle creature ragionevoli , allorche dando

loro il primo essere v' inseri ad un tempo questo impulse motore
,

questo primo principio di movimento, cui secondando compirebbero

nella gran macchina la funzione da Lui assegnata.

6. Avvertite peraltro che (juando un artefice adopera congegni di

specie diverse nella sua macchina, aspetta da ciascuno di essi ope-

razione proporzionata alia sua natura; epper6 a seconda di tal natura

applica i mezzi per metterlo in giuoco, dando per es. all' acqua , se

debb' essere motrice della macchina
,
un determinate pendio , alia

molla 1' elaterio
,
al cavallo la spronata o la frustata ,

all' uomo gli

argomenti persuasivi o lo stipendiogiornaliero. E come a ciascun

agente applica impulse proporzionato ,
cosi di ciascuno previene i

difetti con cautele diverse, e con tanto maggiore precauzione, quanto
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emaggiore la liberta negli agenti. Laonde poche irregolarita teme-

ra dall' acqua, essendo certissimo ch' ella correra sempre alia china

finche dura il canale e il pendio ;
la molla potra piu facilmente per-

dere Telaterio, eppero tratto tratto converra ritemprarla. Piu libero

in qualche modo puo dirsi il giumento ,
e cessera dal tirare appena

se ne discosti il mulattiere : quindi la necessita continua della voce

o della frusta, se pure non si trovasse il mezzo di spingerlo come i

barberi colle perette. Ma neppur questo basterebbe coll' uomo ; il

quale liberissimo per arbitrio e perspicace per intelletto, puo ingan-

nare V artefice e rendere vani i suoi trovati, finche non venga mosso

ad operare da quella forza morale del dovere che e tutta propria e

specifica del movimento umano, originandosi dalla ragione, la quale

speciflca 1'uomo fra gli animali. E poiche non ostante tutte le persua-

sioni T uomo ancora pu6 fallire
,
un artefice o impresario prudente

mai non dovra fidare talmente in questo agente, che non ne tema le

aberrazioni e non ne provveda i rimedii.

7. Applichiamo il fin qui detto all' Artefice supremo ,
e il lettore

vedra
, speriamo, con evidenza che cosa sia per T uomo la legge di

natura. Se
,
come e detto pocanzi ,

il Creatore voile dall' uomo il

compimento di certa determinata funzione nelVordine dell'universo,

dovette infondere nella specie umana un principio di movimento

che la spingesse a quella operazione a cui la destinava
,

e questo

principio e 1' attivita intellettiva.

Ma 1' attivita umana nel disegno del Creatore era
,
in forza della

ragione ,
fisicamente libera di moversi per ogni parte. Alia ragione

dunque fu necessario imprimere un tale indirizzo che la conducesse,

secondo sua natura, cola ove il Creatore disegnava ridurla. Questo

indirizzo e quello che chiamiamo legge di natura, obbligante 1' uo-

mo primitivamente in forza della sua natura medesima
,
ma senza

torgli quella liberta di arbitrio, che forma la parte forse piu preziosa

dell' essere umano.

8. Or come poteva il Creatore legare la volonta ragionevolmente

lasciandole ad un tempo la liberta dell' arbitrio
,
facendo anzi che

questa liberta appunto, questa parte si nobile di sua natura coope-
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rasse ai disegni del suo Creatore? Da cio che abbiamo detto gia po-

tete comprenderlo : come 1' artefice umano si vale dell' acqua inca-

nalandola al pendio, e del cavallo spronandolo o trustandolo; cosi il

Crealore dovette muovere 1'uomo ragionevole, secondando la natura

della sua ragione e della sua volonta: le quali non movendosi se non

pel vero e pel frene, un vero e un bene dovette Dio proporre all'uo-

mo nel termine di sua carriera, affinche da quel vero e da quel be-

ne egli fosse indotto a tendervi e ad arrivarvi.

Ma non basta un vero qualunque, un bene qualunque: ci voleva

un vero ed un bene tale, clie ragione e volonta non potessero ricu-

sarlo. E questo vero e questo bene doveano presentarsi all'uomo in

forza della sua natura medesima, se la legge dovea potersi dire na-

turale. Ora un vero non ricusabile dalla ragione e quello che noi

chiamiamo evidente, qualunque poi sia 1'indole di questa evidenza:

il bene non ricusabile dalla volonta e il bene assoluto
, quello che

ogni bene contiene e fuor di cui non vi e che il male; giacche linche

vi e un altro bene a cui tendere , la volonta puo ancora muoversi

verso quella parte, non fosse altro, col dimenticare altri beni anche

maggiori.

9. Allora dunque potra dirsi comandato per legge di natura un

atto qualunque, quando 1'eseguirlo apparira evidentemenle necessa-

rio per conseguire il bene assoluto. Ma questo bene assoluto qual e?

Parlando generalmente non e altro che 1'Essere infinite: ma parlan-

do relativamente all' operare della creatura ragionevole , assoluta-

mente buona sara questa operazione qualora sia conforme all'ordiae

voluto dal Greatore nell universo: essendo evidente alia ragione che

il Creatore nulla puo volere nell' universo se non il bene ,
e che

1' universo non puo avere altro bene che 1' osservanza di queli'or-

dine che il Creatore voile introdurvi
,
essendo perfezione di ogni

artilicio hi ifiHiulo tale il raggiungere pienamente T idea deli' ar-

tefice.

Se dunque il Creatore ha fornito airuomo nell'essere suo naturale

una cognizione evidente del fine a cui deve indirizzare I' opera sua

per confonnarsi all'intento di chi gli die Tessere. gli ha imposto con
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questo stesso una legge naturale, che determina e lega moralmente

ci6 che vi ha cT indeterminate o libero in quel primitivo impulse che

chiamiamo natura dell' uomo : il quale ben puo, assolutamente par-

lamlo
, operare altrimenti

,
ma nel farlo sente che niega la propria

ragione, la propria natura. Perloche 1' essere 1' uomo legato da una

legge di natura ( e per conseguenza poi anche da altre leggi ) ,

lungi dall' essere contrario al libero arbitrio dell' uomo, e, come al-

trove notammo, necessaria conseguenza della sua liberta : essendo

impossibile il concepire in un congegno qualunque un essere asso-

lutamente libero. E come camminerebbe il mulino se 1' acqua non

fosse ristretta nella gora e nel canale
,
e le ruote non ingranassero

nei rocchetti ? come camminerebbe 1' orologio se i pesi fossero li-

beri dal freno del pendolo? come la filanda o il piroscafo se il mulo

o il vapore ,
invece d' essere ristretto al primo mobile

,
corresse li-

bero a suo capriccio? Un ordigno senza costringimento sarebbe

rovina della macchina cui dee servire. Dunque se 1' uomo e libero.

e tanto piu libero degli agenti material! , quanto e piu libera della

materia una natura intelligente; voi vedete che appunto per questo

dovea la liberta dell' uomo infrenarsi con un vincolo proporzionato

alia liberta medesima. Or la liberta essendo dote della volonta intel-

lettiva ,
la quale non puo vincolarsi se non colla rappresentazione

del bene a cui e ordinato 1' universe; la naturale cognizione di que-

st'ordine presentato qual bene alia volonta, viene a formare per ul-

timo quella legge che diciam naturale
, perche dedotta dall' ordine

di natura, e conosciuta col lume della ragione naturale.

10. Ben vede il lettore come queste nostre dottrine procedono

mediane fra due sistemi opposti che corrono tra' filosofi
$
de' quali

alcuni sostengono la legge naturale non potersi conoscere dall'uomo

in nessuna sua parte se non iscenda dal cielo ad aiutarlo la divina

rivelazione
;
altri all' opposto tanto confidano nel naturale conosci-

mento dell' uomo e nella forza delle naturali convenienze, che rav-

yisiamo nell' ordine del mondo, da credere che queste sole relazioni

ravvisate dall'uomo produrrebbero in lui la obbligazione morale an-

teriormente a qualunque prescrizione di Dio.
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La prima sen-ten za sembrari provenireda nnaidea inadequata ed

oscura delta legge naturale
;
non sapendo noi altmnenti compren-

ttereche un uomo assennato ricusi aHa ragione ogni eonoseimento

delle naturali proporzioni, che passano fra 1'ordine fisieoed il mora-

le. Ben potranno molte passare inosservate: iw* qui si tratta di dc-

termiaare fine a qual segno ciascun uomo stendera la sua attenzio-

ne net considerare e la sua capacita nell intendere, M* supponefldo

eh' egli attenda a queste relazioni
,
come potrebfee rion ravvisarvi

delle convenienze o delle dtsconvenienze? Vada peres. una Dome-

nica al Monte Testaccio 1 e s' imhatta in quattro ubbriaconi
,
che

barcollando ed inciampando misurano tutta la strada, potra egli non

rawisare che I' ubhriachezza non conviem1 all' uomo ragionevole

[toiche glifa perdere la ragione? E questa ragione non avra egli ri-

tlettutole mille volte esser laguidad'oa^ni aomo che non si abbruti-

sce
,
ed essere per conseguenza contrario all' mtento di chi lo oreA

che se ne faccia gettito affogandola nella liottiglia ? Queste discon-

venienze sono cosi evidenti
,
che la sola vista di codesti bipedi de-

gradati muove ribrezzo ad ognun cherincoutri.

1 1 . Vero e che que' filosofi, dei quali parliamo, per causa del nn
amniettere la naturale cognizione deil'ordine morale sogliono arre-

care I' impossibility di cjonoseere Dio senza rivelarione, e I'imp0ssir-

biKta di una legge che obblighi senza Dio. Ma questo pure riesce a

noi incomprensibile, che 1' uomo possa conoscere, anzi aneli a co-

noscere tutte le altre cause che spiegano si imperfettamente i feno-

meni naturali
,
e solamente perda gli occhi o la curiosita qnando

trattasi della causa prima, senza la quale ogni altra causaKta, rima-

nendosi imperfetta e sospesa ,
riesce impotente a tranquillare 1' in-

(elletto.

Ma di questo parleremo altra volta piu longamente, bastando per

ora al proposito nostro 1' aver notato
,
come la dottrina fin qui

esposta intorno alia legge di natura schiva questo eccesso
,
mostran-

do F uomo capace di conoscere nel creato i disegni dd Creatoro.

1 Luogo di Roma ovc sono le migliori ountinc,
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12. Ma r.on per questo diciamo die possa intendersi obbligazione

tinche 1'uomo si arresta a sguardare coll'intelletto le fisiche propor-

zioni die passano fra le azioni
,
senza risalire al Creatore che le

stabili $
avendo anzi delto espressamenle ,

la volonta dell' artefice

esser cagionc del dovere di conformarvisi. Le convenienze dell'or-

dine specolativamente considerate, altro mai non saranno che una

ideadi regolarita, in cui T intelletto non puo a menodi compiacersi,

come si compiace nelle proporzioni architettoniche o nello svolgi-

mento del Linomio nevtoniano, senza che nasca quindi alcuna ob-

bligazione morale di non violare quella simmetria o di svolgere que-

sta formola. L' idea di obbligazione e morale e dipende dal fine

ultimo il quale e universale. Or non si da fine senza intelligenza ,

giacche che vuol dir fine
,
se non quel termine a cui mira un ope-

rante, adattandovi i mezzi per conseguirlo? E come potrebbe rico-

noscere la proporzione dei mezzi verso lo scopo ,
se non avesse in-

telligenza ? Dunque ne anco puo darsi fine universale ed ultimo
,

senza intelligenza universale e suprema.

Un' altra difficolta presentaci la dottrina che ricusiamo
,
ed e il

supporre che Tuomo mediante la ragione possa obbligare se mede-

simo: il che come mai puo supporsi ? Chi da se si lega da se puo

sciogliersi, essendo la volonta ugualmente libera a volere e a disvo-

lere. Si dira forse che il legame nasce dalla natura stessa della ra-

gione ,
la quale non puo non ramisare le convenienze o disconve-

nienze evidenti. Ma questa replica ricade nella diflicolta precedente,

supponendo che ogni convenienza ravvisata imponga un' obbliga-

zione anche senza 1' idea del Fattore supremo ,
che stabili quella

convenienza e la pose per condizione al conseguimento del Bene in-

infinito
,
verso del quale per nostra natura irresistibilmente anelia-

mo. Toglietene questi antecedent, e tutte le convenienze si ridur-

ranno a puro diletto di speculazione, come una simmetria che non

obbliga a nulla.

13. Si obbiettera forse: Voi volete ogni dovere fondato sull'os-

sequio Jovuto a Dio : ma questo ossequio medesimo presuppone
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un' altra ragione anteriore a Dio
,
la quale v induca ad obbedirlo.

Dunque 1'idea del dovere e anteriore alia idea di Dio.

Ma questa conseguenza non regge , potendo le due idee essere
,

ed essendo realmente contemporanee ,
come le idee di causa e di

effetto. Non si da vista di oggetto visibile senza la luce : direm noi

per questo che ci vorra un' altra luce per vedere la luce ? Questa e

1'essenziale principio della visibilita, come un supremo Fattore e I' es-

senziale principio del dovere. Tn quella guisa dunque che al compa-

rire delta luce si ravvisa e la luce stessa e il visibile, allo stesso modo

al presentarsi 1'idea di un supremo Ordinatore e di Bene infini-

to
,
nasce nel ragionevole 1' idea dell

1

ordine e del debito di confor-

marvisi. Vero e che nell' ordine dell' universe e nella sapienza ordi-

natrice dell'ente necessario evvi una ragione anteriore alia sua vo-

lonta, che gli rende impossible volere il disordine: ed anche questo

elemento e incluso nell' idea di legge naturale. Ma se togliendo

F idea di Dio, voi togliete anche questo elemento, nulla piu rimane

per cui la ragione debba riconoscersi obbligata nel vero senso di

questo vocabolo. Per lo che 1' ideare una obbligazione senza 1' idea

di un supremo ed universale governante, sembra a noi dottrina non

sostenibile : ed anche da questa abbiam procurato gtiardarci nel

chiarire in qual modo abbia ad intendersi la naturale obbligazione

dell'uomo, che dee servirci di fondamento a tutto cio che ragione-

remo appresso della societa e della sovranita.

14. Intendiamo benissimo avere noi qui parlato con brevita so-

verchia in materia si profonda e scabrosa
5
ma preghiamo il lettore

a riflettere non essere nostro assunto il tessere qui un trattato di

naturale diritto, sibbene rammentare alcune proposizioni fondamen-

tali, affinche servano di preliminari e facciano comprendere in qual

modo abbiamo a conoscere 1'intima natura della Societa, dell'Auto-

rita, della Sovranita se vogliam poscia intendere a chi ella nalural-

mente appartenga. Se dovessimo cercare a chi appartenga per ra-

gione di fatto, consulteremmo la storia: ma volendo conoscere a chi

appartenga per natura, dobbiamo consultare 1'ordine di natura co!

Smell, vol. III. H
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lume della ragione naturale, ricercandovi riritento con cui la formo

il Creatore. Entriamo dunque in questo esame incominciando dal

considerare, se il Creatore abbia voluto 1'uomo associato, e in qual

ttiodo nei naturali elementi abbia manifestato questo suo volere. Se

troveremo che abbia voluto associarlo, rie trarremo che avra voluto

anche i mez.zi necessarii: se mezzo precipuo a tal uopo e 1'autorita,

avra voluta anche 1'autorita: se osservando la natura della societa e

delFautorita, si troverache le tocchi talvolta 1'indipenderiza, avrem

trovato il concetto naturale della sovranita (autorita indipendentey:

se questa sovranita finalmente andera ad incoronare di un diadema

ciascun individuo umano in forza di sua natura, avrem trovato che

il popolo per natura e sovrano.

Queste ricerche daranno materia agli articoli seguenti, nel primo

dei quali vedremo i naturali argomenti che ci mostrano Vuomo es-

sere sociale
,
e ci additano in tal guisa e la natura della societa e i

doveri che per Tuomo ne rampollano.
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XVIIL.

fl vero Prele.

Nel 1778 usciva alia luce d'unacospicua e ricca famiglia di Mileto

il buon parroco di L. . . ed ebbe nel nascere il nome di Benedetto, fre-

quente in quella illustre ed antica citta per la riverenza in che v'era

la Congregazione benedettina, la quale v' avea tempio e chiostro dei

piu famosi del regno e
,
ci6 che piu le acquistava pregio nella citta,

cenobiti di virtu e di doltrina speech iatissimi. Ed a questi appunto

fu dato ad istruire il nobile giovanetto, il quale ne trasse quel pro-

fitto delle lettere e quella onesta dei costumi onde sempre segnala-

ronsi i giovani educati alle scuole cassinesi. Ora 1' andazzo della

moda colle sofisme e calunnie scemo a que' venerabili monaci il po-

tere d' infondere la dottrina e la pieta nel cuore di mold giovanetti

e noi non sappiamo ancora i vantaggi che n' abbian colto gli Stati e

le famiglie. Allora per6 non era cosi, sebbene gia cominciasse a gri-

darsi contro delle scuole monastiche e clericali: e la famiglia di

Benedetto ebbe a gran ventura che il lor figliuolo riparasse la giovi-

1 Vedi questo volume pag. 31.
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nezza in quel santo ed augusto ricovero della virtu. Benedetto cor-

rispose all' espettazione dei genitori, ed ai diciotto anni v'ebbe con

Jode di svegliatissimo intelletto fornita la carriera degli studii , e

tornossene all' ostello paterno con grande consolazione de' suoi che

si deliziavano del senno e della modestia di quinci recata in casa
,

prezioso frutto di quella dimora. Ne valse poco a larlo piu caro ai

parenti il riscontro die facevano tutto di tra lui ed il fratel maggio-

re coltivato negli studii delle lettere e delle leggi presso suo zio

in Napoli e riuscitone mal figliuolo e discredente.

Questi andava sempre pettoruto e tronfio : dispregiava i costumi

patrii ;
tenevasi sotto i pie gli uomini piu dotti

,
e ve ne avea di pa-

recchi a quel tempo inMileto: pizzicava piu che un poco d'increduli-

ta attinta ai libercolacci venuti lin d' allora in Italia d' oltre i monti :

di pieta e modestia si rideva corne di fregi da donnicciuole o da vec-

chi bavosi, o al piu da ebeti omicciatti o lonzi giovani e grulli : e per

queste ree qualita era lo scandalo e 1' inciampo della gioventu cit-

tadina. Chi mai puo pensare quale amarezza fosse per la buona

famiglia di Benedetto T infrenare in qualche modo le costui frene-

sie ! Mettergli al fianco cittadini di grado e di virtu
;
ed egli li

derideva o schermivasene destramente. Fornirgli libri di piacevole

ma onesta e religiosa lettura : ed egli lettone il frontespizio e non

trovandovi empieta ne lordure gittavali dispettosamente da un canto.

Commendargli 1' usare alia chiesa, 1'udir le prediche, 1'accostarsi ai

sacramenti: ed egli beffeggiavasene e le chiamava moine da mona-

chelle. Tenerlo a secco di denaio, di vesti, di fregi: ed egli seguiva

a sguazzare e trionfare con quel molto che i domestic! furti gli pro-

cacciavano a gran vantaggio. In una parola: quanti mezzi furon ado-

perati per tornarlo buon cristiano , tanti furon vani come se avesser

tolto a pettinare un riccio, o a lisciare una spugna. Ma fu volere del

cielo che tanta reita non potesse nuocere a lungo. In una gita di

sollazzo il discolo pavoncello venendo in gara giovanile co' suoi piu

domestic! amici ne colse unatrista risciacquatura di vituperi e d'in-

giurie; e tra il diguazzarglisi della bile, e lo strapazzo della corsa tra-

bocco in gran febbricitare di male acuto, che Febbe in poco tempo
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condotto agli estremi. Fini qual visse : ne morendo ebbe in maggior

veneraziohe che avesse avuto innanzi neDio, nefede, ne sacramenti:

e il cordoglio dei genitori, Y onta della famiglia, e il dolor di Bene-

detto s'accrebbero ad una morte cosi immatura, trista, disperata. Ma

ella fu per Benedetto novello sprone alia pieta della quale sentiva nel-

Tanimo accesissimo desiderio. Fu egli sempre usato di dire agli ami-

ci che quei pochi giorni per lui spesi al letto del moribondo fratello,

e qui gli si conturba il viso e spargesi di lagrime , quei pochi giorni

furono per I'anima sua la scuola di miglior profitto che egli s' avesse

intorno agl' interessi dello spirito. E la memoria glie ne rimane si

viva, rimmaginazione ha tuttavia, dopo piu di cinquant'anni che son

decorsi
,
talmente scolpita quella scena di dolore

,
che nel ripetere

che usa spesso fra 1'anno ai suoi popolani la predica della rea morte

egli non par uomo che favelli ,
ma angelo che squilli ,

e scuota
,
e

atterri.

Come non dove rimanere egli allora spaventato di quella fine
,

quando 1' aveva sott' occhio? Pienamente adunque disingannato d'o-

gni terrena illusione prestamente si oflerse allaChiesa, ed entro negli

ordini chericali
,
ed a suo tempo fu consecrate ed unto sacerdote

del Dio vivente. Mentre egli menavasi presso i suoi una vita tutta

pieta e studio, e forbiva le armi da combattere le guerre del Signo-

re
,
ecco nuovo imbarazzo del venerabile suo Vescovo. Per morte

del parroco la pieve del piccolo villaggio di L. . . non avea pastore.

L' indole fiera di quegli abitanti
,
la squallidezza e solitudine della

borgata, la selvatichezza dei costumi
,
e per qualche cosa ancora la

poverta della Chiesa tenevano da qualche tempo lontano da quella

cura fin lo zelo dei migliori preti della diocesi. Ben e secondo natura

la ripugnanza che ha ciascun uomo d' assumere un ministero diffi-

cile e spinoso con poca speranza di buona riuscita , e senza alcun

provento o frutto del mondo. Ne tutti ban poi cuore di lottare con-

tro alle naturali tendenze
,

e restano a quei cimento scorati anco

i migliori. Seppe adunque Benedetto la nuova disolazione di quei

piccolo gregge, e volonteroso si offerse ad accorrer cola pel bene di

quegli abbandonati fedeli, ove pure non fosse egli giudicato indegno
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del nobile incarico, od impari alia fatica del ministero. Egli

egli colto , egli nobile
, egli sul fiore delle speranze piii liete dava

con questo dispregio d'ogni delizia e gioia terrena esempio mirabile

ad ogni uomo di Chiesa dello spirito di Dio che informar deve , ed

anzi investire , ed inondare il cuore del prete. Ci6 sol gioverebbe a

stimolar moltissimi alia pratica dei doveri del sacro loro uflicio :

oltra che per questa bella offerta uscirebbesi il Vescovo dalle angu-

stie onde avea F animo conturbato. Pensate adunque se non accet-

tasse lietamente I
1

offerta; e non s' affrettasse di buona voglia a dare

regolarmente T investitura parrocchiale al generoso prete. Non pas-

sarono adunque molti giorni e D. Benedetto corse in mezzo a quelli

che il Cielo destinavagli a figliuoli da consolare , istruire
, confor-

tare
,
e condurre a Dio.

Ma che accoglienze vi trovo egli? A coronare viepiu la virtu

del suo fedel servitore permise Iddio che egli non fosse dai ter-

razzani ripagato si presto dell' amore che aveva messo in loro.

Cio fu in parte perche le sue maniere oneste e gentili , come di

nobile e culto cittadino che egli ra
, penarono un pezzo prima

d' acconciarsi ai costumi rozzi e zotici di quei villani
;

in parte

perche fin da principio ei dove porre mano ai ferri per recidere le

barbe di molte superstiziose osservanze radicatesi ab antique e te-

nacemente in quel paese. Ma sopra tutto avvenne ci6
, perche con-

sapevole del grave incarico che pesavagli sulle spalle, e del distret-

to giudizio che doveva rendere a Dio di ciascun' anima commessa

alia sacerdotale sua cura
, egli non restossene colle mani alia cinto-

la
,
ma diessi attorno : e qui recar pace ,

la sciorre una tresca , e

quando chiudere una biscazza, e quando rimproverare uno scanda-

lo
;
costituirsi in somma ai vizii ed alle passioni altrui diga e rite-

gno insormontabile. Ma quella prima ritrosia si convert! a mano a

mano neh"amore tenerissimo ond'egli fu da tutti consolato e diletto

coll' affezione e col riome di padre. Poiche non della prebenda solo

della parrocchia, ma delle grosse sue rendite eziandio egli beneficd

largamente il paese. Rifece
,
abbelli

,
Iustr6 la Chiesa, e la corred6

di nobili e non mai cola per lo innanzi veduti addobbi e paramenti :
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alimento, vesti, alberg6 quanti poverolli o la veccliiaia, o la inlcr-

mita
,
o la stagione offrivagli a consolare. Che piu ? Per la coino-

ilita della povera gente fabbric6 di suo in luogo acconcio e sano e

coverto un publico lavatoio: condusse 1'acqua dall'estremodel paese

al centro della piazza e quivi radunandola in una conserva grande o

bottino cbe dicesi, ne fe scorrere per sei cannelle i pispini entro un

pilo ,
e dalle boccucce e dal ricetto tornava agevolissimo ai pao-

sani 1'attinger 1'acqua a molti insieme. Cotali procacci di carita e di

beneficenza furon 1'esca per guadagnargli i cuori d'ognuno: ed ei ne

fu si padrone cbe in breve dal suo volere reggevasi tutto il villaggio.

I fanciulli gli eran sempre intorno
;
e quando ei passava per le vie

si lanciavano fuor delle loro case a cbiedergli la benedizione , ed

egli la dava loro di cuore
,
e poi un confetto o una ciambelletta o

un biscottino e facevasi promettere cbe verrebbero la domenica e

il giovedi ad istruirsi nella dottrina cristiana. I piu vispi e arditelli

tra essi prendevalisi a costumare in casa e ad istruire
, tenendo a

quest'uopo un buon pedagogo, non molto dotto per vero dire, ma

di buon senso, di buon costume, e di una pazienza che reggeva ad

ogni prova del mondo. Gli uomini piu provetti raccoglieva nelle se-

rate, specialmente dMnverno, ad una specie di veglia alia quale aveva

dato nome La conversazione vespertina del parroco : e quivi intrat-

teneva quei buoni contadini ed artieri quando a dipinger loro la vi-

ta innocente dei beati patriarchi del vecchio Testamento, e quando

a intenerirne 1'animo sopra la passione del divin nostro Redentore:

ed ora contava la vita di questo Santo
,
ora la mala fine di quello

scellerato. V era volta cb' egli con parabole e novelle attraeva al

bene i loro animi
;
e spesso le sacre istorie degli antichi tempi vol-

gendo all
1

eta moderna usava 1' industria di sfolgorare i vizii correnti

avendo Taria d'inveire contro quei veccbi iniquitosi e felloni. Que-

sto stile e questa varieta invitava di per se la frequenza degli ascol-

tatori : e pure a volerlisi vedere tutti d' intorno egli non si appaga-

va di tanto. Percbe ci venissero piu volentieri li regalava di tratto

in tratto d' una cenetta, o d'una meivnduola: e il paniere dei ciam-

belloni e il fiasco del buon vino era sempre li per intermezzo del
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conversare. Anzi pure in qualche giorno solennissimo passava in gi-

ro un gran vassoio di mostacciuoli, di torroni, di paste, di nocchiate,

di buffi
,
e di spume ,

die quei villani lie rimanevano ammirati e

pieni di gratitudine verso chi procurava loro quelle delizie signo-

rili. Con quest' arte non puo dirsi di che gran voglia e da quanta cu-

riosita ailettati v' accorressero gli uomini piu provetti e piu costu-

mati, che queste erano le due condizioni volute da D. Benedetto in

chi accoglieva alia colletta vespertina. Ma il hello era questo che

1' accorto e zelante parroco frammischiava i suoi racconti di casi ,

d'applicazioni, di dimande, d
1

accident! acconci a questo ed a quello

dei suoi ascoltatori, e tutti fatti al tempo che correva ed ai hisogni

della greggiuola : e con tanta autorita e dimestichezza quanta puo

averne un padre antico d' anni in mezzo ai figliuoli che 1' amano e

1' ascoltano immoti e riverenti. Questa si nuova ed utile pratica ella

m' e sembrata tanto degna di sapersi dall' universale , che ho fatto

appostatamente venir dal paese di L. . . la relazione d' una di que-

ste chiamate serali che e rimasta cola in maggior grido per la sua

novita. Ora perche smozzicarla e raccorciarla affine d'introdurla nel

mio racconto sarebbe un farle perdere tutta 1' originalita e la bel-

lezza
,
cosi ho divisato di porgerla ai miei lettori a parte ,

nel se-

guente paragrafo come un molto piacevole ed utile sperimento ,
e

la riferiro colle parole medesime onde mi venne da quel luogo bella

e narrata.

In questo modo adunque riusci al parroco di tenersi in pugno
e guidare al bene tutto il villaggio : e 1' amore che egli vi pose

in vederne cangiati in breve i costumi, addolcita 1' indole, dibosca-

to direi quasi e disselvato 1' animo fu tale e tanto che nulla piu valse

.a torlo di la. Non preghiere di parenti ,
non esortazioni di amici ,

rion gradi ne dignita ,
ne beneficii illustri : usato sempre d

1

avere

in bocca questa nobile sen tenza : La piccola pieve di L.... e la mia

sposa : il popolo e la mia famiglia : intinche e 1'una e 1'altra vivran-

no
,

il cuore non mi consente di partirmene e abbandonarle. Cosi

correva al principio del nostro racconto il suo trentesimo secondo

anno di cura parrocchiale e gia due generazioni erano state da lui
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tenute al battesimo, istruite, confessate, animate al bene con tanta

affezione, che ognuno se ne riputava beato.

V era nondimeno la famiglia del Signorino che usciva della leg-

ge universale; perche non v' ha giardino di fieri ove non sieno spi-

ne
,
ne campo di grano ove loglio non ispunti. Finche il Signorino

non fu traviato dal retto sentiero per la stanza nella capitale, erano

i suoi trasporti indizii d' indole sinistra, non colpe deli berate d'ani-

mo malvagio. Da che ritorno in patria, e vi si accaso stabilmente

cominciarono per D. Benedetto le pene e le amarezze. Ammonir-

lo, lusingarlo, irgli col torto, carezzarlo, correggerlo, riprenderlp,

minacciarlo con quella autorita che gli davano si il grado sacerdota-

le, si Tincarico di pastore, e si ancora la dignita della nascita e del-

la famiglia; usargli intorno tutte quelle cure amorevoli che a chie-

derle a lingua non si potea meglio ,
furon tutte opere perdute. Bi-

sogno adunque guardare il gregge dall' infezione di quella pecora

rognosa e appestata; ed a questo giovarono sopra tutto quei crocchi e

convegni serali. Vistosi non piu seguito come da principio, il Signo-

rino cangio metro, e ritenendo sempre in cuor suo 1' astio verso

del parroco s'ammanto di quel lucco che noi gli abbiam trovato in-

dosso. Or 1'orbita della povera Rosella, la buona nominata sparsasi

della pieta e bonta di lei, e piu certe taccarelle di casa il sindaco rav-

vicinaronlo al buon sacerdote nelle sembianze della piu raumiliata

fronte che mai fosse vista al mondo Se non che pria di scorgere

come ci6 avvenisse aggiugnero lanarrazione promessa d'una di quel-

le coflette vespertine di D. Benedetto, la quale se ci trasporta d' un

salto a un altro tempo piu vicino a noi, non vorra riuscire per que-

sto solo disaggradevole ai nostri lettori.

XIX.

Balacamano,

Era una domenica sera del Dicembre del 1848, e dopo cinque

mesi d' interrompimento D. Benedetto osava di ripigliare la solita

radunata vespertina. II va e vieni di certe milizie nuove, le quali
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mandava in ronda il Comitato permanente di pubblica salute, come

nel Giugno di quell' anno stesso s' intitolo nelle Calabrie, quel va e

vieni di marmaglie radunaticce, mettendo ogni citta ed ogni borgo

in subbuglio, aveva tra le altre cose menata a male la consueta ed

antica colletta del nostro parroco. Come la pace fu nuovamente ri-

messa nelle Calabrie dalle armi del Generali Busacca
,
Nunziante e

Lanza, le richieste dei popolani e il desiderio del vecchio sacerdo-

te fecero riprender lena tantosto a quel piacevole ed utilissimo ri-

trovo. Or quella sera innanzi al focolare grande come eran grand!

in Italia prima che colle larghe coscienze ci venissero di la dai mon-

ti le magre architetture, circondato di minori ramucelli e fuscellini

scoppiettava tra '1 fuoco un bel ceppo che fea vergognare quel di

pasqua befania. All'un dei fianchi eravi il curato sovra un seggiolo-

ne a bracciuoli ch' era servito a molti dei suoi precessori: e intorno

intorno i maggiorenti della contrada empievano il primo mezzo

cerchio, e chi col mento sul bastone e chi sdraiato nellapanca tene-

vansi in gran contegno. Dietro ad essi venivano quelli di minor con-

to digradando di passo in passo al crescere la distanza dal focolare:

perche la natura avendoci voluti far dissomiglianti 1'uno dalP altro,

forza era che tra quei popolani vi fossero pure distinzioni di patri-

ziato, e di plebe. Quando ciascuno fu al suo posto, e cesso il bisbi-

glio e 1'affollarsi, D. Benedetto con un viso che mostrava la conso-

lazione di vedersi innanzi quell' antica udienza
,
cosi senz' altro co-

minci6 raccontare la storia preparata per quella prima adunanza.

Figliuoli miei,questa sera vi raccontero la storia di Balacamano. fi

cosa avvenuta niente meno che prima del diluvio, e il fatto del dilu-

vio so che tutti lo conoscete benissimo. Ma non conoscete certamente

il di piu che mi prepare a dirvi, e che puo avere qualche utilita per

voi. Non leggesi e vero, nella Bibbia, e percio non e di fede come il

diluvio
5
ma facendo conto che sia una mia scoperta ,

credetemelo

sulla parola: e se non vi piace crederlo, vostro danno. Volete udir-

lo, o non lo volete? Chi acconsente, alzi il dito. Petronilla , questo

era il nome della vecchia governante, stasera e la riapertura solenne

della nostra unione : soendi alia canova ,
e spillami il caratello del
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vin greco: questi figliuoli m' e bisogno santificarli un po', dopo

qualche peccadiglio degli ultimi giorni.

Non vi fu dito a questa proposta che non si levasse piu alto che

la testa. Allora senz' altro aspettare il venerabile vecchio riattacco

il discorso in questa guisa.

La terra cominciavasi gia popolare, perche la mala sementa cre-

sce presto, e 1' uomo tra le male semente e pur troppo sementa

pessima. I discendenti d' Adamo s' erano moltiplicati e sparsi per

gran tratto di terra (
come per esempio dilatansi le ortiche e le

malve nel tuo campo che non lavori, Giorgio infingardo). II ser-

pente antico avea seguitatoilbrutto mestiero d'indur 1'uomo apec-

cato, e solo aveva cangiato una pratica nell' arte sua. Dal giorno

<;he la maledizione di Dio lo condanno a nauseante bruttezza, egli

non si mostro piu a viso scoverto agli occbi della gente per non im-

paurirla di se al primo colpo: ma ovvero si maschero sotto V aspet-

to del tale o tale, ovvero resosi invisible fe sentire la voce e ce!6 le

sembianze. Anclie oggi fa cosi figliuoli miei, anche oggi. E perche;

credete che io 1'abbia sempre cogli scandalosi, e vi fortifichi 1' ani-

mo contro le tentazioni ? Gli scandalosi sono serpenti d'inferno ma-

scherati: le tentazioni sono serpenti nascosti. Quest' arte ha tenuto

il serpente con te , pasta dolce di Bernardo
,
in questi ultimi mesi.

Quegli svergognati cheti capiturono in casa, e ti menarono alia bet-

tola, dicendoti chevi andavanoper mero sollazzo, eran serpi masche-

rate da difensori della patria. Ora va e guardati nello specchio. Vedi

in che pochi mesi che occhietti di pernice hai gia fatti, sciagurato !

Zitto, beone, e non ti difendore., ma correggiti e lasciami ripigliare

la mia spiegazione, Dei serperoti mascherati adunque ne conoscete di

molti, e se 51 serpentaccio piu v-elenoso che strisciasse in questa cara

mia terra 1' ha finita si bene
,
fu appunto perche esso non voile por-

gersi piu a quel tristo ullicio in servigio dell' inferno. Ma tornando a

noi, se brutto e non conoscere chi si camuffi sotto a quella maschera,

piu pericoloso sara non discernere di cbi sia quella tal voce, laqua-

le pare che vi susurri dentro e vi solletichi a far questo o quello.

Su su, va cola: non c'e poi tutto il male che ti ai zigogola quel sofi-
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stico del curato : e una visita e nulla piu. Ci fosse pure quel male :

un' assoluzione cancella le partite accese. E po' poi: queste cose le

fan tutti: e Iddio non e misericordioso indarno. Quante volte non

avete sentito come gorgogliarvi in capo questi bei consigli? Or que-

sti son fischi e sibili di quel serpente. Egli non si mostra ma vi par-

la; e se voi gli porgerete orecchio, tristi di voi ! Adamo ed Eva fu-

rono scacciati del paradiso terrestre; voicorrete pericolo di non en-

trar nel celeste, die e tanto piu desiderabile quanto il Cielo so-

prasta alia terra.

Dunque .... Dove stava io a questo dunque ? Ah si stava . . .

che il serpente s' insinuo furtivamente colle sue tentazioni in cuore

ai discendenti di Adamo. Ora i discendenti di Adamo non furono piu

accorti del padre loro: gli dettero ascolto, ne secondarono i suggeri-

menti, fecero peccati e peccati, e quindi ogni giorno divenian peg-

giori nei lor costumi. Ad essi per lo contrario sembrava di miglio-

rar sempre , perche dimentichi delle anime e di Dio, aveano rivol-

to i loro pensieri al bene del corpo ed alle comodita della terra.

Ed in cio qualche cosa s
'

era gia fatto e si andava ogni di facendo

davvero.

In quel tempo label, e un nome che usava allora, avea fabbricate

in luogo delle case che ancor non c'erano le tende o sien capanne di

pelle-, e il suo trovato fu accolto con molta festa
,
e sapete perche ?

Ve lo dir6 io: perche sotto quelle tende potevano oramai nasconder-

si certe azioni e certe cose che non avean faccia di comparire in

pubblico. lubal, anche questo nome non corre piu adesso tra i cri-

stiani , lubal aveva inventato 1' arti del suono e del ballo per aiu-

tare le coperchielle, e ravvicinare le due gioventu, e far nascere le

occasion! prossime, e le volonta efficaci
;
come avveniva appunto

una trentina d'anni fa in questo paese e i piu vecchi di voi se ne

ricorderanno e mi daranno ragione. E Dio sa quanto mi e costato il

torre quel cattivo costume ! Noemi
,
una delle mamme

,
aveva in-

segnato a far pennacchi e fusa, e conocchie, e naspi, ed arcolai, per

filare, annaspare e dipanare la lana acciocche avesser materia le bo-

riose vestimenta, e solletico la vanita delle vanita che e la bellezza.
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Tubalcaino, un carbonaro come te, Gianni sudiciatto
;
lavati il viso

e le mani almen la Domenica, ne mi sporcare 1'acquasanta in chiesa

ove ogni cosa deve essere limpida come uno specchio ,
Tubalcaino,

diceva ,
cavo dalla terra i metalli

;
e fe zappe, e vanghe, e badili, e

marre, e crucce per la terra, e di piu falci, e scure, e ronche, e po-

tatoi ,
e segoli per le piante e per gli alberi e cio fu bene : ma fu

gran danno che di quell' arte si valsero a foggiare spade per ucci-

dersi 1' un 1' altro e coltelli traditori per ferirsi di soppiatto. Cosi a

poco a poco si andaron trovando tutte le arti
,
e quelle a preferenza

che beatificano il corpo, come del Cuoco e Credenziere
,
del Sarto.

del Calzaiuolo, dell'Orafo, del Carrozzaio . . . e fin cominciarono

i donzelli e i camerieri : anzi pure i cantanti, e i commedianti.

In una parola tutti attendevano alle cose del dilettare per trasformar

la vita in una festa senza intermissione inventando piaceri , yarian-

doli
, accrescendoli, e cio chiamavasi allora, migliorarsi , progredi-

re, perfezionarsi Ora che hai tu a rimbeccare sopra cio rivolto

al compagno che ti sta accanto e che stuzzichi col gomito ? parlo a

te adesso, Baldassare Sorbone.

E Baldassare rispose: Non rimbecco niente. Faceva solo osservare

che se avessimo a badare a quello che s
'

e veduto ed udito in que-

sti ultimi mesi
,

il mondo d'oggi fa e parla come faceva e parlava il

mondo d' allora . E perci6 guardiamoci dal diluvio : o piuttosto da

peggio, perche alia predica ho imparato da voi che il diluvio non

verra mai piu.

D. Benedetto
, recitando la parte dell' Indiano , lo interrog6 :

Oh che somiglianza ci trovi tu
,
mala lingua?

E questi. Di somiglianza non so
,
e non dico. 11 can barbone

non e simile al mio can da pecoraio, ma tutto e cane. E dico e so che

io vecchio sopra i sessant' anni, benche non 1'andassi cercando, pure

costretto dalla forza a tener canova aperta ,
ho dovuto sentire su

questi ultimi mesi
,
e da certe buone lane venuteci da liiori quelle

stesse parole che voi ci dicevate or ora
,
e scorgerle seguitate poi da

tali bricconerie che non aveva mai redute da che ho il lume della

ragione (se pur 1' ho, giacche la buon' anima di D. Policarpo vostro

cappellano, che mi era parente ,
mi diceva sempre che non 1' ho).
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E di nuovo il curato. Bravissimo ! E intanto tu facevi da te-

stimonio !

E 1' altro. Iddio mi perdoni : ne ho io la colpa? \'oltava gli oc-

clii e mi teneva piu in la che potessi : ma giovava poco. Senza dir

poi che se non andava io nella cantina bisognava che vi mandassi la

povera Salvestra, il cielo me la preservi. Sebbene non ci mancava

qualche soldatessa che era uno scandalo.

E il prete Basta cosi, ti conosco, e so che sei un buon cristia-

no in tutto, salvo quando misuri il vino alle pratiche ,
e hattezzi la

damigiana: e Io dico perche non sono il tuo confessore. Figliuoli,

spero che Petronilla sara stata piu discreta di Baklassare. Eccola

rhe viene coi boccali e coi gotti Petronilla ! a Bernardo ed a

Cola fa di darne mezzo bicchiere : e per me non ne versar punto.

Finito, per dirla in breve, quelpusigno, D. Benedetto incominci6:

Tra le altre citta che v' erano, sorse Enochia, grande piu di qualun-

que possiate voi figurarvi, e come di tutte le grandi citta incontra,

cloaca massima di tutti i vizii e di tutte le scelleratezze. Non basta-

va piu per reggerla e tenerla nel dovere ne severita di leggi ,
ne

moltiplicita di giudiei, ne sapienza di governanti. Vedendoil male,

e non iscorgendo il rimedio
,

i cittadini presero a gittarne la colpa

che era tutta loro
,
sulle spalle de' podesta e dei rettori : consuetu-

dine cominciata allora e seguitata appresso ciecamente da tutti gli

uomini di ciascun paese. Sciocconi ! non capiscorio che per tirar

dritto il solco non ti basta
,
bravo il mio Biagio, che tu abbi buona

mira e buon polso-, ma ci vogliono eziandio buoni giovenchi, e

ben nerboruti, e non restii. Cosi per far camminar bene le cose

del Comune non basta che vi sia il Sindaco che comandi bene : vi

vuole la buona volonta del popolo che ubbidiscagli e Io secondi.

Ma questa verita cosi semplice non si capiva, o non si voleva capire

in Enochia : e la colpa ognun la gettava su quelli che comanda-

vario
,
e intanto niuno pensava dawero a far pruova della coloro

prudenza coll' ubbidire. Di qui discordie tra le autorita e i sudditi
,

di qui malcontento scambievole
,
di qui mormorazioni e lamenti e

grida. E la mala serpe trionfava
,
e quei primi guadagni gia otte-

nuti le furono incitamento ad ottenerne di maggiori. Ora io vi
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uarrero il come, riferendovi do che ne dice un mio vecchio libro,

die noil e la Bibbia, ma che pretende di aver copiato e commentato

cio che era scritto sopra certe colonne antichissirne di mattoni ,

le quali furori poi dal tempo miseramente distrutte.

Dovete dunque sapere che in Enochia trovavasi un cotal BALACA-

MANO
,
nome strano pei nostri orecchi

,
e che nella lingua di quel

paese volea dire H Distnittore-Confusioniere ,
cioe chi distrugge

ed imbroglia ogni cosa. Ora quel nome impostoffli a caso dai suoi

parenti , perche allora non v' era anco battesimo ne parroco , parve

fosse stata una profezia. Balacamano riusci un beccaliti , un com-

mettitor di scompigli, un corruttore d'ogni cosa onesta, un distrug-

gitore delle paci umane di si tristo conio, che non erasene mai visto

per lo addietro uno peggior di lui. Sicche egli divenne per ragion

della sua stragrande tristizia il caporione dei phi tristi e dei piu

rotti alle scelleraggini velate pero d'ipoerisia. Adesso e il tempo di

ricordarvi un poco di certi visaed che ci son venuti a mostrare il

loro grifo nei mesi scorsi. Figuratevi adunque uno di quei repub-

bliconi che a parole si spingono innanzi a tutti, e poi nel fatto stan

dietro a tutti e gridano quanto n' hanno in testa : lo son con voi :

niente paura, ch'io ci sono io. E ci stan davvero, e stan sulla loro,

e sempre in affanni e in polmone per dire e per fare : ma sapete

che ? Per salvare la propria buccia
,
e la propria scarsella facendosi

siepe de' corpi altrui
,
e dell' altrui denaio. E si che le busse e le

miserie non toccan mai a loro : ne sudore o molestia, ne un dolore

pure di capo ne prendono di quello che altrui costa la vita. Voi ne

avete visti ed intesi di questi faecendoni commissarii ordinatori ,

commissarii civili, commissarii organizzatori : or tale era esso Bala-

camano. Nel resto salvalo da ogni senior di pericolo , fagli godere

tutti i benefizii : mettilo in faldistoro
,
e alzalo sotto al baldacchino,

profumalo d'incensi, impongli la corona . . . io gli metterei la mi-

tera d'archimandrita dei furfanti . . . ei pareva nato fatto al tristo

mestiero d' aiutare il diavolo a perdere la discendenza d' Adamo. II

mio libro dice che egli avea destrezza e sagacita di mente ,
incrol-

labile volere, fermo, inconcusso-, e che a forza di rintuzzare gli sti-

moli della coscienza nel fare il male era riuscito a non sentirne pure
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i rimproveri e i pungoli. Gli fioriva sulle labbra un sorriso soave y

ed una gioia del male o gia fatto o gia preparato ; componeva il

volto ad una modestia da Domine non sum diynus ; e in cuore gli

fervea e bolliva una sublimazione
,
ed una quintessenza di perver-

sita clie se avesse stimato necessario alle sue girandole comandare

I'eccidio di mezzo mondo, 1'avrebbe comandato come here un sorso

d'acqua. Figuratevi omai se gli era ribrezzo il vituperare, il calun-

niare, lo spogliare, Tuccider di pugnale or questo or quello che non

gli andasse ai versi
;
in breve il bruttarsi di tutte le piu sfoggiate e

superlative malvagita che solo il diavolo era capace di suggerirgli.

Pertanto seppe egli cosi bene maneggiarsi coi suoi traffichi e

lavorii, vorrei dire coll'unzione dei bei paroloni, ma sporco il voca-

bolo; si die tanto attorno a procacciarsi protezioni di gran polso, e

aderenze di grandi babbuassi
,

e obbedienze di grandi turbe che

divenne il bandolo di tutte le matasse, la ritortola di tutti i fasci, la

ruota di tutti i tranelli
,

il banderaio di tutti gli scapestrati ,
e per

conseguente 1' ogni cosa di Enochia
,
ed il duca d' un marame di

Enocheni pronti e sbracciati coi frugatoi e colle trappole e van-

gaiuole ed ogni altro argomento di mala pesca ad offuscare ed in-

torbidare le acque per pescarvi dentro.

Interruppe qui il discorso Petronilla
, vo' dire la governante del

parroco ,
che in quel ritruovo interamente mascolino

,
la sola fem-

mina che vi fosse
,
tenevasi modestamente dietro a tutta la compa-

gnia. Signor Curato : non sarebbe gia il racconto di questo ab-

bandonato da Dio
,
simile ai fatti di quell

1

altro figliuolo del Diavolo

di cui tanto parlava la signora Rosaria
,
e cui essa arrecava tutta la

origine dei nostri scompigli ,
dell' eccidio della sua casa

,
e dei mali

di tanta povera gente non solo qui ma anco negli altri paesi?

Taci la
,

il curato rispose ,
ed a proposito d' una storia piu

antica del diluvio non mi uscir fuori co' riscontri del tempo mo-

derno. Se dei Balacamani ci rinascono oggi ,
e ci rinasceranno in

i'uturo
, sappi per tua istruzione

,
e apprendetelo tutti ,

che Iddio

usa cosi ne' segreti suoi giudizii e reverendi. Permette in certi tempi

allo spirito delle tenebre il perseguitare i servi suoi fedeli, ed anche

il parere d' averli trionfati
; gia s' intende solo del corpo ,

come
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sapete che fu del santo Giobbe. Gli lascia gpedire in volta i suoi falsi

Cristi, i suoi falsi profeti, i suoi falsi apostoli. In fin delle fini chi e

che verainente vince? Udite il resto della narrazione
,

e ne darete

^.iudizio per gli altri, ed il porrete per voi.

Tra i molti spedienti adoperati da esso Balacamano per oondurre

a buona uscita il disegno della propria elevazione
,
die al far dei

conti questo era il segno fisso a cui mirava, due ne aveva inventati:

unopubblicoe palese, 1'altro nascosto-, e percbe nascosto,piu perfido

e micidiale. E quanto al primo ,
cio era per mo' di esempio il pre-

dicare tra grignoranti e i gross! di cervello quello scellerato princi-

pio che il fine buono giustifica i mezzi cattivi. Come chi dicesse
,

acciocche m'intendiate : per fabbricare la canonica nuova
, giacche

1'antica mi casca addosso, rubinsi all' aia tua, compar Giacomo, dieci

sacca del tuo frumento; ed alia tua cantina, o buon Cristoforo, un paio

di botti del vin piu grande : e per fare un abito sfarzoso alia statua

dell' Assunta da recare in processioHe, scendasi alia strada e tolgasi

di viva forza al mercadante che va alia fiera di Cotrone una bella

pezza di drappo di seta a fioroni d'oro Ma che intendeva egli per

fine buono? Fate il piccolo cangiamento di buono in mio e lo capi-

rete da per voi stessi. Voleva dunque egli dire : 11 fine mio
,
cioe il

mio interesse
,
la mia utilita si procacci con ogni sorta di mezzi o

leciti o illeciti. . . . Che? Tu te la ridi, Simone, e mi fai sul viso il

ghigno dell' incredulo ? Che intend!? Di' su . . . E Simone franco

com' era, Non ci credo nulla, disse, con vostra permissione ,
si-

gnor Parroco. Chi volete che fosse cosi gonzo che volesse dargli

retta ? Salvo che
,

se gli uomini d' allora fossero stati piu babbei

degli uomini d' oggi.

Anzi, riprese a dire il parroco, essi erano d' una stessa pasta che

siam noi altri, e pero appunto si lasciavano dare 1' imbeccata a quel

modo. Perche egli non la spiattellava loro cosi e cosi
;
ne la sgor-

gava grossa ed aperta , come vi ho fatto io : ma da quel gran pa-

rabolano che era la inorpellava cosi bene
,
che il nero

,
ad ascoltar

lui
,
sembrava bianco

,
il male bene

,
il vizio virtu

,
il peccato

mortale indulgenza plenaria. E voi dovete capire come la cosa

SerieII,vol.HI. 12
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andasse allora
, perche dovete ricordarvi che anclie in questa par-

rocchia cominciarono gia tempo certe scroccberie a chiamarsi ca-

rita e bencficenza
,
certe bricconate a dirsi vivacita e divertimenti

;

e se io non ve ne faceva accord
,
voi altri v' ingollavate a tutto

pasto quel cibo avvelenato. Ma ripigliamo il filo del racconto
,
e

se vi ricordate debbo ancora rivelarvi V industria segreta che egli

teneva per abbindolare la gente. Egli adunque , quello scellerato

Balacamano, fu il primo istitutore di certe converiticole occulte, di

cui ancbe adesso i tristi lanno uso, e le cbiamano societa secrete, e

sette. Io, se ve ne ricordate, v'ho dovuto leggere piu volte dalFaltare

dopoil Vangelo le scomuniche fulminate contro ai liberi muratori
,

e contro ai carbonari, e simili generazioni di persone. . . Ma non vi

ponete a guardarmi cogli occbi grossi e coi nasi arricciati tu, Mastro

Liborio
,
e tu

,
Tonio

,
faccia di spazzaearnino. Non vi si tratta di

muratori e carbonari come siete voi due
,

e gii altri pari vostri.

Sono giovinastri barbelunghe ,
o vecchi incalliti nel vizio

,
i quali

mascherati sotto quei nomi
,
radunansi in segreto per ordir certe

trame, che non vi dico, e per fare certi giuramenti orribili sui pugnali

e sulle teste dei morti, e obbligazioni esecrande, e promesse scelle-

rate di non rivelare le lor collette sotto pena di laccio
,

di coltello
,

o di veleno
;
di obbedire alia cieca e senza esame di lecito o d' ille-

cito a capi che non conoscono e comandano di celato.

E vi do ad indovinare alle mille la bella ragione per la quale si

lasciano strappare di bocca quelle permission! paurose ,
e mettono

spontaireamente il collo sotto al giogo di quella tremenda e spaven-

tosaservitu. Dite un po' su
,
voi tutti. Ecco vi ripeto la dimanda.

Percbe credete che quei settarii si facciano a questa maniera schiavi

e mancipii con tanta terribilita d' imprecazioni ,
di giuramenti, di

minacce sol che tcntino di rompere un tratto la cavezza e la muso-

liera? Risponda adesso chi 1' indovini.

Non so. Ed io neppure. Beato clii la pesca ! Per me,

non mi viene. Molto meno a me.

Cosi a gara risposer tutti nella sala
,
e D. Benedetto a riderlasi

di gran cuore, e a guardargli con molta piacevolezza. Finalmente
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tronco quei dubbii e per istuxzicare cli vantaggio la loro curiosita e

destare viepiu I' attenzione
, questa volta si Iev6 in piedi ,

e stesa la

man ritta su quella cupidissima corona : Or da me dunque sappia-

telo
,
disse

,
e credetelo alia fede del vostro antico ed amantissimo

piovano. Si fanno e si giurano scliiavi in quel modo con nome e

speranza di LIBERIA. A quella ragione la sala echeggio d'una esda-

mazione venuta sulle labbra a tutti in un modo : oh che pazzi ! oh

che pazzi! II parroco si rimise nel seggiolone, e prosegui dicendo.

Or anche prima del diluvio v' avea di cotali pazzi, e 1'invenzione

di Balacamano prospero grandemente il buon successo dei torti suoi

intendimenti. Quello anzi
,
come vi diceva , fu il primo esempio

della PROPAGANDA che 1'amor del PROGRESSO fece istituire tra gli uo-

mini. Se non intendete queste parole moderne che corrispondono

a certe altre antiche che costumavansi allora , mettetele con tante

altre che ugualmente non capite e pregate Iddio di non le compren-

dere giammai per bocca d'uomo. lo per me non sard quello che te

le spieghero. Diro bene che grazie ai nuovi maestri formatisi in

Knochia sotto ladisciplina di Balacamano la corruzione si diffuse per

tutta la terra oon una rapidita portentosa ,
e da indi in la divennero

comuni certi svarioni spampanati che presero luogo di sentenze

morali, e di principii religiosi. Cosi per addurne alcuno comincio

dirsi volgarmente che hi proprieta e un delitto
,
vale a dire che il

ritcnere presso di se cio che e proprio ,
e un peccato : che il lascia-

re ai proprii figlinoli la rolia sriiadagnata col sudore della sua fronte

<> commettere un furto : che chi piu sa
, piu s' industria, piii s' affa-

tica, ha verso i guadngni e Tonor del pubblico lo stesso diritto che

v'hanno gli stupidi, gl
1

infmgardi, i poltroni : in breve che ogni co-

sa e di ogni uomo senza distinzione ne gradi di sorta. Sapete quale

fu la conseguenza di questi insegnamenti che si sparsero da per tut-

to ? Questa mi accorgo che la indovinate. La conseguenza si fu che

ciascuno ne fece 1' applicazione al caso proprio, ed a se stesso; e mes-

sosi a guardare innanzi quanti fossero coloro che avean piu di lui si

dimentic6 di volgersi indietro e pensare a quelli che possedevan me-

no. E per6 che avvenne? 11 piu ricco fu spogliato dal meno ricco : il
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meno ricco dal semplice ricco : questi dagli altri che non aveano un

palmo di terra al sole ; e cosi venne a poco a poco la volta di ciascu-

no. Di questo andare si preparo un soqquadro generale delle fami-

glie ,
delle case

,
delle citta

, degli Stati : ma il nodo dovea pur una

volta venire al pettine. II mondo che avuto riguardo all' eta si sareb-

be dovuto chiamar giovane divento decrepito; ognicosa bella peri in

ua universale subbuglio ,
in un tramestio, in un saccheggio. Si fe-

ce quella pessima ribalderia che oggi chiamano una rivoluzione, ed

e propriamente un rivoltare sossopra ogni cosa. A basso chi coman-

da, perche ceda il posto a chi doveva ubbidire. A basso i potenti e i

ricchi, perche le loro ricchezze e il lor potere passi ai vili ed ai pez-

zenti. A basso i vecchi e le loro idee, perche s' intronino i bamboli-

ni e i loro bamboleggiamenti. A basso quei che parlan di Dio e lo

temono, perche vada su chi lo bestemmia, lo deride, lo vilipende. A

basso, a basso ogni uomo che per qualurique ragione soprastia ad un

altro. La rivoluzione, o il rovesciamento che vogliate dirlo, si fece,

e nel gran saccheggio perirono sciupate innumerabili suppellettili ,

e fornimenti
,
ed arnesi

,
ossia nel tramenarli

,
ossia nel difenderli

,

ossia nel rubarseli Tun dall'altro in quel rovinio e baccanale d' infer-

no. Caduta che fu in molti luoghi della terra ogni potesta in mano

di furibondi , d' inesperti ,
di scellerati questi aiutarono i frenetici

,

gli audaci
,

i folli di altri paesi e presto presto imbastardi la razza

umana, imbestio, e se mi fosse permesso di dir cosi, direi che s'in-

diavolo tutta quanta. lo v' ho tante volte parlato dell'Angelo di luce

divenuto Angelo di tenebre, come dice la sacra Scrittura. E bene vi

ricordate di quel fatto che e il fatto piu antico che contisi d' una

creatura? Di' su, Peppuccio : sapresti dirmi chi era 1'Angelo di luce,

e che divenne dopo il suo fallo ?

Peppuccio, che a tre passi di distanza stavasi in piedi tra le gam-
be del padre, succhiandosi il dito, levo il capo d' un' aria balorda e

cascatagli giu la mano resto a bocca aperta senza trovar la risposta.

D. Benedetto ripete-la dimanda piu articolata Chi era 1' Angelo

di luce, ti chiedo : di' su, figliuolo

E Peppuccio grattandosi colla sinistra la nuca
, qual se volesse

coll' unghia scavar le parole che dovesse dire, balbett6 a mezza voce
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e cogli occhi rivolti al babbo : II figliuolo di Luca avea nome

Angiolo ... ma e morto 1' anno scorso ...

II padre del fanciullo corrucciato del farfallone gli fe sulla guan-

cia cadere soavemente un manrovescio
,
e s' affrett6 ad aggiungere

a forma di spiegazione di quell' errata-corrige : V Angelo custode,

bestia ! E Peppuccio avvezzo a quel genere d' ammonizione paterna

fece come fa T eco
, ripete le parole del padre : 1' Angelo custode,

bestia! e proruppe in pianto. Cio mosse un po' di riso nella brigata,

D. Benedetto perche quella ilarita non si cangiasse in bisbiglio,

rimise tosto nel solco il discorso uscito di via.

L' Angelo di luce , figliuoli miei
,
fu la piu bella creatura

,
la piu

nobile, la piu ricca creata da Dio senza peso di corpo, senza ingom-

bro di materia
, spiriti destinati a mille a mille a formare la parte

eletta della celestiale sua corte in tutta la pompa della Maesta divina.

Fu tra loro eziandio uno spirito rubello e pertinace non contento

del suo grado ,
una specie di Balacamano : fe anch' egli popolo ,

anch' egli rivoluzione. Ma che guadagn6? Egli con tutti i matti

seguaci di lui furon cacciati dal Cielo
, profondati nel penace e'd

eterno fuoco, spogli d' ogni adornamento di grazia, e lasciati a mag-

gior loro vergogna e dispetto colle naturali potenze d' intendere

e di volere. Questo cangiamento che avvenne nel cielo tra gli An-

geli, videsi in terra tra gli uomini innanzi al diluvio, e il diluvio lo

compie, come udirete.

Inselvatichita la generazione degli uomini comincio a sitire il

sangue umano, a far baldoria tra le violenze e le stragi, a spacciarsi

dei pochi buoni avanzati ancora alia perversione universale. Gli an-

tichi Governi furon disciolti sotto ragione e nome di liberta e di

eguaglianza : ma perche vi deve essere sempre alcuno o alcuni che

comandano dove son molti uniti insieme, un presso a poco come

nelle orchestre per fare andar bene la musica vi deve esser sempre

il maestro che porta la battuta
;
cosi agli antichi Governi succedet-

tero dei nuovi
;
e il nuovo reggimento fu tanto peggiore dell' antico

quanto 1' uomo scostumato
, ignorante , ingordo che abbranc6 le

redini della societa fu peggiore del nobile, erudito, savio e generoso

Signore a cui furono strappate di mano con violenza. Or sapete
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sopra chi cadde il rovescio di quella tirannia fin dal principio?

I primi primi a provarla furono le persone del gradi piu alti
, questo

e verissimo
,
e lo dice quel mio libro istesso che vi mentovai. Ma

aggiugne tosto che, immediatamente dopo quest! ,
la sperimentarono

a loro danno gli stessi promoter! di quel disordine. Peri di mala

morte , immolato da' peggiori di lui
,
Balacamano

,
e tardi capi che

a voler salire alia cima d' uno scosceso ciglione arrampicandosi sul

j)recipizio, vi si guadagna d
1

ordinario dopo i grand! sforzi e sudori

il piombare negli abissi a cui neppur si guardava. I successor! di

Balacamano nelle ambizioni-e nei delitti ebberoancor peggiore for-

tuna di lui, quanto all'afferrar quell
1

altezza desiderata. Gli uomini

depravati si spingevano, s' urtavarx*, si cozzavano impazientemente

l

r

un 1' altro : ogni freno
, ogni rit&rdo

, ogni ostacolo delle umane

passion! manc6* A Dio non si credeva piu, o si credeva per bestem-

miarlo : Iddiastro di quegli iniquitosi era il piacere ,
e tanto piu

adorato quanto piu ignobile. Legge non si ammetteva, o s' ammet-

teva per dispregiarla : dovere unico
,
unico dritto de' voluttuosi era

il dritto e il dovere da bruto di procacciarsi il godimento sotto ogni

forma. Vineolo di societa, di famiglia non v' era: o se v' era scio-

glievasi a furia di capriccio ,
a dettame di passione ,

a norma di

volutta. Non ufficio,, non ministero, non arte, non mestiero si rolle

piu esercitare perche eiascun di questi esercizii il dicevano un le-

game alia liberta : ed alia liberta legami non si volevano per niuna

cosa. Dunque IKKI si coltivavano piu i campi ,
non si tessevano piu

le vesti, non si fabbricava-no piu le case. Le citUt cominciavano Tuna

dopo Valtra a sfasciarsi : le lamiglie a dividers! 1' una dalF altra : gli

uomini a combattersi F un 1' altro atteso la rivalita di molti pel me-

desimo oggetto divennto raro e pur necessario a tutti.

Non manco mai
,

!6 fu merce della divina Provvidenza
,
non

manc6 mai taluno che cercasse a tutto potere di rimettere quei tra-

viati nel buon sentiero. Ma questi era creduto un forsennato, un

briaco
,
un messo del diavolo , e le irrisioni

,
le ingiurie, le offese,

le pugnalate erano per lui. Una voce potente suscito fmalmente

Iddio in mezzo a quegl'infelici, perch^ non potessero addurre a scusa

1' ignoranza: e tolse sopra di se 1' incarico di salvar prodigiosamente
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dalle loro unghie artigliate quel suo profeta. Voi capite che io vi

parlo di Noe. La vote di Dio aveagli gia rivelato il gastigo immi-

nente alia stirpe umana : e impostogli che fabbricasse T area per

salvar se colla sua famiglia.

- Che fai Noe, dicevangli i corrotti vicini.

- Io mi salvo solo
, rispondeva con pericolosa sincerita

, poiche

voi non volete salvarvi.

Salvar da che ?

Dalla esterminazione che vi sovrasta. Le vostre abbomina-

zioni gittano un puzzo che ammorba
,
ed il fetore ne e giunto in

alto, e quel Dio che negate giuro di lavar la terra di tanta bruttura

e nequizia. Perira la came dei viventi nella iniquita ,
dacche i vi-

venti nella iniquita chiusero gli orecchi della lor carne alia voce

dei messi e profeti di Dio. Saranno esterminate le generazioni che

sono, e quelle die da voi sarebbero per essere inghiottiralle insieme

con voi 1' acqua soverchiante. Un altro mondo comincera, ma non

sara il vostro mondo. L' area della mia salute e compita : io mi vi

racchiudo. Addio.

Va, stolto profeta di sognate disgrazie. Se non fossi un naen-

tecatto
,
non ti lasceremmo il tempo di montar in quel carcere YO-

lontario che ti sei fabbricato.

Guai ! Guai ! sclam6 Noe
, riparatosi nel suo vascello

,
Guai !

Perche 1' ora della giustizia e gia sonata !

Un' immensa risata di dileggiamento scoppi6 d
1

intorno , la qual

fu rotta dal rimbombo orribile d' una folgore : e il diluvio comincio

rovesciarsi a ciel rotto sopr* i lor capi. II quarantesimo giorno T ul-

timo sopravvivente tra gli esterminati ripeteva invano nel singulto

della morte T estrema parola di Noe. Guai! Guai ! Guai !

Figliuoli cari
, la moralita, di questo mio racconto non ve la dir6

jo : che la capite voi
,
anzi gia la sapevate in quel provrbio che

avete sempre per la bocca : se Wdio non paga ogni sabbato , vien

pure il sabbato , che salda ogni conto. Ma io vi miro un po' troppo

spaventati. Petronilla, versa in giro un ultimo bicchiere di vino da

far tornare gli spiriti a questi miei antichi amici, e poi buona notte,

e da rivederci nell' altra domenica.
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Vita del VenerabiU Antonio Maria Zaccaria Fondatore della Congre-

gazione dei Chierici Regolari di 5. Paolo detti Barnabiti scritta

da ALESSANDRO MARIA TEPPA della stessa Congregazione. Mon-

calieri 1853. Tipografia del R. Collegio Carlo Alberto.

a' nostri di lamento comune, che Dio abbia il secol nostro ab-

bandonato alia sua prevaricazione ,
lasciandolo trascorrere in sullo

sdrucciolo delle sue ree tendenze, involto, com' egli e, di tenebre

fitte, e coll' Angelo dell' ira sua che lo incalza alle spalle e traboc-

calo nell' abisso della geenna del fuoco in perdizione eterna. Non

cosi ne' secoli gia trascorsi, che al torrente deiriniquitaminaccian-

te di sperdere il mondo, rizzava improvviso muraglie di bronzo lu-

cide e forti a sostenerne 1'urto e deviarne la piena. Ai primi eretici

oppose gli Apostoli Giovanni, Pietro e Paolo, ad Ario Atanasio, a

Marcione, a Donate, a Pelagio, a Nestorio e agli altri eretici suscito

a rincontro uomini santissimi e dottissimi. Alia freddezza del seco-

lo XIII fece argine co'santi Francesco e Domenico, a quella del XIV
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col Beato Colombino, con Santa Caterina da Siena, a quella del XV

con S. Bernardino pure da Siena e con S. Vincenzo Ferreri; contra

i sovvertimenti poi del secolo XVI fe sorgere giganti poderosi ed in-

vitti
,

i quali coll' opera loro e degli Ordini religiosi da essi fondati

profligarono eretici e ravvivarono tutte le virtu cattoliche.

Or che e egli a vedere tanti mali die innondano il mondo, e il

seme di cotesti prodi campioni di Dio sembra venuto meno, anzi in

tutto spento e inaridito ? Son forse inaridite e spente le divine mi-

sericordie, e 1' ira e lo sdegno di Dio onnipotente vivo soltanto ed

acceso ? Non v' ha piu di quegli uomini gagliardi d' opere e di pa-

role che diboschino questa selva selvaggia del secol nostro, e sbron--

cati e divelti e sbarbicati i vizii rendano il campo della Chiesa fe-

condo e ne facciano giardino di fiori e frutti di vita eterna ?

Noi per contrario crediamo, che Dio anche a' di nostri mandi

pietosamente vigorosi agricoltori nella sua vigna ,
ma che il secolo

riottoso come i villani della parabola di Gesu Cristo
,

faccia testa e

zuffa contra
gl' inviati del Signore ,

e vieti loro di dissodare e se-

mentare la vigna eletta. I secoli addietro aveano eresie e peccati,

ma serbavano lo spirito cristiano, e quella fiamma ch' era soffocata

dai vizii, non era per6 mai spenta ,
e serbava sotto la cenere quella

favilla, che alia voce degli uomini apostolic! si ridestava a novella

vita. Tre secoli, sopra cui spira il gelido fiato del protestantesimo,

hanno smorzata ogni favilluzza di quel fuoco cristiano che scalda-

va il petto de' peccatori, eziandio piu indurati. Ora puoi ben porre

le legne e soffiare, ma se manca la scintilla che s'apprenda all'esca,

tu getti 1' opera e il fiato.

Aggiugni al gelo universale la politica, la quale versa di continue

acqua a torrenti a spegnere ogni raggiolo di luce ed ogni favilletti-

na di fuoco nell' imo petto de' cristiani. Ne' secoli passati sorgeva

un uomo apostolico, e s'avviava liberamente ove credeainvitarlo la

voce di Dio : giunto ai popoli avventurati
,
saliva un rialto ed esor-

tava, ammoniva, rimproverava ,
minacciava. Or volgi attorno lo

sguardo, e vedi se un S. Bernardo, un S. Francesco, un S. Antonio,

un S. Filippo Benizi, un S. Bernardino, un S. Francesco Saverio
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potrebbero scorrere liberamente da un capo air altro d' Italia ? Pns-

saporti, carte di sicurezza, sorvegliamenti di carabinieri, spioni di

polizia, precetti liscali . foglio di permanenza . sottoscrizioni
,
bolli

,

firme rirmovate ogni pochi giorni. Qui non s'ammettono a predicar

forestieri, la si richieggono malleverie di consoli ; costassu vuol-

si che il missionario non saiga sul palco , colaggiu si vieta che

predichi sul prato della chiesa ch'e troppo ristretta a tanto popolo:

ovr si vietano le processioni, ove le statue e le immagini de'Croci-

Jissi, delle Madonne e de'Santi: si parla del Papa e si borbotta; si

tocca della liberta della Chiesa, e si grida al medio evo, al fana-

tismo: si anmmziano le indulgenze, e si domandano le holle auten-

tiche a vedere-, si eccita alia i'requenza de' sacramenti, delle con-

gregazioni, esono bigotterie; e se nuilanullail missionario s'accende

contra certi.vizii pubblici. s' acetisa di spargere la zizzania della dis-

sensione tra le famiglie, il mal umore nel popolo, la irriverenza al-

le leggi ,
e gli si canta , se occorre , il proficiscere. A questa guisa

puo egli esser qnesto un tempo propizio agli apostoli? Se poi trat-

tasi di nuovi Ordini religiosi di spirito apostolico da introdursi

nelte cittae negli Stati a conversione de'popoli, gli ostacoli cresco-

no a mille doppi; poiche se lianno entrate in comune, uccellano ai

testamenti, privano gli eredi natural], son mani morte che non

fruttano all'erario: se sono mendicanti, rubano le elemosine ai po-

reri: dunque si disfacciano e si spcrdano le antiche religioni e non

se ne piantino di nuove. La civilta presente rifugge da cotesti in-

gombri del cristianesimo civile.

Era pure in un progresso di civilta concitatissimo eziandio il se-

colo XVI, tuttavia era ancora credente in Gesu Cristo, e Dio susci-

to uomini preclari e d'animo grande, accesi e fiammeggianti di Dio,

savii di dottrina e potenti in parola ,
i quali operando e predicando

riformarono i costumi e dal campo della Chiesa sterparono i vizii piu

inveterati. Fra questi ebbe nobilissimo luogo Antonio Maria Zacca-

ria gentiluomo cremonese nato il 1502, e dalla madre, virtuosissima

dama, allevato nell' escrdzio d' ogni virtu. Elgli, dopo gli studii se-

guiti in Padova con faraa d' alto ingegno, tormito in patria e visto la
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corruttela del vivere de' suoi conrittadini, si pose in auimo di giovar

loro nella via del Signore; e vestito positive e grosso, e datosi a pe-

nitiMize e digiuni, tuttoche secolare e patrizio, si die a frequentare

gli spedali ,
ad ammaestrare i fanciulli nella dottrina cristiana, <>

vongregare a certe sue pie tornate i cittadini, eccitandoli a virtu, a

pciiiitenza, a frequenza de' sacramenti, alia carita verso i poveri.

Di che non e a dire quanto mutamento in bene ne avvenisse a

Cremona.

In su quest i fatti, per consiglio di santi uomini e sapienti, lasciate

le avite ricchezze , sacrossi prete, e continue di coltivare nelle cri-

stiane virtu la citta e il contado
,
sinche la prinripessa di Gtiastalla,

gran donna, e tutta volta alia pieta, chiamollo a guidare il suo spi-

rito a piu eccelsa meta. II che ottenne mirabilmente. Laonde il

Zaccaria condottosi colla principessa a Milano, e vedutosi un amplis-

simo campo aperto, non pote contenere 1' aninio bramoso di rifor-

mare il Clero, sperando che, santificati i sacerdoti , il popolo ne di-

verrebbe immantinente migliore.

Ne gli falli il voto
; imperocche aggiuntisi a compagni due gentiV-

uomini milanesi Bartolomeo Ferrari e lacopo Antonio Morigia ,

giovani d'ottime parti, di cuor generoso, d'alti spiriti e ardenti, con

essi diede opera efticacissima al buono avviamento de' Sacerdoti, a

guidare a bene la nobilta, ad eccitare il popolo a correggere i vizii
,

a curare gV infermi negli spedali ,
a innestare ne' giovinetti colla

dottrina cristiana ogni eletto spirito di virtu
,
a coltivare nelle fan-

ciulle la modestia e ornar 1' animo virginale dei piu nobili atti di

pieta : di sorte che videsi raccorre in breve a pieni manipoli i piu

bei frutti e preziosi delFinclito suo apostolato, appianando cosi la via

allo zelo di san Carlo Borromeo
,
che alia sublime impresa della ri-

forma di Milano e della sua Diocesi con indefessa cura , dopo la

morte del Venerabile Zaccaria, si fu rivoito.

Intanto il sant' uomo vedutosi fra mano incarnare il conceputo

divisamento di formare una Congregazione di Cherici Apostolici ,
i

quali s' adoperassero con ogni sforzo alia propria perfezione e alia

ronversione de' prossimi, e volendo che tanto vantaggio non venisse
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mai meno
,
anzi si dilatasse a mille doppi ,

si rivolse a confermarla

coll'autorita del Vicario di Cristo; e fatto un breve cenno delle parti

fondamentali del nuovo Istituto de' Cherici regolari di S. Paolo
,

il

fe presentare al Sommo Pontefice Clemente VII, il quale per la po-

desta delle somme chiavi 1' eresse in Bologna a nuovo Ordine nella

Chiesa ai 18 di Febbraio 1533
,
e poscia confermollo

-,

il clie fecero

alcuni anni appresso eziandio i suoi Successori Paolo HI e Giulio HI,

fregiando il novello Istituto di nuove laudi e di copiosi privilegi.

II Venerabile Anton Maria eresse il sublime edifizio sopra il fon-

damento della poverta, della mortificazione, del disprezzo del mon-

do
,
delle ingiurie ,

e dei vituperi ,
con cui lo spirito mondano suol

pagare i suoi contraddittori; sopra la carita piu ardente, 1'orazione,

la meditazione, 1' unione piu assidua con Dio
,

dal che ne avvenne

che la Congregazione di S. Paolo ( delta poscia dei Barnabiti per

essersi accolta in S. Barnaba presso le mura di Milano ) divenisse

uno degli Ordini piu floridi
, piu cospicui e piu vantaggiosi della

Cbiesa di Dio. E benche il Signore chiamasse a se nel 1539 il vene-

rabile suo servo nella freschissima eta di trentasei anni
,
fu tuttavia

cosi sapiente 1'economia onde formo la Congregazione, che animata

dal suo spirito, crebbe in uomini santi
, dotti, e operosi ,

avendo it

merito d'essere una delle primogenite frai Cherici Begolari, poiche

anteceduta di poco da quella di S. Gaetano da Tiene. Questo uoma

venerando fu amato e riverito
,
e il suo Istituto commendato e am-

mirato da' piu gran Santi dell' eta sua, e specialmente da S. Ignazio

di Loiola, da S. Filippo Neri, da S. Carlo Borromeo, da S. Pio Ve
da S. Francesco di Sales, che primo iavito e accolse i padri Barna-

biti ad Annecy e a Tonone
,
e si opero gagliardamente acciocche

fossero chiamati in Francia. Le Begole del suo Istituto son piene

di sapienza celeste, e si veggono esaltate dagli ascetici piu addottri-

nati nelle vie della perfezione cristiana
;

basta leggere il Negroni

nei Commenti alle regole comuni della Compagnia di Gesu per co-

noscere quanto spirito di sublimi verita si contenga in quelle.

E in fatto le storie dell' Ordine ci mostrano i rari uomini di san-

tita
,

di dottrina e di zelo
,
che nel primo secolo dalla morte del
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Zaccaria crebbero alle piu eccelse virtu nella scuoladi quelle regole,

fra i quali e da noverare principalmente il Beato Alessandro Sauli

Vescovo d'Aleria in Corsica e poscia di Pavia-, il Venerabile P. Be-

scape Vescovo di Novara
, chiamato da Papa Innocenzo XI un altro

S. Carlo Borromeo
5
Cosimo Dossena Vescovo di Tortona molto in-

trinseco di S. Filippo Neri e di S. Camillo de Lellis
;
Giusto Guer-

rini
, famigliarissimo di S. Francesco di Sales, a cui poscia succe-

dette nel Vescovado di Ginevra
;

Costantino Palamolla confidente

intimo di S. Giuseppe Calasanzio
;

il P. Giacomo Maria Berna
,

Gian Pietro Besozzi
,
Giovanni Melso

,
Girolamo Marta

,
Paolo M.

Omodei, Domenico Boverio, Agostino Tornielli , ed altri molti, tutti

carissimi a S. Carlo Borromeo. Ne fiorirono soltanto nelle prime

origin! dell' Istituto i sommi uomini per sapere e virtu
, che sino a'

di nostri vedemmo sorgere a lustro e vantaggio della Chiesa univer-

sale molti Vescovi e Cardinali
,
e fra essi il Cardinal Gerdil, il Car-

dinale Fontana
,
defunto or son pochi anni , e il Cardinal Lambru-

schini lume del Sacro Senato.

Ma il Venerabile Antonmaria Zaccaria, cbe allev6 alia sua scuola

tanti santi personaggi ,
fu preceduto nella sollevazione al pubblico

culto della Chiesa dal Beato Alessando Sauli uno de' primi seguacl

del suo santo Istituto
;

e con tutto cbe molti miracoli operasse ,

tuttavia le sue virtu in grado eroico non furono dichiarate solenne-

mente dall' Oracolo Pontificio, che il 2 Febbraio 1849 dall' immor-

tale Pio IX che voile consolare il suo esilio di Gaeta coll' esaltazione

di questo gran servo di Dio
,

il cui corpo conservossi divotamente

nel monastero delle Vergini Angeliche di Milano
,
da lui fondate

,
e

nel 1810 fu traslocato ne' sotterranei del Duomo presso all' area di

san Carlo Borromeo
,
che il Zaccaria precedette nella riforma del-

1' inclito Clero Milanese.

La vita del Ven. Antonio Maria fu scritta di recente e stampata

quest'anno dal Padre Alessandro Maria Teppa Preposito Provinciate

de' Padri Barnabiti di Piemonte. Essa e la piu copiosa che sin ora

siasi pubblicata ,
e piena di documenti nobilissimi di santita ,

tratti

dalle costituzioni del Fondatore, e da' suoi detti e scritti. fi dettata
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con istile polito , lucido ed elegante ,
e precede con una grazia di

modi e proprieta di locuzione ,
die ben si vede come il Teppa e

maestro nel fatto della lingua, attinta dall' assidua lettura dei clas-

sici . e ornata di quella pura e schietta semplicita , difficilissima a

maneggiare, e piena d' un vigore natio che la rende nobile e solle-

vata. INoi vorrerntno , che specialmente i giovani la leggessero e

studiassero con desiderio di vantaggiare nel bello scrivere , e nella

pieta che spira ad ogni pagina piena di celeste fragranza.

II.

Delle Bellezze della Religione Cristiana Torino 1853.

E questa un' opera in due giusti volumi in ottavo di circa set-

tecento pagine. II suo scopo e di presentare nel suo proprio aspet-

to la religione cattolica e renderne le credenze e le pratiche aggra-

devoli anche agli animi piu riottosi e piu schivi . A tale intendi-

mento FA. percorre e pone in bella mostra le parti non solo dom-

matiche e morali
,
ma ancora storiche e liturgiche della Chiesa e

ci rappresenta massimamente 1' influenza di questa e la sua connes-

sione coi progressi sociali. Ne omette, dove occorre
,
di ribattere e

confutare le diverse accuse die dai miscredenti e dagli empii si fan-

no alia Sposa di Cristo.

A far concepire una qualche idea del libro , giovera riportare i

titoli dei sette capi in che vien ripartito. Essi sono : 1 . Bellezze

della religione cristiana desunte dai libri dell' antico Testamento. 2.

Bellezze della religione cristiana tratte dai libri del nuovo Testa-

mento. 3. Bellezze della religione cristiana dalla sua morale. 4.

Bellezze della religione cristiana dai suo culto. 5. Bellezze della

religione cristiana da'suoi rapporti colle scienze, colle lettere, col-

ie arti. '6, Bellezze della religione cristiana dalla benefica influen-

za sull'individuo, sulla famiglia, sulla societa. 7. Bellezze della re-

ligione cristiana considerata come sorgente unica di sode e vere

consolazioni nei patimenti di questo mondo, e nella perdita dei no-

stri cari.
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Tutti e singoli questi argomenti sono svolti dal nostro autore con

assenriatezza, gravita ,
dottrina . svariata erudi/ione

,
e soprattut-

to con una cliiarezza e semplicita maravigh'osa di osposizione. Tal-

mente che ne riesce facilissima rintolligrnza ad ogni classe di per-

sone anche idiote. L'opera dunque merita d'esserc commendala r

promossa e diffusa da cliiunque abbia a cuore 1'incremento della rc-

liirione e la edificazione de' prossimi nella soda istruzione e pieta.

fi cosa che grandemente conforta il mirar lo zelo del Clero Pie-

montese nell' opporsi in questi tempi si solertemente e rnfaticabil-

mente con T opera e con la penna ai progressi dell' empieta e del-

la eterodossia. II Piemonte e messo a terribile pruova oggigiorno

per la licenza accordata ai bestemmiatori di Dio e della Chiesa, ed

ai riomici d'ogni ordine. Per altro esso ha un forte e inespugnabile

baluardo neir Episcopato e nel Clero Cattolico che con ogni ragio-

ne di mezzi s' ingegna di francheggiarlo. Qui e 1' unica ancora di

sua salvezza e la piufidata sua guarentigia. E ben se n accorgono i

fieri nemici di Dio
,

i quali contro a siffatta difesa rivolgono preci-

puamente le inique loro armi per indebolirla ed infermarla. Ma essa

merre di Dio stara sempre salda
,

Siccome torrejerma che non crolla

Giammai la cima per soffiar de' venti.

III.

// fenomcno delle tavole giranti. Lettera di un Professore ad un suo

discepolo. Roma.

Nuove scoperte sui lavoli o corpi semorenli del Prof. ENRICO DEL Poz-

zo. Pisa.

Si legge nel Times (3 Giugno) una lettera, di cui riporteremo qui

la prima parte. L'Inghilterra, la Francia eTAmerica vanno pazze

intorno alle tavole rotanti. Sono piu quei che vi credono che non

quei che discredono; ma io sfortunatanente sono un apostata. Pri-

ma io ci credeva, ed ora vi diro come son divenuto incredulo. Feci
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I'esperimento unitmnente ad altri della mia famiglia con tutta leal-

ta; ed ecco girare tavole e cappelli e perfmo un'ostinatissima tavola

di quercia. Mi fidai de'miei occhi e credetti. Dimandai una spiega-

zione e mi fu detto che la era elettricita, magnetismo o un po' d'am-

bedue. Non mi trovai soddisfatto, e percio tentai di trovare io stes-

so una spiegazione meno misteriosa e piu intelligibile. Collocai tre

persone attorno ad una tavola
,
la quale cinque o sei altre avevano

fatto girare pel supposto processo elettrico, e dissi loro di premere

leggerissimamente colle punte delle dita a sinistra : detto
,
fatto: la

tavola comincio a muoversi, come avea fatto prima: eppur la pres-

sione era affatto leggerissima, tantoche da' circostanti non pote os-

servarsi, e in vero era quasi un nulla.

Io non ho avuto la sorte di veder delle tavole danzare la polka

o andare su e giu per le scale : ma per le ordinarie rotazioni
,
la

mia spiegazione e semplicemente quella che ho detto. )>

E, spiegato come anche involontariamente uom dia la spinta, ag-

giunge. Si dice che una persona di forte volonta, puo sospendere

il movimento della tavola. Ci6 si accorda colla mia teoria. Ponete

che la forza movente sia come 60: sottraete 10, o se 1'uomo di forte

volonta sia eziandio di forti dita
,

sottraete 20
5
e la tavola non si

muove piu. L'autore si sottoscrive: un apostala.

Dall'apostasia in fuori
,
trovo a un dipresso le stesse cose in una

lettera del curato P. Recoules
,
ed in un' altra del prof. Desdouits

(Univers 9 Giugno). II primo ci fa anche sapere, come trovandosi

con unavvocato, che pretendeva fare indovinare il numero degli anni

e delle monete ad un anello sospeso da un capello , gli aveva tolto

ogni virtu divinatrice con solo esigere che le dita sostenenti il ca-

pello fossero immobili e posassero sopra un punto'd'appoggio ed il

capello non potesse muoversi per la respirazione. II secondo dice

d'aver veduto girare una tavola, e d'aver fatto roteare de'fanciulli:

ma spogliando le narrazioni di do che hanno d' inamissibile, almeno

per chi non ha vedulo
, spiega il moto delle cose coll' azione delle

mani
,
e il moto personale coll' influenza dell' immaginazione sopra

I'organismo ,
e narra che il di seguente alia sperienza de' fanciulli ,
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un d' essi avendo appoggiate le mani sul suo piattello , grido a un

tratto die il piattello girava, e senza suo impulse : cosi ei credeva
;

rna a tutti i suoi vicini era sensibile il moto delle mani
,
di cui esso

non si accorgeva.

Queste spiegazioni non punto misteriose sarebbero, e da credere,

da tutti adottate, se al semplice fenomeno del moto delle tavole

non si fossero aggiunti altri racconti e circostanze al tutto inespli-

cabili o ancora incredibili, se non se ne cerchi la cagione fuori del-

la natura. Ma le ipotesi, clie si sono sostituite alle spiegazioni mec-

canicbe, non pure non ispiegano 1' inesplicabile, ma nepur rendo-

no ragion sufficiente del fatto primo piu ovvio e da tutti osservato.

Vediamolo ne' due opuscoli accennati.

II prof, anonimo, autore della Lettera stampata in Roma intorno

al fenomeno delle tavole giranli ,
non crede cbe questo si debba ri-

petere da impulse meccanico delle mani, e in particolare si studia

di escludere come cagione la circolazione del sangue. Puo esser ve-

ro, che non e questa la cagione, almeno immediala; ma cio non ba-

sta ad escludere la cagion meccanica. Peraltronoi credemmo di do-

ver pubblicare con poche parole
1 un fatto che non ci sembrava

privo d' importanza, cioe clie si ottiene in una leggera tavola il mo-

vimento rotatorio ed eziandio il progressive ,
con solo soprapporre

al margine di essa la vena che nella regione del polso e in molte

persone assai saliente e piu si fa turgida per una posizione alquan-

to violenta: la direzione del moto della tavola seconda quella del

sangue. Questo caso ci pareva importante, perche in questo la ca-

gione del fenomeno e manifesta. Negii altri casi non e al tutto la

stessa
5
ma ne pure e da credere che immensamente ne diiferisca

;

e, se non c' inganniamo, puo il sangue, accumulandosi nelle punte

delle dita, concorrere alia produzione del fenomeno. Sappiamo che

altri posando le dita stanche dal lavoro sopra una tavola, senza altra

cooperazione ne ha ottenuto la rotazione. Talvolta gli sperimen-

tatori affermano d' aver provato una forte traspirazione nella palma

\ Vol. II, pag. 592.

Serie //, vol. III. 13
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delle mani stese sulla tavola
,
che ne diveniva umida. Taluno ha

asBicurato che dopo 1' esperienza riuscita si trovava un poco gonfie

le punte delle dita.

L' autore oppone 1' accelerazione del moto delle tavole
,

il quale

sarehbe uniforme se costante e non crescente fosse la cagione. Cosi

egli ha scritto
,
ma per distrazione : dacche non ignora certainente

ehe una cagione uniforme, es. gr. la gravita, operando per un certo

tempo produce il moto accelerate. Oppone egli ancora che il moto

eessa al momento che si alzano le mani, e ripiglia il suo moto o poco

meno quando le mani ritoccano il mobile. Se queste sono obbiezio-

ni, tali sono contro qualsivoglia naturale spiegazione; poiche e legge

generale che il mobile conservi per qualche tempo il moto precon
-

cepito e che una cagione la quale diede a poco a poco una certa

velocita ,
a poco a poco la dia ancora una seconda volta. Si puo

rispondere che non sempre si ferma in istanti la tavola girante ,
ed

io T ho veduta una volta accelerar per un momento il suo moto ,

all' alzarsi di alcune mani
,
le quali sembra che troppo premendo

rallentassero quel moto a cui era disposta ,
e che del resto nulla e

piu comune del vedersi fermare, lasciati appena dalla mano, de'mo-

bili che noi strascinavamo sul pavimento ,
es. gr. delle sedie

$
ci6

ch'e, come ognun sa, effetto dell' attrito. Che poi il mobile, posan-

doci di nuovo le mani
, riprenda il moto piu presto che la prima

volta, ci6 pu6 avvenire perche il primo movimento non era per av-

ventura al tutto cessato
,
se non in apparenza ,

e non si era ristabi-

lita la prima adesione
;
e le mani esercitate e un po' stanche pos-

sono pure tenersi in conto.

Qual e dunque, secondo 1' autore, la cagione di questi fenomeni ?

Egli pensa che sia un fluido imponderabile , che e in noi e da noi si

sviluppa e si comunica ecc. Opina poi che tal fluid non differisca

essenzialmente dall' etere sparse per Y universe e cagione degli ei-

t'etti luminosi
,
calorifici

,
elettrici e magnetici. Per dare quaiche

grado di probabilita a questa ipotesi, converrebbe osservare qualcfee

efletto simile a questi, e non solo un fenomeno al tutto diverso. Se

elettrizziamo un disco di rame ed uno di vetro
, questi si compor-
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tano assai diversamonte . ma I' uno e T altro presentano fenomeni

elettrici e niun de' due si pone a roteare. Ma il fluido si e modifi-

cato e trasformato ncl corpo umano. Sia pure : ma noi vediamo che

1'i'lettrico mentre esce dal corpo umano mantiene i caratteri dell'e-

lettrico, ne quello soltanto che si trae da chi e stato elettrizzato sullo

sga hello isolanle, ma quello pure die esoe scintillante da alcune

persone per un singolare stato anormale del loro organisnao. E poi

se v' ha elettricita veramenle animale
,
la e quella delle torpedini e

di altri pesci elettrici. Ora questa, che si desta in animali viventi e

da essi si lanria per uno sforzo spontaneo ,
non fa mica girare le

tavole o i vetri o i metalli, ma da la seossa elettrica, passa pe' con-

dutlori dell' elettrico , e impedita da' coibenti
,

ed esplorandola a

dovere
,

si trova che produce scintilla e inalza la temperatura e fa

deviare, assai agevolmente, I' ago del moltiplicatore, calamita 1' ac-

ciaio
, produce qualche attrazione e repulsione elettrodinamica

ne' fili metallici per cui passa, ed eziandio le analisi chimiche. Egli

e perci6 che questa elettricita da tutti si riconosce per quello stesso

imponderahile o almeno per lo stesso principio che si palesa nella

macchina elettrica e nella pila del Volta. Ma nel nostro caso , gli

effetti al tutto diversi
,
e la mancanza d' ogni segno certamente

elettrico o magnetico o luminoso rendono 1' ipotesi non pur gratuita

ma inverisimile. Se fosse cosi ben provato ,
come e improbabile ,

<[uesto imponderahile che fa girar le tavole, mostrandosi ncgli efietti

del tutto un fluido sui generis , esigerebbe un nome suo proprio ,

per esempio di fluido tabulare o piuttosto di fluido rolatore. Cosi ,

non ha gran tempo ,
allorche si parlava della telegrafia simpatica ,

cioe della comunicazione istantanea fra T Europa e 1' America per

mezzo delle lumache (e taluno ne parlava con serieta) ci fu da qual-

che giornale regalato il nuovo (luide escargotique , che noi per av-

ventura potremmo chiamare fluido lumachesco.

Piu sarebhe per avventura da dire intorno all' altro opuscolo

annunziato
;
ma non possiamo troppo difibnderci

,
e ne abbiamo

gia dato qualche cenno 1. II prof, di Livorno dalle prime pagine

1 Vol. II, pag. 590.
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sembra far poco caso dell' inerzia della materia, insegna die le forze

semplici, le quali producono i fenomeni material!
,
non sono vera-

mente semplici ,
ma composte e risultanti da un' unica forza sem-

plice di vibrazione, che e dessa o a lei si avvicina molto per una

quasi semplicita la forza vitale, che questa forza vitale reagisce evi-

dentemente sui corpi inorganici, come ora vediamo ne' tavoli e corpi

semovenli, e che questi sono una popolare ed evidente prova dell'e-

sistenza del magnetismo animale. A parlare con tutta la liberta, che

c' ispira 1' amor del vero e della studiosa gioventu ,
ci pare che tali

frasi sieno acconce
,
non gia a formare le menti giovanili alia chia-

rezza delle idee e al retto raziocinio appoggiato ai fatti ben accer-

tati, ma piuttosto al contrario. Qual cosa e nella fisica meglio av-

verata deli' inerzia della materia? ne a questa pu6 formare la piu

debole opposizione il moto che le comunicano le mani dell' uomo,

comunque cio si facciano : onde ne pure intendiamo cio che trovam-

mo in qualche giornale straniero, dello scorso Aprile ,
che ora e in

Germania una rivoluzion rotatoria generate ,
di tavole e di teste

,

una lotta a morte tra i difensori dell' inerzia e quei del moto e che,

merce de' cavalieri della tavola rotonda, il partito del moto trionfa.

La materia e mobile, ma e inerte cioe inetta a darsi il moto da per

se o a togliersi quello che ha ricevuto. Confessiamo di non inten-

dere quella dottrina delle forze semplici ,
ne come la forza vitale,

ossia quella a cui si attribuiscono i fenomeni della vita, reagisca sui

corpi inorganici incapaci di vita. Ne sappiamo come qui si faccia

ontrare il magnetismo animale
,
che ad altri e piaciuto appellare

umano e ad altri vitale. Coloro che ammettono la forza naturale di

questo agente , suppongono 1' influenza del sistema nervoso d' un

individuo sopra un altro
,
col mezzo o senza il mezzo di un fluido

imponderabile : ma dove non sono nervi ne vita
,
nei metalli

,
nel

vetro, nelle terre cotte
, qual azione pu6 egli avere questo magne-

tismo umano, o animale, o vitale? I magnetizzatori citano un' inli-

nita di fatti in conferma dell' azione di questo agente sopra 1' uomo.

Ne ricordano qualche fatto di azione sopra gli animali irragione-

voli : ma intorno al regno inorganico generalmente si tacciono. Si
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sono veramente da alcuni pochi riferiti pochissimi fatti di oggetti

material! mossi o trasportati nelle operazioni magnetico-sonnam-

boliche senza visibil motore. Avendo scorso molti scritti relativi

al magnetismo animale
,
non abbiamo trovato alcuno di tali fatti

che ci apparisse ben certo
,
e quelli che erano piu particolarizzati ,

dal narratore si attribuivano ad esseri soprannaturali 1. Da cio pos-

siamo concludere cbe, eziandio a giudizio de' magnetizzatori, o non

sussiste una naturale efficacia del magnetismo animale sopra i corpi

inorgariici ,
o almeno assai di rado e difficilmente si manifesta. Ora

per opposite tale azione diverrebbe a un tratto il piu agevole e il

piu comune de' fenomeni ! II Prof, avverte i suoi giovani alunni di

serbare il bio-magnelismo (M. A.) ad eta piu matura, e dice loro :

Non per essere riusciti magnetizzatori di un tavolo , dovete crederci

abili alia missione sacrosanta di magnctista (pag. 30) ! Pretende

1' Autore cbe, mentre la tavola gira, se una persona estranea al cir-

cuito la magnetizzi con solo un gesto, collo sguardo, con dir : fer-

ma ; ecco alia vita succede la morle : gli altri possono volere il moto :

e nulla : quel tavolo e pur inerle, direbbe un vecchio fisico. II magne-

tismo annichila le vibrazioni bioliche che erano nel tavolo. Smagne-

tizzate con un gesto , col soffio, con lo sguardo e il moto risuscita
;
e

tuttocio avviene ancbe allora cbe gli attori ignorano quando il ma-

gnetizzatore vuol cessare o rendere il moto o sono bendati (pag.

24-26, 29) ! Un vecchio fisico e tentato di ridere
;
ma un mesme-

rista entusiasta dira per avventura cbe cio pu6 credersi di un ma-

gnetizzatore assai esercitato e fornito di forza non ordinaria. No,

gli risponde il nostro Autore : basta uno che opera magneticamente

per la prima volta
,
uno cbe allora allora ha imparato 1' esistenza

del magnetismo animale. fi possibile che la volonta di un magne-
tizzatore qualunque ,

comeche novizio nell' arte
,
debba sempre

vincerla sulla volonta di quei che formano la catena e magnetizzano

la tavola? Ci dice 1' Autore
,
e si era detto ne' fogli tedeschi

,
che

uno estraneo al circuito, ponendo la mano sulla spalla ad un attore,

1 V. Serie I, vol. V, pag. 204.
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so questi sia di temperamento piu debole, sara come se operasse il

volere di quello : in questi casi la donna cede all'uomo. Come cio si

concilii con quello che Y Autore ci aveva detto pocanzi (il
sesso fetn-

minile sembra piu ailo) io nol veggo. 11 prudente leggitore non cre-

dera facilmente a tali cose prima di averle vedute ed esaminate
;
e

se le creda
,
sara tentato a riporle nella classe de' fenomeni delle

tavole battenti e rispondenti, che si tacciono nelle case
,
ove non e

Io spirilo
1

,
ma ove lo spirilo non manchi, syelano i ladri, i segreti

delle famiglie ecc. oltre Y indovinare 1' ora del giorno, 1' eta de'cir-

costanti, diminuendo talvolta galantemente 1' eta delle dame 2
5
ecc.

E invero
,
osserva il prof. Desdouit

, per chi creda alle tavole divi-

natrici, e assai piu ragionevole attribuire questa scienza agli Spiriti,

che darne 1' onore ad un pezzo di legno penetrate da qualsiasi elet-

tricita. Ma ora, non vogliamo parlare degli spiritualisti di America,

de' quali altri ha scritto con qualche estensione in questo period!-

co 3. Allora peraltro che non si tratta di dare ragionevolezza ad

una tavola o la scienza di cose le quali noi medesimi ignoriamo ,
io

convengo che non si dee ricorrere agli Spiriti ,
se prima non siensi

tentate le interpretazioni naturali. Cosi il sovraccennato esperimento

pu6 talvolta riuscire
,
se 1' immaginazione ,

1' idea preconcetta , o il

timore di perdere la propria efficacia paralizzino le dita degli attori.

allorche odono il fatal: ferma, o i loro occhi s'incontrino collo

sguardo imperante del supposto magnetizzatore.

II prof. Del Pozzo ci park di moto cominciante dal punto che

guarda il polo nord magnetico , di direzione da est ad ovest e di

simili cose (pag. 18. 19). Ma egli medesimo dee aver veduto la poca

costanza di tali leggi ;
mentre 1' udiamo avvertirci (pag. 21) che la

costituzion fisica delle persone e forse qualche occulta volonta in-

verte 1' efletto di esso. Noi (come abbiamo altra volta accennato) e

1 Si veda 1' artic. del We&er Zeitung 14> Maggio riportato nell' Vnivers 9

Giugno.
%

2 Nelle famose esperienze di Bonn una tavola indico con 30 colpi gli anni

di una dama che ne ha 40. GUILLARD Table qui danse. . . pag. 24.

3 Vol. II, pag. 593.
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parecchi altri, non abbiamo osservato alcuna legge costante ne pen-

siamo clie possa trovarsi. Questa dottrina del magnetismo terrestre

crediamo che sia nata in Germania; ma ivi stesso alcuni non 1'hanno

trovata sussistente. Si legge in un articolo del Weser Zeitung di

Brema 1 : Noi non troviamo che il movimento si faccia principal-

mente verso il nord o anche meno nella linea dell' asse magnetico

della terra, e crediamo che questa supposizione non sia che un' ipo-

tesi immaginata da quelli ,
cui non basta il fluido magnetico della

catena, motore (supposto) della tavola, e vorrebbero riportare que-

sto fenomeno al magnetismo terrestre.

In conclusione, niuna spiegazione, fuor solamente 1'urto mecca-

nico , si e data al rotare de' corpi ,
ed a niun altro agente naturale

abbiamo motivo di ricorrere ad occasione di questi fenomeni.

Consegnato alia stampa questo articolo, ci e favorito dal sig. prof.

Orioli il suo Opuscolo II. Delle tavole e degli altri corpi giranti.

Ne parleremo nel prossimo quaderno.

1 Riportato dal GoiLLARD op. cit. pag. 32.
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I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICH. 1 . Discorso del Cardinal Donnet. 2. Battesimo di due

mori in Subiaco. 3. Accadeinia di religione Cattolica. 4. Resoconlo

della propagazione della fede.

1. Non e nostro costume il riferire per disteso simili discorsi. Pero

a modo di eccezione ed a causa di alcuni sensi che potranno piacere

ai nostri lettori, diamo loro qui il seguente discorso con cui S. E. il

Card. Donnet Arciveseovo di Bordeaux rispondeva a quello di Mons.

Stella che gli reco il cappello Cardinalizio.

a Commosso oltremodo dalle parole di cui Ella si e servita nel pre-
sentarmi le nuove insegue della sublime dignila Cardinalizia, mentre

gliene rendo amplissime azioni di grazie ,
sento altres\ la necessita

di esporre quanto io debbo di riconoscenza alia benignita dell' im-

mortal Pontefice Pio Nono, uno de' piu gloriosi successor! di san Pie-

tro. Destinato egli a passare ,
durante la sua mortale camera, per

tutte le vicissitudini della grandezza e del dolore
,
non ha mai ces-

sato di trarre a se gli sguardi del mondo atlonito, e di moslrare 1'in-

comparabile maesta del Pontificato Romano attirandosi tali dimostra-

zioni d' amore e d' obbedienza che le simili quasi non si trovano nei

piii belli e felici tempi trascorsi. Sempre Padre compia in mezzo alle

piu calde perturbazioni popolari uno dei piu eroici atti cui lo trasse

la sublime neutralita del Pontificate; condotta ammirabile e perfetta
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che porta chiaramente impresso il sigillo della sapienza e dell' a-

more del vero Padre di tutti. Egli solerte sempre pel maggior bene

della Chiesa ,
mentre tutta 1' Europa era profondamente commossa

della sua sorte
, quieto e libero dal fondo del suo esiglio indirizza a

tulti i Vescovi parole di conforto e di sapiente consiglio. Portato poi

in Roma dal valore delle Potenze cattoliche, fra le quali tanto si se-

gnalo la figliuola primogenita della Chiesa, vi ripone il suo palerno

reggimento all' ombra del nostro vessillo sempre glorioso , perche
caltolico.

II segreto dell' avvenire e noto a Dio solo: ma ad agni modo egli

e certo che il ristabilimento del governo pontificale oltenuto sotlo

1' ispirazione e la presidenza di Luigi Napoleone per mezzo dell' armi

della mia nazione, ricorda uno dei piu grandi fatti della Chiesa e di

Francia.

Chi ha veduto i nostri soldati nella loro forza e nella loro fede

genuflessi sulla piazza del Vaticano colle bandiere liberatrici spiegate
al vento, dirimpetto S. Pietro, con sotto i piedi la polvere de'martiri,

sopra il capo la mano di Pio Nono alzata per beriedirli
,
colui potra

dire certamente di aver veduto lo spettacolo piu commovente che

abbia irraggiato il sole, e ripetera le parole che il pontefice Sislo V fece

imprimere sull'obelisco di Nerone: Vicit leo de tribu luda . . . fugite

paries adversae. Christus vincit
,
Christus regnat , Christus ab on/ml

malo plebem suam defendat.

Si, Monsignore, la Francia conservapel Santo Padre i senlimenti

di filiale divozione
;

il suo Episcopate ed il suo clero sono penetrati
d'un amore e d' una sommissione illimitata verso la cattedra di S.

Pietro ed il Romano Pontefice, Uno dei piu bei titoli poi della pro-
vincia ecclesiastica di Bordeaux sara d' aver ricevuto quest' alia lesti-

monianza del Vicario di Cristo : reverentiae enim, obsequii ac venera-

tionis erga Apostolicam Sedem, in qua fides praedicatur, et unitas ser-

vatur, ita erant refertae litterae ut nihil supra 1.

a La prego, Monsignore, di rinnovare questi sentimenti del rispet-

toso e riconoscente ammo mio ai piedi di Sua Santita
,
e di far a Lei

noto, che elevato io alia dignita della sacra porpora, sono pronto ram-

memorando i miei giuramenti ,
a sostenere fino col sagrifizio della

vita i diritti tutti della Chiesa di Gesu Cristo, ed a compire esatta-

mente tutti i doveri inerenli all'alta dignita di cui mi trovo onorato,

. Nel medesimo tempo , Monsignore , gradisca la protesta sincera

della profonda mia stima ben dovuta ai suoi segnalati meriti, che la

rendono tanto degna di godere tutta la fiducia del S. Padre, il quale

1 Emi. Card. Mail Lit. super approbat. Decretorum Concilii provincialis

Surdigalen. 1850.



202 CRONACA

ha volulo incaricarla d' una missione, che io sapro sempre ricordare

con animo caldamente riconoscenle. Cosi non potra mai dileguarsi

dal mio cuore la memoria dell'ospitalita amabile e generosa di colui,

che dalla sua alia intelligenza ,
e dal suo spirito conciliatore e reso

eminentemenle degno di rappresentare la nostra nazione presso

I'Apostolica Sede.

2. Nel giorno 24 di Giugno sacro a S. Gio. Battista, il Rmo P. Abate

Casaretto Presidente Gen. de' Monaci Cassinesi amministrava ponti-

ficalmente nella Basilica diS. Scolastisca di Subiaco il S. Baltesimo a

due giovanetU mori collocati in quel collegio monastico per le Mis-

sioni straniere dal benemerito sacerdole Genovese Olivieri
, impo-

Tiendo loro i nomi de'santi Mauro e Placido, che un di quasi nel luogo
medesimo venivano nell'eta stessa offerti al S. P. Benedetto. Furono

padrini il Gonfaloniere della Cilta sig. Cav. Tocci, ed il Console Gen.

del principalo di Monaco presso la S. Sede sig. Cav. di Augero. In

questa circostanza ci piace di aggiungere che e tale 1'edificante rego-
larita di cotesti Cenobiti

(i quali da alcuni anni in piu parti d' Italia

hanno ripristinato 1'antica osservanza del loro santo istituto unendovi

il sagro ministero dell' estere Mission! e la educazione de' giovanetti )

che essi si sono resi ollremodo cari ai buoni non solo nella nostra

Italia, ma in altre parti ancora. Percio non e maraviglia se, come ci

enoto, vengono con replicate istanze chiamati inFrancia, Inghil-

terra e perfino nell'America.

3. Giovedi 23 Giugno nell'Aula Massima dell'Archiginnasio Roma-

no, si aduno secondo il consueto 1' Accademia di ReligioneCattolica,

alia quale 1' Illmo signor Professore Paolo Mazio fece lettura di una

dissertazione comprovante che II Comunismo e il Socinlismo traggo-

no la origine dal protestantesimo di cut non sono che lo svolgimento.

Tocco da principle della notevole differenza che corre tra la stra-

tegica degli antichi e quella de' moderni avversari della fede cattoli-

ca^ divisando che gli uni oixlinariamente impugnavano un sol dom-
ma o capitolo della rivelazione, ossia investivano un sol punto ori-

dotto della rocca evangelica, mentre gli altri, t
facendo pvova di scom-

muovere il fondamento stesso e di turbare tutta la economia della

religione, prorompono ad un assalto generale e immediate su tutti i

punti-, nel che si giovo acconciamente di quei dati e confronti che

somministra la storia delle aberrazioni religiose.

Investigando poi le moderne eresie, trovo ridursi le medesime a

quattro principalmente, il Criticismo o Razionalismo che rifiuta agli

agiografi le ispirazioni divine, e toglie al codice della Fede il carat-

tere augusto di Testamento di Dio; la Demagogia che intromette il

plebiscite nell' ordine politico e nell'ordine religiose; il Libertinismo

che mancipando la Chiesa allo Stato annienta 1'autorita e interdice il
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magistero deila Chiesa stessa; il Comunismo per ullimo e il Socia-

lismo, i cui maestri, per usar le parole del Sovrano Pontefice nella

epistola enciclica degli 8 Decembre 1849, adescando con utopieefal-

laci promesse gli operai e le plebi minute, tendono a violare ogni

diritto umano e divino, a manomettere la proprieta, adistruggere il

culto religioso, a sovvertire ogni ordinamento sociale.

Cosi per gradi il Disserente siaccostava all' assunto, e si aprival'a-

dito a dimostrare laslabilitaproposizione.

Notomizzava innanzi tutto gli altributi e la nozione vera del Comu-

nismo, e mostravalo di ragion varia e dissimile; Comunismo specu-

lativo o filosofico, quello di Platone nella liepubblica, del Moore (Mo-

rus) nella Utopia, del Campanella nella Civitas solis, e di altrettali; il

Comunismo evangelico, quello delle associazioni monastiche, eredi

dello spirito de' cristiani primitivi che rinunciavano alia proprieta

personale e fiorivano a legge di vita comune; il Comunismo di tran-

si/ione possibile in un popolo che giovineggia e che ha bisogno di

patronato; del quale segnava un nobile esempio nelle celebrate Ri-

duzioni del Paraguay e del Parana-, ullimamente il Comunismo dom-
matico e pratico, e similmente il Socialismo, proprio del Proudhon,f
del Fourier, del Cabet e di altri disimil risma, contra il quale assor-

gono del pari la Teologia, la Politica, la Economia Pubblica.

Recitati e chiosali piii luoghi delle varie opere del Proudhon, e

nominatamente delle Ricerche sul principio del Diritto e del Gover-

no, come pure della Corrispondenza epistolare, significava che, per
awiso del socialista, Gesu Figliuolo di Dio non e che un legislatore

comparabile a Zoroastro, a Solone e simili-, che egli apprese le sue

dottrine da qualche leurgo o filosofante, di cui la sloria non ci con-

servo la memoria
-,
che il Crislianesimo non rinformo, se non leg-

germente e per tempo brevissimo la sociela; che con 1'evo apostolico
ebbe fine la verita cristiana e comincio una mitologia quasi poetica,
un sistema assurdo di Fede; che il domma della prevarica/.ione pri-
mitiva dell' uomo e una spiega/.ione de' teologi insumciente e ridico-

la-,
dai quali e da pivi altri capitoli inferiva il disserente, che il pre-

supposto, il fondamento, il punto di partenza della eresia proudho-
niana e il piu effrenato razionalismo.

Essa rifiuta del pari la religione rivelata e la legge naturale della

giustizia, perche la religione non ammorta ma presuppone il mal fi-

sico o sia le sofferenze, e perche la legge naturale della giuslizia in.

tulti i suoi pronunciati o pone o involge il principio della pro-

pi ieta.

Ora il razionalismo teologico, biblico, filosofico e la espressionc
ultima del Protestantesimo, essendo un fatto storico, oggimai non

compreso nel dominio della discussione, che gli Hegel, gli Eichorn>j
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gli Strauss e simili antesignani del Criticismo discendono per suces-

sive generazioni filosofiche dai lombi di Lutero e di Calvino

Cosi divisava il primo grado di attenenza e cognazione del Comu-
nismo c Socialismo col Protestantesimo.

II Protestantesimo e ji( gcneralmente la eresia, distruggendo le

associazioni monastiche, i collegi capitolari, gli episcopati, e gl'isti-

tuli di pubblica beneficenza che fiorivano all' ombra del ministero

episcopale, in ogni tempo fece man bassa su i palrimonii della Chie-

sa; e dall' invadimento di simili possession! dispiano la via alia occu-

pazione de' territorii dello Stato e de' privati. Qui ricercando la storia

delle eresie e allegando 1' autorita di Enea Silvio Piccolomini, del

Baluzio e del Flattre
,
con sobria ma eletta erudizione

, esplicava il

Disserente, come i socialist! del secolo XIV, dimanazione de' Catari,

a' tempi di Clemente VI e di Innocenzo VI
, gli Orebiti e gli Ulliti; e

poi i villici di Westfalia frenetici di febbre luterana, e per ultimo i

filosofanti di Francia libertini e repubblicani, generazione perversa
di naturalist! e razionalisti effrenati, tutti osteggiarono piu o meno
radicalmente il diritto di proprieta, tutti perpetrarono invasion! e

spoliazioni d'ogni genere, accompagnate da stragi e incendiamenti-, in

Francia poi, stabilito una volta il principio della eguaglianza assolu-

ta, si mieteano le vile degli uomini sol perche con la uberta del censo

avito soprastavano agli altri membri dell' associazione repubblicana.

Quando adunque il Proudhon oppugnava il diritto di proprieta,

altro non facea che fecondare la semenza gittata dalla eterodossia e

disvolgere le dottrine generali in cui si assomma la scuola protestan-
te. II libero esame e il suo principio capitalissimo; ora in un paese, in

una societa, ove si fatto principio e consacrato come la regola ultima

e definitiva dell' operare e del credere, tutto e perduto, se nd*n oggi,

domani: tutto soggiace a mutamenti, a scosse, a scadimenti, a ruine,

la religione non solo, ma pur anche la proprieta, la societa, la famiglia.

Tanto nell' ordine razionale, quanto nell' ordine sociale vi sono

alcuni pronunciati fondamentali, alcuni assiomi indimostrabili; e la

Provvidenza, menlre ha pur consegnato infinite cose alia disputazione

degli uomini, ha poi voluto che rispetto a piu altre la ragione si

quietasse nella stessa naturale costituzione del suo essere, nella evi-

denza, nell' autorita.

Uno di si fatti principii assoluti e trascendenti e il dritto di pro-

prieta ; puo essere chiarito e spiegato, ma non ha bisogno d'essere

dimostrato; esso e una suprema affermazione dommatica nell' ordine

sociale, come ve n'ha nell' ordine speculative o razionale. Per con-

trario il Socialismo che discrede e abbiura il diritto slesso, e una ne-

gazione suprema e radicale, a cui fecero scala e soslegno le negazio-

ni parziali e relative della eterodossia.
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Queste cose ragionava a parte il Disserente, e meltea fine e corona

al suo dire, inculcando che solo nel vivificare il senlimento religioso

e nel praticare la dottrina evangelica della misericordia e della limo-

sina puo trovarsi il farmaco di cosi rea piaga, qual e il Comuni-

smo e il Socialismo.

A. Abbiam sott' occhio il Resoconto dell' opera per la Propagaz-ione

della Fede fatto per lo scorso anno 1852. La somma raccolta per si

santa opera ha toccato quesla volta una cifra a cui non si era fin qui

elevata giammai; essendosi elevala a 4,790, 468 franchi. A questo

incremenlo ha contribuito non poco la condizione fra le altre appo-
sta al guadagnare del Giubileo concesso dal Sommo Pontefice : la con-

dizione cioe di concorrere con qualche divota offerta all' Opera della

propagazion della Fede A questo invito risposero i fedeli con Un

milione e seicentomila franchi.

Nello scorrere coll' occhio le cifre raccolte nei varii Stati d' Italia

abbiamo rilevata con vera soddisfazione
,
andare innanzi a tutti piii

oltre che del triplo gli Stati Sardi, ed in questi il Piemonte, e nel Pie-

monte stesso la diocesi di Torino. .Dei 249,113 franchi raccolti in

quegli Stati, alia Diocesi di Torino appartengono non meno di 77,454:

quando pel resto d' Italia le rispettive collette portano le seguenti

cifre.

Stati Pontificii 72,453 ffr.

Lombardo Veneto 76,847
Toscana 68,167
Due. di Parma 31,460
Due. di Modena 18,677
DueSicilie 89,157.

Questa prevalenza degli Stali Sardi mentre da una parte ci chiarisce

esservi ivi piu fede e religione che comunemente non credesi
,

ci ta

intendere dall'altra con quanto zelo ed assiduita i promotori di opera

cosi bella vi debbono avere applicato 1'animo.

STATI SARDI. (Da Nostra Corrispondenza ) 1. Cliiusa della sessione parla-

mentare del 1852. 2. Feste religiose. 3. Funerali e monumento a C.

Balbo ; sue opere inedite. 4. I teatri ed i Collegi nazionali. b. La

stampa ;
le bibbie e la propaganda elerodossa. 6. I fondi pubblici ed 51

commercio. 7. Sussidii agli emigrati.

1. Alia brezza di settentrione ed alle dirotte piogge, succedettero

con repentino trapasso gli ardori stemperatid'unsole estivo, chemai
non s'ebbe il piu limpido e cocente. Di guisa che non fanno meravi -

glia i frequenti casi di morte per apoplessia fulminante onde sono
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colpite persone d'ogni stato e d'ogni eta. Non ultimi a sentire il biso-

gno di riparare alia campagna furono i Deputati del Pavlamenio Sardo.

Fintantoehe alle acerbe rampogne del Presidente, agli ordirii del Mi-

nistero, alle minacciose invettive della Gaszetta del Popolo aggiugne-

vasi 1'inclemenza dell'acre per dare ai rappresentanti della nazionela

pazienza e la forza di compiere il lor dovere, pur si riusciva a racco-

glierne qualcheduno di piu della meta del numero totale
,

cioe per

appunto qv.anto bastasse alia legalita delle deliberazioni Ma alia fin

fine anche questi generosi su cui cadeva tullo il peso dell'opera, stan-

chi e spossati dalle iatiche d'una sessicne die durava gia da quasi

utto mesi , pensarono essere oggimai tempo di finirla
5
e ciascuno

andossene pe' falti stioi, senza aspetlave il decreto reale per la proro-

gazione o la chiusa del Parlamento. 11 Senato ancor egli si da gran

fretta, e viene sanzionando a due, a tie, e fino a cinque ]>er giorno i

progetti di legge votati gia dall'allra Camera. Ma quello sopralaleva
militare non gli venue ancora presentato. Vuolsi che il Ministero

1'abbia per ora messo in disparte, riserbandosi a mandarlo hmanziod

a rilirarlo nella ventura sessione , secondo le circostanze. E cio per-

ehe credesi che il Senate, tal quale trovasi presentemente costituito,

1'avrebbe respinto per quella parte in cui si toglie al clero secolare e

regolare il privilegio dell' esenzione da questo tribute di persone e di

vite. Intanto I'EpiscopatodellaPiovincia ecclesiastica di Torino debbe

aver indirizzato al Senato una pelizione con cui rivendicare i suoi di-

ritti a tale immunita. Questa sessione legislatha, che aprivasi alii 4

Marzo 1852 con un discorso del Re in cui si annunziava la legge del

matrimonio civile e si fyromeltevano cose egregie e pratiche di ricon-

ciliazione con la Santa Sede, conlinuavasi fino alii 14 Luglio del 1852

quando I'avvicinarsi del sollione faceva riuscir carissimo a' Senator!

e Deputati il decreto reale di proroga fino a tutto il 18 Novembre

dello stesso anno. Ripigliatisi alii 19 i lavori parlamentari , prose-

guirono fino a quesli di eon le usate mostre di zelo per parte del

Deputati a cui il Ministero e generoso di pubblici uffizii
,
con la piu

edificarile moslra di docilila per parte della maggioranza sorta dal

faustissimo connubio de' moderati co' democratici
5
e con tutta una

seguenza d' imposte e sovrimposte in buon -dato. In questo tempo la

Camera eletti\a tenne 255 sedule, e delibero intorno a 742 petizioni

fra le 1058 che le vennero presentate. L'operosita dei rappresentanti

tien del meraviglioso se si considera che essi disaminarono ed appro-
varono 124 progetti di legge, molti de' quali comprendono cenlinaia

d'articoli intorno a materie delicate e scabrosissime
,
sicche raggua-

gViata T una coll'altra spesero poco piu di due sedute per ogni legge.

Anche piu sorprendente riesce la imperturbata concordia fra il Mini-

stero e le Camere. Questa gara di condiscendenze reciproche pati u
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solo istante d' inlerruzione quando il Senato alia maggiorarua d' un

voto ebl)e reielta la sospirala legge pel matrimonio civile.

2. II Re Vittorio Emmanuele II e tutla I'augusla famiglia di Savoia

non lasciano di provare ,
ad ogni occasione che lor si off'ra

, quaalo
sia 1' affetto che nutrono pel cattolicismo, e di eccitare coi piu nobili

esempii di sincera piela la religion del popolo a moslrarsi senza ri-

guardieseiiza paure. Ricorreva il giorno 20Giugno 1'annua soleunita

di IN. S. delle Consolazioni ; e di buon mattino, frammista al popolo,

1'augusta Vedova di Carlo Alberto s'appressava a ricevere il panede-

gli Angeli: poscia ritornava in sulle nove ore al Santuario con tutta

la Corte in gran gala, e preceduta dal Re, ad assistere al santo sacri-

fi/.io dell'altare ed alia benedizione del Venerabile. Questa festa riusci

splendida, e divola. Lo zelante P. Barrera
,
che diceva il panegirico ,

avendo aocennato al sacrilege furto per cui erasi involato al Santuario

il prezioso simulacro d' argento della B. V. ed invitato i Torinesi a

concorrere con loro obla/ioni a rinnovare quell' omaggio di pieta

verso la loro Signora e Madre, in poco d'ora fu raccolta una conside-

revole somma , ed un generoso e ricco signore s' offeri di sottoslare

egli solo ad una gran parte della spesa totale. Non minori dimostra-

zioni di religioso affetto s' ebbero nel quartiere di Borgo Nuovo per

1'apertura della nuova parrocchia intitolata a S. Massimo. La sera del

giorno 24, in cui compievasi il sacro rito, tutto quel ricco e popoloso

quartiere era bellamenle illuminato in segno d'esultanza, ed anco di

stima verso il novel lo parroco, che dicesi persona di gran merito. Ne

i Torinesi potrebbero fare altrimenti senza offendere la pieta della

Reale Famiglia che mette sempre ogni studio nel circondare della piii

gran pompa i santi misled. Cosi la mattina dell' 11 Giugno nella R.

Villa di Slupinigi, e proprio nella chiesa parrocchiale il giovinetto

Principe di Piemonte e la Principessa Clotilde venivano ammessi per
la prima volta alia Mensa Eucaristica

,
e poscia ricevevano il Sacra-

mento della Confermazione da S. E. Mons. Charvaz, Arcivescovo di

{ienova, gia instilutore di Re Vitlorio Emmanuele. Quella sacra ceri-

monla venne compiuta con si devoto e magnifico splendore da pro-

vare come sempre la Casa di Savoia tenga in conto del piu prezioso

suo retaggio la fede caltolica.

3. La mattina del 23 Giugno per cura del Municipio si celebraro-

BO nella chiesa del Corpus Domini-solenm esequie in suffragio del-

1' anima del conte Cesare Balbo. Vi assisteva 1' intiero Corpo munici-

pale, che con molto sensodi dolore e di riverenza rendeva omaggio
al merito dell' illustre trapassato. Si annunzia che tra poco si mande-

ranno fuori per le stampe alcune sue scritture inedite
,

tra le quail

un'opera, forse non compiuta, sopra 1'accordo della civilta colla Re-

ligione, e in difesa degli ordini rapnrpsenlalivi rtguardati come i piu
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vantaggiosi, ne' tempi che corrono, per la Chiesa e per la sua liber-

la. L'aflelto de' suoi amici e colleghi non tenendosi pago di transito-

rie testimonianze
, voile perpetuarne la memoria

; eppercio appena
si propose d'innal/are un monumento al Balbo

,
le spontanee sotto-

scrizioni giunsero a L. 1415 con certez/a di vederle crescere a somme

cospicue. Niuno di coloro per cui a' di nostri si proposero monumenti
ne fu tanlo degno come il Balbo, che fra tutti i liberali si segnalo per
sincero affetto alia Reale Famiglia ed alia religione cattolica.

4. Quel che fossero i teatri del Piemonte in questi ultimi anni
,

scorgesi dalle seguentl parole gravissime : Le produzioni teatrali

che ora godono di un maggior credito
,
sono generalmente infor-

mate da un pernicioso scetticismo intorno al principio della dome-
stica autorita

,
o da una male intesa ammirazione per tutti gli atti

<( delle passioni piu sfrenate . . . Quindi le nostre scene rigurgitano di

drammi che fanno 1'apologia dei duelli, del suicidio, dell'adulterio,

e che in genere mostrano 1'uomo soggetto alle proprie passioni co-

me ad una specie di fatalismo . Cos! esprimevasi 1' anno scorso il

cav. Galvagno Ministro degl' Interni, in una circolare agl' Intendenti

sopra la revisione teatrale. Eppure come vi si pose riparo? Col la-

sciar correre. Ora pero si e preso dal Min. degl' Interni lo spediente
di assegnar varii premii agli autori di quei tre o quattro drammi che

ogni anno fossero giudicati migliori sotto 1' aspetto dell' arte e della

buona morale. E nel far questo il Ministro si vide astretto di confes-

sare che nei teatri del Piemonte al vero si e sostituito lo stravagan-

te, al buono il tornaconto di certi partiti sotto specie di alti inten-

dimenli sociali, al bello le illecebre di smodate passioni .

Meno male se le scuole di licenza si tenessero soltanto ne' tealri I

Ma il peggio si e che negli stessi collegi nazionali
,
almeno di certe

provincie, si e talmente perduto ogni retto sentire di cristiana e sa-

via educazione, che non si posson descri^ere gli eccessi nefandi onde

sono imbrattati. E la cosa ando tant' oltre in uno di essi, dove gran

parte degli alunni venivan meno consunti dai proprii vizi, che il Mi-

nistero dell' Istruzione pubblica dovetle mandarvi a bella posta un

Ispettore che lo purgasse de' piu scandalosi. L' organamento interno

e la disciplina inosservata e negletla, la pieta cristiana avuta in conto

di bacchetloneria ,
1'istruzione religiosa guardata come un soprapiu,

la frequenza de' Sacramenti abbandonata e forsanche volta in deriso,

entrano in gran parte a cagionare la dissolutezza presente ,
oltre ad

una sfrenata passione d' indipendetiza ,
ed una presuntuosa igno-

rauza.

5. Un' altra scuola perpetua di licenze e d' irreligione sistematica

sta aperta in una moltitudine di giornali d'ogni formato e d'ogni ten-

denza politica, parecchi de' quali notoriamente venduti allo scisma ed
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all'empieta di fazioni cui uulla e sacro. E di cio saria inutile ridire il

gia dello. Pure talvolta se ne hanno buone le/ioni. Cosi un tale
,

di

que' che per poca moneta s' acconciuno ad essere i capri emissarii

d' ogni ribalderia scritta per giornali ,
finalmenle si ravvide , e per

riparare allo scandalo di cui s' era fatlo complice coll' essere gerente

di varii tristi giornalelti, mando fuori una solenne protesla di ritrat-

tare e riprovare lutlo quello che in essi erasi pubblicato d' ollrag-

gioso per la Religione, per la Chiesa e la buona morale. Un allro di

tali esempii s'ebbe or sono pochi giorni. II tipografo, dalla cui ofiici-

na esce la Gazzetta del popolo, venuto in caso di morte, die retta agli

amorevoli consigli d' un religioso che-venne chiamalo ad aiutarlo in

quegli estremi
,
e per farsi degno di ricevere il SS. Vialico

, piegossi

di buon grado a firmare una esplicita dichiarazione di riprovare al-

tamente le offese tulte contro la religione, stampate dalla Gazzetta

del popolo. E poco appresso mori cristianamente
,
con gran dispetto

di coloro alia cui miscredenza e ribalderia avea fino allora servito

co' suoi tipi. I banditori dell'eresia valdese esercitano pubblicamente
loro artifizii di proselitismo. Era corsa voce che il Min. degli Interni

avesse divietato 1'ingresso in Savoia ad una spedizione di Bibbie del

Sacy 5 questa diceria fu colta al volo dalla Civilta Cattolica pur bra-

mosa di lodare quello che si potesse trovar di buono nei reggitori del

Piemonte- Ma per disgrazia quel fatto era tutt' altro da quel che cre-

devasi. II divieto per lo spaccio delle Bibbie era cagionato solo da

una irregolarita commessa dall'incaricato di divulgarle. Quando que-

sti, colla spesa di L. 2,50, s'ebbe provveduto di patente, aprl botte-

ga, e fece pubblicamente il suo mestiere, con grande consolazione di

coloro che gia paventavano di trovare un ostacolo alia propaganda
Valdese ed Anglicana. II sig. conte Agenore di Gasparin per poco non
riusciva ad impiantare a Chamonixuna inliera biblioteca popolare di

libri eterodossi
,
sotto colore di fondarvi uno stabilimento di eccel-

lente istruzione morale. Ne ottenne con arli vergognose il consenso

di que' di Chamonix, e la facolta de' Ministry e la cosa era gia a buon

termine, quando que' di Chamonix, accortisi del mal tiro che faceva-

si alia lor fede
,
e veduto que' libri non esser altro che una raccolta

di sermoni de' ministri Ginevrini , riferirono al Gasparin d' esser

pronti ad accettar del suo regalo quel che v' era di buono
,
ma non

volerne il veleno dell' eresia. Quegli replico si tenesser tulto o nulla;

ed essi gli rimandarono tutto.

6. II credito pubblico pare che vada scapitando. 1 fondi pubblici

sono abbandonati interamente, volgendosi le speculazioni de'capita-

listi ai fondi privati ed alle ferrovie sociali. Gia da piu d'un mese alia

Borsa le contrattazioni de'fondi pubblici sono ridotte quasi a nulla
,

Serie II, vol. III. 14
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e 1' incertezza in cui trovasi 1' Europa intiera per le temute vicende

dell'Oriente non sono di tal natura che possano rial/are il credito pub-
blico in Piemonte. Tuttavia le paure di guerra si vanno dileguando ,

ne vedesi qui ombra d'apprestamenti militari che rivelino qualche di-

visamento di partecipare alia lotta
, qualora questa s' imprendesse tra

le grandi Potenze. E questo fors' anche e effetto dell' essere lo Stato

carico di debiti, coll'erario esausto, e senz'altra speranza di tornare in

piu vantaggiose condizioni, fuor quella di ravviare il commercio. Ma

pur troppo le cose non vanno guari prosperamente neppur da que-
sto lato. Imperocche il libero scambio favorisce di molto 1' importa-
zione di derrate e merci stranieref a cui corrisponde quasi sempre la

sola esportazione di buona moneta. Cosi a cagion d'esempio uscirono

dallo Stato in ciascuno dei due ultimi anni dodici o tredici milioni di

litri di vino; ma ne furono importati dalla Francia piu di 43 milioni.

Se ne accagiona la fatal malattia delle vili ; ma questa ha esercitato

le sue stragi anche in Francia e nelle piu ricche sue regioni viticole,

forse peggio che in Piemonte ! L'importazione del ferro di prima fab-

bricazione , dei tessuti serici
,
dei liquori alcoolici ed altrettali ge-

neri, venne crescendo in proporzioni enormi
;
e diminuendo perlo

contrario 1' esportazione dei prodotti del suolo o deH'industria indi-

gena. Le quali cose giudicheranno gl' intelligenti di pubblica econo-

mia a qual prosperita debbano accennare. Vi sara certamente buon
numero di speculator'! che se ne ingrassano. Ma il paese ne migliora

veramente? L' industria ne progredisce?
7. II rumore menato contro 1'Austria pel sequestro posto sulle ren-

dite degli emigrati non ebbe alcun effetto. Parecchi di questi gia

rientrarono nella loro patria e nel possesso delle loro sustanze
,
col

aolo prometlere fedel sudditanza al legittimo loro Governo. Intanto

il Governo Sardo si adopera a trovar pane ed impiego per gli emi-

grati. Dicesi che abbia offerto loro i mezzi da tragittare a Costantino-

poli per impugnarvi le armi in difesa del Sultano; e per cio che spet-

ta gli ufficiali collocati gia in aspettativa parlasi d' una formale pro-
messa loro fatta di mantenerli nel loro grado, di anticipar loro un
bimestre di stipendio, di assicurarli che troveranno nelle file dell' e-

sercito ottomano un grado per 16 meno eguale, e fors'anche superiore

a quell' occupato nell' armata italiana ecc. ecc. Onde gia parecchi si

mossero a partire per cola, tra'quali il maggiore Pinelli, fratello del

defunto Pier Dionigi ex-Ministro e Presidente della Camera elettiva. ~
A sovvenire gli emigrati di pecunia penso pure un tal aw. (iiuseppe

CaramelH, stampando a beneficio dell' emigraz-ione un suo libraccio

sulle qucstioni clericali d' Italia. 11 titolo basta a fame capire la su-

stanza.
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TOSCANA. (Da nostra Corrispondenza) 1. Sentenza comlro il Guerrazzi.

2. Nuovo Codice Penale. 3. Stampa toscana.

1. II primo eli Luglio si chiihse il dibattimento pubblico del ce-

lebre processo politico contro il Guerra/zi e compagni. Tradotti essi

secondo il solito alia sala dell' adienza avanti ai giudici, si sentiro-

no leggere la sen ten/a. Francesco Domenico Guerrazzi fu condanna-

to a 15 anni di Ergastolo, e a 5 di vigilanza dopo espiata la pena. Ad

eguale condanna soggiacque Antonio Petracchi. A mesi 90 d'Ergastolo

Errico da Montazzico; gli altri allacasa di For/a per minore o maggio-
re spa/io di tempo, che pero non eccede i sei anni per alcuno. Assolutl

liberamente e dichiarati innocenti Leonardo Romanelli e Pietro Lottini.

Assoluti perche compresi nell' atto Sovrano di ainnislia emanato dal

Grand uca dopo il rilorno da Gaela in Toscana nel 1849, Pantanelli

Antonio eAyostini Giuseppe. Gli altri molti conlumaci, condannati o

ad Ergastolo a vita o a delen/.ione temporaria in casa di For/a, o ad esi-

lioperpetuo. Sono tra i primi, Montanelli eMazzoni, gia membridel

Governo provvisorio, eMordini ex Ministro: tutti refugiati in Francia.

lienche da molti sia slato riputato mile il giudizio e non troppo se-

vera la pena, pui-e ci viene assteurato che questa condanna fu un col-

po di fuhnine all' ex ditlalore toscano. Ei si rassegnava all' esilio, e

nutriva ierma speranza che la sua difesa, la famos-a apologia della

sua vita polilica pubblicala per le stampe, e piu di tutto la sicurta

che il Municipio di Firenze e la Commissione governativaaveangli, a

quanto sembra, data il 12 Aprile 1849 di lasciarlo fuggire, e poinon

gli mantennero, avesser dovuto rendergli piu benigno il voto dei giu-

dici. Per la salute mal ferma percossa da frequenti epilessie, in causa

delle quali spesse volte il processo si (': dovuto sospendere ed cgli e

stato in pericolo di vita, credesi generalmenie che non giungera a

consumare il periodo della pena. In fraltanto egli e i compagni han-

no interposto ricorso al Tribunale supremo della Cone di Cassa/.io-

ne, alia quale spelta adesso di confermare o radiare la sentenza.

In quest' ultima ipolesi, si ripeterebbe il giudizio in definitive, avan-

ti alia Corte Regia di Lucca.

2. E stato pubbiicalo in Toscana in questi ultimi giorni il nuovo
e lungamente aspettato Codice Penale. Fino ad oggi i tribunal! to-

scani avevano per norma leLeggi Criminali Leopoldine del 1786^ ed

altre Leggi, liandi e Hegolamenti parziuli posteriori cioe fino al 1817;

ma nn corpo di Leggi che abbracciasse tutlo un sistema punitive,

da applicaisi alle molte e svariale categoric di delitti che offendono

la sociela, era cosa dicui sempre e molto erasi parlato, e mai nulla

operate. Fu nei primi bollori di riforme del 1847, che il Governo

granducale credutosi in dovere di prevenire i Uesideri dei riformisti,
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confido a Ire abili giureconsulti lo studio di uu progetto di Legisla-

zione crim'male. In sei anni di lavoro questi studi furono compiuti ,
e

il Consiglio di Slato pole a suo bell' agio rivederc il progetto e ri-

visto presentarlo alia sanzione Sovrana. Col primo Settembre del-

1' anno corrente questo Codice Penale sara in vigore, e piu che i pre-

cipitali giudizii che si vanno avventando adesso in pro o in contra

sul merito di esso, ne mostrera o i pregi o i difetti il susseguente eser-

cizio del la pratica forense. Giova frattanto avvertire che nella scala

dellepene il massimo grado e lapena dimorte, il minimo la ripren-

sione giudiciale.

3. Di un'altra riforma legislativa, a parere dei savi, abbisognerebbe
la Toscaria : della riforma cioe delle leggi sulla stampa. Dopo le di-

sgraziate vicissitudini del 1848 seguita la stampa ad essere non sap-

piam dire se sorvegliata, o dimenticata
,
da un provvisorio Decreto

dei 10 Luglio 1849 che stabiliva una censura repressiva. Ma che que-
sta censura repressiva poco o nulla reprima, o per difetto della legge, o

perehe chi dovrebbe applicarla, ha altri sopraccapi, bastera a persua-
derlo tultocio che la Civilta Cattolica ha notato sopra le pubblicazioni

dello stampatore Le Monnier di Firenze. Egli invero aiutato da un cer-

to Yisconte Francese va pubblicando tutto cio che vi ha di pia em-

pio in fatlo di scrilti e libri rivoluzionari ed antireligiosi antichi e

moderni, e mette alia luce inedite poesie e inedite prose di demago-

ghi sfacciati, i quali sotto gli occhi del Governo che accorda ospitalita

e protezione agli editori e agli autori
, stampano nefande massime

contro i Govern! ed i Principi, e minacciano vicine riscosse, e predi-

cano trionfi di democrazia vittoriosa. E cio e tanto piu singolare ,
in

quantoche il Giornalismo sottoposto a una severa censura di polizia,

esercitata dal Ministro dell' Tnterno, ha dovuto meritamente soccom-

bere sotto i colpi delle ripetute sospensioni e delle frequenti confi-

sche. Ed una di tali sospensioni e di fresco accaduta pel giornale non

politico ,
ma letterario intitolato il Genio che aveva accolto nelle sue

colonne un focoso Discorso d' un awocato per 1' inaugura/ione della

statua del celcbrato Economista, Arcidiacono Sallustio Bandini di

Siena. Q'uesta statua s'inaugurava dal Presidente dell' Accademia dei

Georgofili il 6 Giugno 1853 anniversario secolare della fondazione di

quest' Accademia , promossa e incominciata nel 1753 da Don Ubaldo

dei Montelatici Canonico Lateranense della Badia di Fiesole. Or sem-

bra che 1' oratore
,
che pronunziava quel discorso nel palazzo del

Marchese Ridolfi Presidente de' Georgofili, si lasciasse trasportare

dalle lodi all'economista senese e alia liberta dei commerci da lui ver-

so la meta del secolo scorso iniziata, a qualche mal velata censura

degli atti del Governo
,

e a qualche massima anticattolica
, per cui

trovo pronta repressione nella vigilanza dell' autorita.
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E che questa vigilan/a debba comprendere non meno i libri che L

giornali. sappiamo esser voto di molti onesli cittadini non solo, ma
dei Vescovi e del buoni Ecclesiastici in modo piu speci.ile.

II.

COSE STRANIERE.

INGIUI.TEUKA. \. Ceiini intorno alle sette proteslantiche 2. Fine dell'aflare

di Kossulh 3. Rifiulo dclla ieggc Chambers.

1. Nel n. LXV1I del periodico cattolico The Dublin Review venne

pubblicato un bellissimo arlicolo sopra 1' affare dei coniugi Madiai.

Non per lornare a quell' ingrato argomento oramai caduto in dimen-

ticanza, ma solo per erudire con diletto i nostri lettori, crediamo bene

di riporlarne in questo luogo un qualche frammento. Lo scrilto, do-

po aver con valide ragioni giustificato il Gran Duca ed il suo Gover-

no del punire che fa il proselitismo protestante: chi potria supporre,

5oggiugne con eloquenza ,
che la Toscana si dovesse per tal guisa in-

vaghire delle nostre migliaia di sette che volesse anzi una babele di

religioni che Tunica Chiesa de' suoi Stati? Sarebbe egli piu condu-

cente alia prosperita de'suoi sudditi 1'aver la Societa d'istruzione cri-

stiana di Aikkin, i Bacsteriani, la Societa d'unione di Bethel, i Cri-

stiani delta Bibbia, i Brianiti, i Eeligiosi cartisti, i Figli di Sionne,

la Societa della lega italiana, i Pellegrini cristiani, i Ristoralori cri-

stiani
,

la Persuasione delle Contesse di Huntingdon ,
i Discepoli di

Cristo
, gli Uniti evangelici , i Seguaci della Pace

,
i Cristiani liberi

pensatori, la Societa amichevole, la Chiesa santa e apostolica, gli Hun-

tingtoniani, i Cristiani della bibbia indipendenti, i Millenarii indipen-

denti, i Mormoniti, i Neo-Gerosolimiti ,
i Calvinisti peculiari , i Fila-

delfi, i Fratelli di Plymouth, i Cristiani dissenzienti primitivi, la So-

cieta d' Unione della Provvidenza, gli Stravaganti (o arrabbiati), i Re-

ligiosi razionali, la Comunitd de' Ravvivanti, i Sandemaniani, gli Sci-

loiti
, gli altri Figli di Sion

,
i Sudcozziani, e gli Universalisti ; pur

tuttavia non possiam credere che il Governo toscano e il capo di esso

si struggerebber d' amore per cosi fatto embarras de richesses tra tan-

ta mercanzia spirituale ,
fino a preferirlo a quella unita che essi sono

avvezzi di tenere per tessera infallibile del vero e caratleristica della

loro Chiesa. Gosi il saggia periodico il quale, se ci obbligo a torlura-

re 1'orecchio de' nostri lettori con uno sformato periodone di nuovo

conio
, quesli ci sapranno grado della doltrina che si nasconde sotto

il velame delli versi strani. Notisi ad erudizione che la sovraccennata

Rivista avverte in nota d'aver tolto il catalogo di quelle sette da un

foglio parlamenlare ultimamente pubblicato ad istanza del sig.Bright
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col titolo: Dissenter's Places of worship, Luoghi pel culto de'dissen-
,

zienti; e che le suddette sono alcune delle: specified denominations

denomiua/ioni specificate rimesse al Registratore generale. Pare che

le denominazioni non specificate sieno senza fine.

2, Tutto il grande affare de'sigg. Hale e Kossuth per la scoperta

delle polveri e svanito in fumo, merce la tolleran/a che ora professa

il Governo inglese verso somiglianti minuzie, II sig. Waddington sot-

to secretario di Stato fe avvertito per lettera Pavvocato degli accusa-

ti, che il fisco rinunziava ad ogni processo ulteriore. Ne cio deve re-

car maraviglia, secondo il Morning-Chronicle, conciossiache Lord Pal-

merston dichiaro di non voler procedere con rigore in quella faccen-

da, ma solo scoprire se i razzi eran fabbricati da qualche rifuggito :

or essere impossible di procedere oltre, poiche i due piii opportuni
testimonii abbandonarono il paese dove eran sicuri da ogni pericolo

per tener dietro agli avvenimenti che succedono nel Conlinente.

3. Dicemmo altrove che la vittoria del sig. Chambers non era se

non fittizia, e che la sua legge contro la inviolabilita de' Monasteri

sarebbe stata probabilmente reietta. Ora 1 'evento approve il nostro av-

viso. II nobile John Russell fermo ne' suoi principii gia manifestati fin,

dal momento, in cui chiedeasi facolta alia Camera di proporre quella

sgraziata vessazione, ne combatte gli articoli non meno della propo-

sta, lumeggiando il suo dire di que' tratti della costiluzione, ove as-

sicurasi a qualsivoglia inglese il diritto d' impedire P ingresso in pro-

pria casa a cui pare e piace I promotori della legge ne previdero
ben presto lo scacco, e sotto apparenza di emendarla proposero si

commettesse al giudizio di un comitato particolare. Ma neppur questo

spediente ottenne il suffragio dellaCamera; sicche la leggeChambers fu

compitamente ripudiata, grazie alle savie parole del nobile John Rus-

sell e soprattutto agli eloquenti memoriali che moltissimi cattolici por-
sero al Parlamento, per chiarirlo della ingiustizia di quella proposta.

OLANDA. 1. Agitazione religiosa, discorso del Sovrano e qualche commento

(Pfostra Corrispondenza). 2. Qualche argomento di buon augurio.

1. Sono sempre incerte e piene di pericoli le vicissitudini del no-

stro paese. Le elezioni, e vero, grazia all'indole pacifica della nazione,

furon fatte senza disturbo della pubblica quiete, quantunque non

siasi risparmiato a nulla per eccitare le piu irritabili e nello stesso

tempo le piu terribili passioni della plebe- La calunnia seppe s\ fat-

tamente ridestare P odio religiose, che noi ci credemmo tornati al se-

colo decimosesto. Incaricaronsi delP indegna missione i ministri del-

P evangelic puro, (ossia i Domine di cui parlammo a suo luogo), e,

chiusa per qualche tempo la Bibbia, lanciaronsi coraggiosi ne' campi
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della politica, st'bhciu 1

, a dir vero, anch'ivi combaltessero colla Bib-

bk) tracndone a spauraeehio e indignazione del ])<>]>{)lo e la bestia

dell' Apocalisse e la proslitula Uabilonia di cui dicoiio csscir vnmta
1' ora di sdiiacriarf il r;ipo. Se gl' infelici abbiuno oltenulo lo scopo,
10 nol so

5 parmi nondimeno fuor di dubbio efie essi riuscirono a in-

toilmlare la quiete e a piviKinuv.i tale stato di cose, che non ne pos-

siamo presagire un esito fortunalo.

Riuscirono a dividers lit seco-nda Camera in qualti'o parlili di cui

nessuno ottiene supra gH altri la prevalen/a. Dieci membri vi conta-

no gli ortodossi appellanlLsi antiribelli. ma in realla i piu ribelli di

tutti
;
un numen) eguale i reazionarii ora eollegati cogli orlodossi :

11 doppio i conservatori e libertini moderati
,
ed i cattolici uniti ai

costituzionali anch' essi ne annoverano incirca una ventina. A qual-

siasi frazione il Ministero s' inclini
,
avra eviclentemente contro di se

la maggioranxa; ne potra riunire a suo profitto partiti cosi dispaniti.

Cli ortodoasi vogliono ristabilita la Chiesa predominante e lo stato

^i cose del secolo passato prima della emancipazione de' catlolici e

priina di tulte le comunioni religiose che non appartengono a' calvi-

riisti riformati
, percio, dicono essi, fuori del governo tutti i lutera-

ni, i rimoslranti, i mennoniti, gl' israeliti ecc. che e quanto dire la

maggioranza del paese, la religione de'quali a mala pena deve essere

tollerata. Converrebbe tutte spiegare le infamie della nostra nazione

da due secoli addietro per far comprendere il mostruoso programma
di queslo parlito liligante. Ora un Gabinetto che volesse ricisamente

rispettali i diritti de' catlolici e 1' osservanza su questo punto della

coslituzione, polrebbe egli mai soddisfare alle pretensioni di que'si-

gnori? I reazionarii poi vogliono in gran parte lo stesso movimen-
to retrogrado, ma fatti padroni del campo si separerebbero tosto

dagli ortodossi disputandosi seco la preminenza e 1'oligarchia. Poiche

sebben vogliano 1'esclusione de'cattolici e degli altri dissidenti, odia-

no la Chiesa riformata quale usc\ dal sinodo di Dordrecht che essi so-

stengono dover esser libera d;i ogni impaccio, libera da eerie forme

le di diritto canonico a cui 1'avvinsero con manifesta incoerenza i pa-
dri di quel conciliabolo negandole il-libero esame, che e quanto di-

re quel grande principio d' onde ebbe i natali la Chiesa protestante.

Seguono i cattolici unili a' costituzionali i quali non richieggono al-

tro, fuorche la pura e semplice osservanza della costituzione sancita

nel 1848. Era questo il partito del Minislero anleriore, rimasto vitti-

ma della tenacita de' suoi principii, e non di qualche sbaglio perso-
nale. Senza caderein aperta contraddizione non potrebbe il presente

Ministero parteggiare pe' cattoUci e pe' costituzionali. Resta in fine il

partito de'conservatori che sono in grande minoranza e sembrano non

saper essi stessi che cosa si vogliano. Dicono bensi di volere inviolala
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la costituzione secondo il programma de' nuovi Ministi1
,
ma purche

s' interpreti e si applichi secondo le voglie de' proteslanli, die non

intendono lie di andar oltre ne d' indietreggiare. Eppure noi siamo in

pendio ed il paese e agitato, quindi resta impossibile il rimaner senza

moto. Aggiungasi che il Gabinello stesso e composlo di elementi i

piu eteregonei. Tre di essi apparlennero al precedence Ministero; van

Hal e Donker Curtius furono in tulta la lor vita arrabbiati nemici :

tutti poi riconobbero il diritto de' cattolici e di questi nelle recenti

dissensioni non seppero riprovare se non la maniera di fame uso: e

intanto si tolsero 1'odioso incarico di disconoscere
,
di vilipendere, di

abolire gli stessi diritti tante volte e cosi solennemente a lor favore

riconosciuti.

La quale incoerenza e cosi aperta che i principal! periodici v. g. 1'Han-

delsblad, il Tyd, il giornale d'Arnhem, quello di Rotterdam, 1' Echo

universel ecc. baltagliano contro i Ministri; e non combattono per loro

fuorche certi giornaletti di provincia dipendenti dal Governo. Ad ac-

crescere viepiu i timori e le incertezze sopravvenne il discorso deF

Sovrano recitato alia Camera degli Stati general! il 14 diGiugno teste

trascorso. II documenlo e di tale importanza, che io penso non deb-

ba pesare a'vostri lettori d'intenderlo tutto per intero: esso dice cosi:

Signori
t

Fui vivamente colpito allorche parecchi migliaia de'miei diletti sud-

diti offesi ne'loro senlimenti nazionali e inquieti sopra i loro piu cari

interessi si rivolsero a me supplicandomi di provvedere a loro timori.

Conscio del mio dovere di proteggere i vantaggi ed i diritti di cia-

scuno riputai non dovermi appigliare agli avvisi datimi da'consiglie-

ri della corona
(i Ministri); compresi che seguitando que'consigli non

avrei potuto far cessare 1'eccitata inquietezza, ne calmare 1'incontra-

stabile agitazione degli animi.

Secondo il desiderio manifestatomi da' Ministri concedetti ad al-

cuni di essi la dimissione, scambiandoli con uomini di mia fiducia.

<c Dopo il qual provvedimento mi credetti di sciogliere in parte la

rappresentanza nazionale per lasciar agio agli elettori di manifestare

le loro opinjoni intorno alle presenti circostanze.

In questo giorno in cui veggomi con piacere circondato di nuovo
dalle due Camere degli Stati generali m' e stato bisogno di aprire in

persona la vostra sessione.

E mi rallegro di poterlo fare con favorevoli auspizii ;
buona ar-

monia cogli esterni, costanti progressi e prosperita nel paese ,
ecco i

felici presagi coi quali il potere legislative ripiglia le sue faliche.

Tuttavia con mio gran dispiacere non s'e per ancora potuta rimuo-

vere la cagione della doglianza a cui fin da principio faceva allusione.
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Ho procurato di provvedervi sia provocando schiarimenti cola

dove la ferita involontariamente
,
com' io suppongo , era stata falta .

sia concertando di proprio moto i necessarii provvedimenti \.

. E persuaso il Governo che molte difficolta non si possono altri-

menti evitare fuorche con una legge.

II sesto capo della legge fondamentale assicura de'diritti alle co-

munioni religiose, manello stesso tempo impone taliobblighi al Go-

verno che a sdebilarsene non si puo prescindere dall' aulorita di una

legge 2.

Mia intenzione e d' invocare a tal fine la vostra cooperazione ,
e

farollo tanlo piii fidatamente quanto meglio son persuaso che lo spi-

rito di moderazione e di tranquillo esame dirigera le vostre delibera-

zioni e voi vorrete ardentemenle al pari di me sostenere con energia
il principio della tolleranza religiosa radicato da gran tempo i^el

no-

stro suolo, ed evilare tulto cio che potrebbe far nascere divisione e

scisma fra i figli dello stesso paese.

<( Cosi sara possibile di ordinare le cose per modo che possa lo Sla-

to accordare a tulte le credenze religiose la stessa protezione-, e queste

sottoponendosi uguahnente alia medesima legge giusta ed imparziale
vi troveranno guarentigie per la loro reciproca liberta ed indipen-

denza.

Del resto e mia intenzione di non proporre alle vostre delibera-

zioni nella Sessione prcsente se non proposte di leggi riguardanti le

quistioni che chieggono un presto scioglimento.

Dichiaro aperla 1'Assemblea e finisco facendo voti affinche la sa-

pienza dell'Alto ci animi e ci guidi aflinche gli sforzi che facciamo a

vantaggio della cara patria si segnalinoper 1'ordine, per 1'amor della

patria e per la giustizia.

Quali sentimenti penosi non eccila neH'animo codesta allocuzione

ov'altri si applichi alquanto a ponderarla! Vedesi da principio il Go-

verno giltarsi dalla parte di que' malcontenli che non puo a meno di

non conoscere indegnati senza ragione. Vedesi giudicato come contra-

rio al voler nazionale 1'esercizio della liberta religiosa concessa dalla

Coslituzione
$
che in sostanza il ristabilimento della cattolica Gerar-

chia non e altro fuorche 1' uso della facolta guarentita dalle leggi del

1798 e piu volte riconfermata nel 1814, 15, 40 e 48. Vi si dice che la

liberta religiosa e radicata nel nostro paese, e intanlo la si vuol togliere

\ II nostro corrispondente e tutti i giornali die abbiam potato consultare tra-

ducono la frase in eigen boezem: di proprio moto, de propre fond e simili ; forse

si potrebbe rendere con piii forza per I' inferno.

2 Parecclii giornali traducono: per Iadempimento de'quaU la legge non pud
essere violala; il tcsto e: het gezag der wet niet kan worden gemist; le quali pa-
role significano il concetto usato dal nostro corrispondente.
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od almeno incatenare.Se ci si vieta di stabilire la nostraChiesa secondo

la sua istituzione, la sua natura, le sue leggi, i suoi usi, che cosa ci

offre
,
die cosa ci lascia la cosi decantata libertii religiosa? Un altro

punto che feri grandemente e fino al fondo della lor anima patriot-

tica molti cittadini e quel tratto del discorso ove si suppone che que-

gli sol tanto i quali disfogarono negli ullimi mesi gli antici odii e

menarono immenso sealpore abbiano senlimenli national i. E che? il

sentimento nazionale sara dunque un senlimento anticattolico
,
un

sentimento di rabbia contro due quinte parti del paese, e quanti dis-

degnarono i brogli e le trame
,
cioe quasi la meta de' 61 mila elet-

tori dovranno dirsi privi disenlimenti nazionali? Dicasi piuttosto che

il Governo e sgraziatamenle persuaso di non poter calmare al'in ilati

colla semplice osservan/.a della Costituzione. Ci vorraimo adunque
altre leggi modiflcanti il capo sesto della Costituzione che hanno in

uggia; senonche le nuove leggi non disgusteranno forse 1'altra meta

della nazione? E se verranno costrette tutte le religioni di adattarsi

ad uno stesso decreto non accadra forse che torni accetto qual favore

agli uni cio che sara odiato come schiavitii dagli altri? Si e molto

pensato in questi ullimi giorni ad una specie di placito regio col qua-

le, dicesi, sarebbe assicurata ad ogni credenza la sua liberta e la sua

propria maniera di esistere indipendentemente (zelfslandigheid). Si

eh? intanto 1' odio de' protestanti non e ancora spenlo ,
e noi siam

tenuti in conto di rifiuto della societa da non piu sopportarsi. Le set-

te segrete lavorano con singolare attivita a danno de' cattolici e poi-

che fu osservato che in mano di questi era buona parte del commer-

cio, una associazione acaltolica aprira quanto prima manifatture e

botteghe commerciali per trarre a se opera i ed avventori
,
e torre il

pane a' loro avversarii. Gia gia si predica apertamente in parecchi

giornali che opera caritativa e lasciarci morir di fame. I Vescovi non

vennero tinora riconosciuti e per nulli sono avuti dal Governo i loro

atti
,
la qual cosa, come e facile a prevedere , produrra tosto o tardi

qualche confiitto. I venerandi Prelati non cederanno certamente, sia

per non perdere i loro veri diritti, sia per non gittare lo sgom ento e

il mal esempio ne' sudditi-, frattanto il partito della ribell ion e fa ope-
ra d'impedire ogni amichevole ravvicinamento. Noi preghiamo senza

posa, e chi apprendera lo stato doloroso di nostra condizione unisca

le sue preci a favore de' poveri neerlandesi affinche o cessino le pre-

senti vessazioni, ovvero se piace a Dio di continuarle ci rafforzi lo spi-

rito in maniera che anteponiamo la stessa morte alia violazione de'no-

stri doveri.

2 La corrispondenza fin qui riportata quadra a capello co' fatti

e colle osservazioni che leggemmo qua e la ne' giornali cattolici. Ora

gli ultimi fogli ci arrecano nolkie di raiglior augurio. Yi troviamo le
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risposle della prima e della seconda Camera al discorso del Sovrano e,

tranne una qualche formola meno moderata di quest' ultima, ci sem-

brano ambedue piene di dignita e contrarie alle mire del Gabinetto per
bocea del lor Signore manifeslate. Forse per questo e forse per qual-
che allro piu nobile motivo corre voce che il Governo, dopo aver gia

scambiato qualche nota con Roma, sia sull' inviare con particolar mis-

sione in questa citta il suo Ministro per gli affari del culto cattolico

il sig. Linghlenfell, indizio abbastanza chiaro che il M'mistero olandese

non intende di perseguitare gl' innocenti. La divozione poi de' calto-

lici a' loro nuovi Pasloii e veramenle degnissima della grandezza d'a-

nimo di que' buoni neerlandesi. Bastici arrecarne in pruova quest'u-

nico fatto ,
a nostro giudizio assai eloquente. Nella citta di Harlem

esisteva ab anlico un capitolo, che qualcuno credea senza fondamen-

to giansenista, i>erch('
j

questa setta ha quivi anche ai nostri tempi un
Vescovo ed una Chiesa di circa cinquemila credent!. II vero e che

quel capitolo non solo fu sempre caltolico
,
ma

,
nonostante la sua

singolare esistenza, composto d' uomini per virtu e per dottrina rag-

guardevoli. Ora, per alto recentissimo del Sommo Pontefice, essendo

stato scelta Harlem a Sede Vescovile
,
una deputazione del Capitolo

ando spontaneamente a presentarsi al nuovo Vescovo
,
e gli oflerl

senza riserbo la divo'/ione e le rendite di quel corp9 che con cio di-

chiaravasi disciolto
,
e ridotti i membri all' obbedienza del legittimo

pastore.

IMPERO OTTOMANO. \ . ISota della Russia e suoi pretest!. 2. Agitazione degli

animi e probabilila di guerra. 3. Nuove largizioni del Sultano. 4. Ap-

parecchi di guerra.

1 . Finalmente la Russia ha parlato e parlando ha scisso in parte il

velame ond'era avvolta la misteriosa missione del Principe di Men-

zikoiF verso la Porta otlomana. Sebben sia da savio il riserbare un
orecchio all'altra parte de' litiganti e il non portar sentenza pria d'a-

verle ambedue intese, puo dirsi nondimeno che la nota indirizzata il

12 Giugno dal sig, INesselrode Ministro degli affari esterni a tutti gli

incaricati russi presso le corti d' Europa e documento da rischia-

rire in gran maniera i fatli di recente sul Bosforo avvenuti o prossi-

mi ad avvenire-, ma sventuratamente, a motivo della sua prolissita ,

non puo capire nelle angustie di queste pagine. Ci sforzeremo al-

meno di compendiarla in brevissimi cenni. Vi si dice da prima che il

Governo russo non agogno mai di ampliare il suo territorio adaniw
della Turchia, ne di torre al Sultano il diritto di eleggere o rimuo-

vere i Patriarchi di Costanlinopoli ,
come neanche di oltrepassare i

limili della protezione religiosa fino ad ora esercitata. Conoscere

raulocrate che 1'odierna positura delle cose di quell' Impero appaga
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pienamente 1' Europa e che il recarvi alterazioni addurrebbe la stes-

sa a cozzare in Oriente contro le voglie dello Czare il quale e tanto

lungi dal voler creare nuovi pericoli alia Turchia, che gia due volte

per amor di pace la salvo pericolante. Aver il Turco violato antece-

dent! accord! relativi a' Luoghi Santi e in modo peculiare nel conse-

gnar la chiave della chiesa di Betlemme a' Latini, i quali sebben mi-

nor! di numero riportarono cosi il sopravvento verso la gran maggio-
ranza degli ortodossi (intend! grecoscismatici) sudditi del Sultano.

Aver richiesto adunque il Principe di Menzikoff un nuovo patio e

questo essergli stato concesso con due recenti firman! a' quali lode-

volmente non s' oppose 1' inviato francese. Ma tal patto volerlo la

Russia corroborate d' un atto autentico a riparazione del passato ed

a guarentigia dell' avvenire ,
il che rifiutasi dalla Porta affinche lo

Czare sotto specie di protezione religiosa non acquisti dirilto di met-

ter mano negli affari ottoman!. Continua poscia la nota a dimestrare

che tale inchiesta non puo negarsi all' autocrate o se ne consult! la

ragione ovvero il fatto. Non per la prima, eonciossiache se nulla si op-

pongono all'autonomia turca somiglianti trattati coll'Austria e colla

Francia, perehe dovranno dinegarsi alia Russia? Non pel secondo,poi-
che da otlant' anni essa gia gode cio appunto che or le si vorrebbe

togliere. Del resto, se il Governo russo sospirasse ad ingrandimenti,

avrebb'egli aspettato per tradurliin effetto che fosse ristabilita la pa-
ce europea? Perche non giovarsi de' moment! trepidi in cui signo-

reggiava 1'anarchia? Perche occuparsi invece in ristabilire 1'ordine nei

paesi commossi e 1' amista tra' potenti laddove sarebbe tomato phi

vantaggioso il fomentarvi i dissidii? Or certamente dopo assestate le

vicende de' Govern! europei sarebbe inopportune 1' abbandonarsi a

siffatta politica. No, il concordat che si' chiede non propone nulla di

nuovo da intimorire la Porta: se la Russia e forte non ne ha mestie-

ri
,

se debole non diviene percio formidable. Finisce col rinfacciare

alia Turchia d'aver accordato alia Francia ed alia Russia firman! con-

traddittorii arrecandone a sua discolpa che quella ha tratlali e questa
no. Ricorda in breve le trattazioni

,
la moderazione

,
la longanimila

del Menzikoff: esser corsi tre mesi di laboriose richieste, di promes-
se e di negative: 1'Imperatore vedersi costretto d' insistere perento-

riamenle per 1'accettazione dell'ultima proposta rilasciata gia dal suo

legato alia Porta e respinta da quella. Dunque, termine otto giorn!

ad inchinarsi al giusto desiderio dello Czare dopo de' quali sara egli

sforzato di operare dicisamente non potendo oramai retrocedere d'un<

passo senza danno della sua politica riputazione: voler esso sciogliere

il node ma vedersi suo malgrado obbligatoatroncarlo-, del che, come

de' gravissimi fall! a cui condurrallo il rifiuto della Porla, la Russia

non vuol entrare agli occhi del mondo pagatrice.
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2. Questa nota non e a dire il rumore che menu per lulto Europa.
In sulle prime riprodotla dall' Independance belye si trovo chiuso

1'adito alia Francia, forse per alcune frasi offensive di quella nobile

nazione; se non che penetralavi di nascosto fu lo stesso giorno ri-

portata da'giornali francesie quindi dagli esterni con un subbisso di

differenti commentarii. I piu de' periodic! europei 1' interprelarono

benignamente fino a vedervi alcuni di essi una solenne dichiarazione

di pace: non cosi per contrario gl' inglesi, i quali da parecchi giorni

ne fanno argomento di diatribe eterne e vi trovano quasi in ogni pe-
riodo una disfida di guerra, una minaccia d'invasione, un finimondo.

Le borse nondimeno rincorarono alquanto , sebbene gli animi sieno

sorpresi di curiositae attendano palpitando la peripezia del dramma.

Tacciono i giornali ofliciali, ed i quasi official! non vedono abbastanza

chiaro intorno alle intenzioni de' varii Governi ove accadesse una

scissura. A tranquillita de' paurosi attendevasi dal Moniteur una po-
lilica dichiarazione sopra gli affari d oriente: questa non comparve

per disaccordo d'opinione, secondo che si crede, coll' Inghilterra in-

torno al poter le due flotte francese ed inglese sforzare i Dardanelli,

ove il Russo invadesse i principal! danubiani. Pare che la Francia

inclini pel no, sebbene i suoi giornali piu accreditati stessero nelle

settimane addietro per 1' affermativa, il che desto non poca meravi-

glia negl'inesperti, gia maravigliati della incerta risposta data a Re-

scid Fascia da' quattro rappresentanti delle grandi Potenze. Poiche

interrcgati del loro parere intorno alle richieste del Principe Menzi-

koff risposero concordemente i sigg. Redcliffe
,
E. di Lacour, E. di

Kletzl e Waldenbruck che in un affare risguardante cos\ da vicino

la liberta e la signoria del Sultano S. A. era il miglior giudice del

partito da prendere; e che essi nelle present! circostanze non aveano

facolta di dire la loro opinione. I quali fatti indussero il Pays a chie-

dere in un grave articolo se, invase le provincie danubiane, la rottu-

ra accadrebbe al di qua ovvero al di la del Danubio ? A ben com-

prendere la forza di tale interrogazione e della presente titubanza

de'Potenti egli e a sapere cheesistono tra il Turco ed il Russo gli an-

tichi patli di Adrianopoli e di Balta-Liman riguardanti le provincie

del Danubio e che esistono pure i trattati del 1841 tra tutte le prin-

cipal! Potenze d'Europa obbligatesi a non penetrare con navi arnia-

te ne' Dardanelli, stando la Porta in pace. Or 1' invasione de'principa-

ti danubiani e tale attentato che spetta alia Turchia e non ad altri

1' averlo in conto di vera usurpazione e da doversi rintuzzare colla

forza. Ma come losto la sublime Porta movera con armata mano alia

difesa de' suoi dispulali diritli, cessando per lei la pace, sara rotta la

barriera de' Dardanelli e potranno e fors' anche dovranno in virtu

d' alleanza concorrere gli estranei alia protezione di quell' autono-
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mia pericolante. Ma varcherassi veramente il Pruth dalle milizie rus-

se? Per ora altro non si conosce se non che cento mila fanti e dodi-

i mila cavalli sono accampati sulle sue rive. Checcbe ne dicano gli

amanti del la pace, i quali nella nota sovraccennata e nel Ministro

Nesselrode non sanno vedere che sentimenti pacifici, pare oramai ri-

soluto il passo, tanto piu che la Porta rifiuto di bel nuovo le ultimis-

sime proposition! della Russia e forse a quest' ora il tragitto e fatto,

la disfida gittata, e appiccato I' incendio. Aggiungasi che pria dilevar

1'ancora dal Bosforo fe sapere il Principe di Men/ikoff al Sultano si

guardasse dal fare concession'! di diritti meramente spiritual! le quali

infermassero in qualche modo gli altri antichi privilegi della Chie-

sa ortodossa. Ogni atto di tal natura aversi dal suo Sire in conto di of-

fesa. 11 Gabinetto turco s'awide della malizia che sotto vi si ascon-

dea
,
lascio partire il viceautocrate

, poscia chiamati a se i Patriarch!

greco, armeno, cattolico e il Kakhan (gran rabbino) comunico loro un

autografo del Sultano confermante le antiche e concedente nuove

immunita nell' esercizio delle funzioni spirituali, sotto pena di gra-

vissimo castigo a chiunque si attentasse di porvi impediment .

3. II Times non vi sa vedere cagione di malcontento per la Russia,

e fa le maraviglie che la minaccia del Principe di Menzikoff contrad-

dica alle sue domande antecedent! e riguardi cio come un fatto ostile,

sol perche si concedono in forma piu generale quelle donazioni stesse

che egli gia sollecitava. Ecco schiarita in due parole 1'apparente con-

traddizione. L' influenza dello Czare nell' impero ottomano va di con-

serva coll' influenza che cola stesso vi gode la Chiesa greca; questa

per 1'addietro riuniva nelle suemani molti poteri civilie giudiziarii.

La Porta procaccia di restringerli e amevolirli largheggiando nel con-

cedere invece la massima liberta del culto religioso. Quindi lo sdegno
del Russo affievolito, come ognun vede, nella sua politica. Invece i cal-

<leggiatori della vera religione ammirano la divina Prowidenza la

quale convene a vantaggio de' suoi eletti le utopie superbe de' po-
tent! della terra.

Dicemmo che 1'Austria aveva accettato 1'incarico di mediatrice nella

quistione turcorussa. Finora la notizia non e officiale e, se le dicerie

che corrono hanno fondamento, convien dire piuttosto cheil Gabinetto

Viennese non fu stabilito arbitro della lite, ma soltanto pregato d'inter-

porre i suoi omci presso la Porta per muoverla all'accettazione delle

proposte di Pietroborgo. Aggiungono pure che 1'Ambasciadore Meyen-
dorff accenno da parte dello Czare al Ministro Buol-Schauenstein certi

limiti ristrettissimi tra cui il suo Signore costringerebbe ancor un poco
le sue domande e che ove dal Gabinetto Turco si concedesse facolta

agli stranieri di entrare con apparato guerresco nu'Dardanelliavreb-

belo la Russia per caso di guerra.
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4. La Porta che conosce il pericolo e tutla nel cattivarsi 1' animo

delle Potenze alleate e nello accingersi alia difesa. Oltre a' nuovi pri-

vilegi concessi a' crisliani fe pubblicare in tutte le moschee che si

avessero in islima di veri amici i Francesi, e se ne rispettassero reli-

giosamente le persone e le soslan/e. Da tutte parti accorrono volon-

tarii per arrolarsi alia mezza luna e vi sono accolli, Iranne i rifug-

giti politici specialmente polacchi, con grande leti/.ia. Uu' inlera caro-

vana di pellegrini arabi avviati alia Mecca si esib'i per la guerra santa

com' essi la chiamano. OmerPascia concentra sul Danubio quasi ot-

tanta mila guerrieri ben disciplinali ,
mentrc una parte dell' esercito

dell' Anatolia si agglomera ne' contorni di Erzeroum. La riserva e in

moto e arriva da ogni parle: ingegneri europei migliorano le fortezze

de' Dardanclli e poco meno di seicento cannoni di grosso calibro

sono appostati alia guardja del Bosforo
, e valentemenle diretti dagli

artiglieri turchi. Eppure con tullo questo si grande apparato dicono i

polilici che la Porta non basterebbe a se venuta in ten/one collo smi-

surato colosso del Norte. Forse nel prossimo fascicolo non mancheran-

no notizie sicure e voglia Dio che non sieno dolorose. Per ora c'e me-
slieri lasciare i nostri lettori nella incertezza universale onde si la-

menlano i giornali lulli d'Europa. Nondimeno non vogliamo lasciare

inosservale alcune parole della Presse di Vienna. Questo periodica

tentennando esso pure nel portar giudi/io sopra la probabilita degli

evenli prossimi ad accadere spera che le differenze tra i Gabinetti

di Pielroborgo e di Londra si appianeranno facilmente mediante i

luioni uffici della Gorte di Vienna . Differenze tra Pietroborgo e

Londra? credevasi finora che la discordia fosse tra 1' Autocrate ed U
Sultano. La frase non e certamente gitlata a caso.

Togliamo dal torchio il foglio per aggiugnervi il sunto di due dis-

pacci telegrafici diParigi in data de'5 e de'6 Luglio. Nel prime si ri-

porta un brano del decreto imperiale con cui 1' Aulocrate dice d'a-

ver giudicato indispensabile di far entrare le sue truppe ne' principati

del Danubio per mostrare alia Porta a che puo condurre rostinazio-

ne ecc. Nel secondo si annunzia che 1' esercito d' occupazione ha

varcato il Pruth sotto gli ordini del Generate Dannerberg. Da ambe-
dne gli annunzi non si ricava ancora che sia decisa la guerra.

IMPERO CINESE. Probabile disfatta di Tien-te presso Nanckiuo
,
e qualche ar-

gomento di lieto avvenire per li Cristiani.

Le novelle della Cina, non e mestieri I'inculcarlo, voglionsi acco-

ulicre con ispecial riserbo, sia perche essendo rarissime e talvolta

nnica la sorgente onde si estraggono non possono abbastanza chia-

marsi a disamina ad appurarne il vero
,

sia perche i fogli stessi che
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ce Ie trasmeltono confessano di ritrovare tragrandi difficolla nell' ac-

certarsi de' fatti. Cio avvertito una volta per sempre ,
non vogliam

frodare i nostri leltori di quanto ne raccontano i giornah di Hong-

Kong e di Sanghai. Verso la mela di Aprile s' impadronirono i ribelli

della Cilia di INankino agilalissima ancor prima del loro arrive da

rivolle e da saccheggi intestini. Quindi silibondi siccome erano di con-

quiste si gillarono sopra Cin-Kiang-Fu la quale si die vinla senza la

minima resistenza. E dessa in, opporlunissimo silo collocala, unventi

miglia discosla da Nankino sopra il flume dello slesso nome cola

appunlo dove queslo e Iraversalo a croc*1 dal celeberrimo canale.

Falli padroni di quella piazza slralegica avevano in mano tulte le

derrale che monlano su per la correnle a provvedere la Cina Sellen-

trionale. Di la disponevansi a muover ollre alia volla di Su-Ciu-Fu

e di Ciangai: gia i limidi Cinesi si disperdevano per le campagne

fuggendo davanU all' uragano che loro si appressava, e gli europei

che hanno slanza in quella cilia di mare; assembralisi in ordinale fa-

langi accingevansi a difendere se slessi e le loro soslanze, quando i

ribelli lutt'improvviso indielreggiarono, non si sa bene se assalili alle

spalle dalle Iruppe imperiali, ovvero se per concenlrarsi in un punto
e far fronle al poderoso nemico che gl' inseguiva. Si seppe poscia

che il Generate larlaro Hiang-Yuen erasi co' suoi accoslalo a Nankino

e corse voce che 1' avesse ripresa dopo disfallo in una mischia accanita

F esercilo di Tien-le, due mila del quale reslarono sul campo di bat-

taglia. Dicemmo allrove che il Governo cinese avea invocato le forze

"europee sianziale ne' suoi mari. Sembra che il solo Invialo d' Ame-
rica sig. Marshall siasi cimenlalo di accorrere al soccorso con un

suo ballello a vapore che spinse a rilroso del flume Nankino fino

ad avvicinarsi di dieci miglia a Wusung. Piu ollre non pole proce-
dere colla gran mole del suo legno sfornilo di carle lopografiche e

di scandaglio gia calcolalo. Sopra le mura di Ciangai si rinvennero

manifesli ingiuriosissimi a' foreslieri, appellali indegni d'essere avuti

in conlo di uom'mi: ma 1'oculalezza degli abilalori vi riconobbe loslo

un tranello de' mandarini messo fuori furbescamenle per eccilare

1'odio degli europei conlro i ribelli di Tien-le. L'Imperalore non ha

per ancora moslralo di voler rialzare i lempli confusiani e gl' idoli

dislrulli dalla rivoluzione. Ogni di si rende piu probabile che 1'lmpe-

ralrice sia crisliana e che 1'auguslo suo Consorle non dispelli la reli-

gione di Crislo. L' aver fallo allerrare dal suo palazzo gli sconci si-

mulacri che il delurpavano ,
1' aver cancellali i decreli oslili a' cri-

sliani
,
e 1' impromellere che loro fa molli privilegi per 1' avvenire

,

ci paiono argomenli di liele speranze per la fulura sorle di quel va-

slissimo impero.
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i. Partizione. 2. L'uomo inclina a societa. 3. L' inclinazione non c leg

ge 4. esscndo varia. 5. E aiuto ed indizio di legge 6. ultimamenle

indirizzata alia gloria divina. 7. Legge e il debito di amore. 8. Vera

radicc della societa. 9. Divario fra socievolezza e associazione, 10. fra

societa e aggregazione.

1. Conosciamo noi naturalmente che il Creatore abbia voluto

1'uomo in societa? e quali sono i principii d'onde possiamo inferirlo?

Quattro problemi si presentano in quest' imo che vogliono di-

stinguersi per procedere con ordine e chiarezza
;
e 1 . Quali sono i

principii donde possiamo inferire che 1' uomo inclina ad associarsi?

2. Quali i motivi per cui dal Creatore fu creato inchinevole ad

associarsi ?

3. Quali i motivi per cui giunto ad associarsi e legato dai doveri

socievoli?

4. Quali i motivi per cui giunge realmente ad associarsi?

Serb If, wl III. 15
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Quest' ultimo problema e quello propriamente, la cui soluzione

presentaci una societa attualmente esistente
;
laddove i tre prece-

dent! presentano solamente sotto tre aspetti 1' umana sociabilita. II

1. dimostrandone 1' inclinazione, il 2. investigandone la causa fi-

nale, il 3. inferendone le conseguenze morali : sempre peraltro in

istato ipotetico e potenziale.

Verificati i tre primi, la societa potra essere; verificato quest' ul-

timo, sara : i primi ci presentano la societa sotto forme piu astratte

ed universali, F ultimo sotto forma piu concreta e particolarizzata.

Rispondendo ai primi, concluderemo che 1' uomo e socievole
;
ri-

spondendo all' ultimo che e ordinariamente in societa. Risponden-

dovi poi filosoficamente per via di cause, avrem compreso la natura

dell'essere sociale e questa comprensione evidente per via di cause

ci fara strada a comprendere e risolvere gli altri quesiti intorno al-

FAutorita e alia Sovranita.

2. Quali sono, domandiamo or dunque, quali sono i motivi,don-

de possiamo inferire che 1' uomo inclina ad associarsi? Questo pri-

mo prohlema, come ognun vede, interroga intorno ad un fatto, ep-

per6 non si puo rispondere se non osservando la realta delle cose.

La quale evidentemente risponde colTaffermativa, essendo rarissimi

quegF individui umani che viver possano fuori del consorzio d' altri

uomini. Toglietene certi portenti d' intelletto meditative o di. virtu

eroica
, toglietene certi mostri di stupidezza o foliia o salvatichezza

misantropica ;
i primi sublimati oltre F umana natura, i secondi dis-

gradati alia condizlone animalesca- quasi di bruti : ^i altri uomini

tutti sono condotti da irresistibile istinto o impulso o affetto a vi-

vere nelF umano consorzio, anche prima che dalla ragione ne sen-

tano Fimpulso e ne ricevano le leggi. Tutto grida all'uomo ch'egli

e sociate per inclinazione : e il corpo che nacque dalla societa con^

iugale, e F intelletto che perfezionasi mediante la tradizione soeia-

le, e la volonta che dagli esempii altrui e dagli ammonimenti tea*

que' caratteri determinate e costanti che formano per F uonao una

seconda natura nel bene o nel male, e il linguaggio che dalla-soeietA

riceviamo ed il quale con lei ci congiunge nel pensare e nel' volfcre,
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e il bisogno di sostentamento, e il timore de' pericoli, e la simpatia

ilegli affetti, e la comunieazione.dei travagli, e la memoria degli an-

tenati, e la speranza di un'esistenza postuma, e 1'idea del diritto,

e Tainore della gloria, e la curiosita del sapere .... >Ma che vale il

proseguire in questa enumerazione, se 1' uomo non da un passo,

non volge un guardo, non pronunzia una sillaba, che non presup-

.ponga o non invochi la societa ? Ponete 1' uomo nel deserto
,

sia

questo pure un paradiso terrestre, e lo vedrete prevervire col sospi-

.ro del cuore 1'oracolo divino : Non est bonum esse hommem solum *:

ne trovera, o nel gorgheggiar degli uccelli, o negli ossequii dette

fiere, o nel mormorar delle fonti, o nel verdeggiar delle piante, o

in quella stessa lietissinaa luce del sole che tutto indora , compenso

Jbastevole alia voce umana che ancor non gli suona agli orecchi.

AH' opposto nelle mute arene del Sahara o nelle steppe del Volga,

;dopo il silenzio di piii giorni suonigli repente agli orecchi accento

umano, e lo vedrete correr festoso all' incantesimo di quella voce
5

se anche T idioma ne sia straniero, sforzarsi colla fisonomia e colla

pantomima di trasfondere 1'anima propria neH'altrui, ad orita di o-

gni obice, affine di associarsi con quella intelligenza : tanto e po-

tente Tafletto cbe a societa ne trasporta!

3. Ma affetto non;e legge : 1'osservazione e del Bentham
,

il qiw-

le con tutta la grossezza del suo materialismo pur vide che 1' incli-

nazione d' un padre ad educare i figli, non dee gia diFsi per questo

legge, per(the e inclinazione ; giacche altrimenti ogni inclinazione

sarebbe una legge. L' inclinazione
,

1'afietto e uno dei tanti mezzi

ooncessi all
1

uomo dal Creatore affinche egli possa operare: e dote

speciale della inclinazione e 1'agevolare radempiraento dei doveri.

Tutti gli appetiti e le inclinazioni a questo finalmente sono indiriz-

zati dalla Sapienza creatrice, ad agevolare Foperar di ragione: laon-

de cosi non pu6 dirsi legge assoluta 1' inclinazione ad associarsi, co-

me aon pu6 dirsi legge assoluta 1' inclinazione a difendersi contro

un assalitore,,a cibarsi nella fame, a procacciarsi agiato il riposo.

Ciascuna inclinazione aeceawia bensi a qualche dovere dacompiersi

1 Genes. 11,18.
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in certe congiunture, nelle quali sopravverra poi la ragione a del-

tare una legge : ma finche la ragione non parla, 1'abbiam detto po-

canzi, legge non apparisce.

4. Bastici dunque avere posto in sodo che 1' uomo e inchinevole

a societa per motivi molti e varii
;
anzi talora contraddittorii : giac-

che se Funo dall'affetto e tratto alia societa, 1'altro ne viene respin-

to
5
e questo medesimo cui 1'affetto respinge, vi & tirato, ad onta

dell'afletto, dal bisogno, dalla necessita. E cosi nella lotta degli af-

fetti, dei bisogni, delle inclinazioni
,
delle capacita, delle abitudini,

la ragione trova hinc inde impulsi e resistenze fra i quali ella & chia-

mata ad ottare per motivi di dovere non per condiscendenza al genio.

5. Ma dunque per qual motivo le fu data dalla natura 1' inclina-

zione ad associarsi ? Era questo il secondo problema da noi teste

proposto, ed al quale gia abbiamo satisfatto in qualche parte osser-

vando ramorevolezzadel provvido consiglio, con cui ilCreatore ad

ogni dovere additatoci dalla ragione aggiunse 1' unzione di quel

balsamo che dovevaagevolarne I'adempimento. Ed era questo ezian-

dio sommamente conforme alia sapienza del supremo Architetto, il

quale volea, come abbiam detto nel precedente paragrafo, che nel-

T immensa macchina dell' universo ogni pezzo, ogni ordigno fosse

condotto dalla sua stessa natura ad occupare quelluogo a cui 1'avea

destinato. Siccome dunque alle nature puramente materiali diede

quelle tendenze o attrazioni si varie, nel cui equilibrio esse trovano

il riposo in cui perdurano finche dura 1'equilibrio-, siccomealle pian-

te diede 1' attecchire, il tallire, il propaginarsi rigogliose in que ter-

reni e sotto que' climi ai quali era piu necessaria la loro vegetazio-

ne, affinche quivi appunto prendessero stanza quelle che in altri cli-

mi e terreni appassiscono; cosi agli esseri sensitivi concede quel ri-

poso di sensazione gradevole in quel punto a cui era diretto, come a

fine del Creatore, il loro operare. Ed appunto per questo a quelle o-

perazioni chesono richieste a bisogni alternanti, suole andare ac-

coppiato alternativamente e il piacere e la pena, come al bisogno di

cibarsi prima 1' appetito poi la sazieta, affinche il senziente, anche

privo del lume di ragione, pure compisca il disegno dell' atto crea-



LA SOCIETA 229

tivo ed occupi quel luogo che e necessario a tal cumpimento. L'uo-

mo peraltro a cui il fine non e propriamente dal Creatore imposto

assolutamente per necessita, ma additato per legge a libera elezio-

ne, conosce da se medesimo questo fine per mezzo della ragione,

e puo con essa contemperare le inclinazioni, mollo piu flessibili

in lui che nel bruto, aiutandosi or di questa or di quella per giun-

gere al termine verso cui ragione lo guida.

Ecco dunque per qual fine sia 1' uomo fatto inchinevole ad asso-

ciarsi: poiche alia societa lo avea destinato, generalmente parlando,

il Creatore (come fra poco vedremo) glie ne infuse la propensione 5

cotalche, ogni qualvolta il dovere ve lo chiamasse
,

1' adempimento

non riuscisse tutto a punta di spirito e di volonta vittoriosa
,
ma la

fatica si rammorbidisse col gradevole dell' appagamento.

6. Potrebbe taluno spingere piu oltre questo problema, e inter-

rogare nuovamente per qual motive lo chiamo alia societa ? Ma

quest' ultima inchiesta, come ognun vede, non ammette altra ri-

sposta che la libera volonta di chi tale lo fece
;
o al piu quella ge-

neralissima che rende ragione di tutte le divine operazioni esterne
,

la gloria volutaper se dal Creatore. Se questi voile la propria gloria,

la quale altro non e che il riconoscimento dei meriti ditfuso fra mol-

te intelligenze ,
molte intelligenze dovette creare Iddio se volea da

quelle essere conosciuto meritevole di ossequio,di ammirazione, di

amore : e poiche la concordia di tali affetti ne cresce 1' intensita e

ne rende piu pregevole il tributo, per questo il Creatore voile fra di

loro associati gli uomini. Ma questa ragione, come ognun vede,

presuppone sempre la libera volonta con cui il Creatore prescelse

questo a preferenza d' infiniti altri disegni ,
con cui avrebbe potuto

1'ormare lesue creature, e della cui posposizione non puo rendersi

dall
1

uomo ragione alcuna.

Risulta dal fin qui detto essere 1' uomo inchinevole a societa: e

questa inclinazione essere per lui un mezzo per agevolargli 1' adem-

pimento di un dovere, che pu6 talora presentarsi nel consueto an-

damento del vivere umauo, ma che dalla sola inclinazione socievo-

le non puo per tutti gli uomini e in ogni congiuntura inferirsi in

forma cosi assoluta, che mai non possa esser lecito T allontanarsene.



230 LA SOCIETA

7. Ma se in certi casi libero pu6 dirsi il vivere o non vivere di

fatto in societa, e egli libero ugualmente il pratieare o non pratica-

re verso gli uomini le obbligazioni di umana carita ? Oh qui la cosa

va tutt' altrimenti. Allorcbe io m' imbatto in un uomo mio pari e

ravviso in lui 1' impronta di un' intelligenza simile specificamente

alia mia, quest' uomo, dico io tosto, venne dal Creatore ordinatO'E

quel fine medesimo, al quale io mi sento chiamato poiche fu dota-

do dei mezzi medesimi d' intelletto, di volonta ecc. . Sedunque io

gl' impedissi T uso di questi mezzi mi contrapporrei airintento del

Creatore; se gli negassi il mio sussidio in certi casi in cui gli e ne-

cessario per asseguire untale intento, sarei causa volontaria almeno

in parte del forviare di questa creatura. Tanto e dunque voler del

Creatore che io le voglia e le procacci quel bene che voglio a me

stesso , quanto e vero che Esso diede a lei la natura stessa e a me

I' intelligenza necessaria per conoscerne i bisogni.

Ecco dunque una legge colla quale il Creatore mi lega a procac-

ciare il bene altrui, quandomi pone a contatto conchi non potreb-

be ottenerlo senza 1' opera mia. Se non vi e dunque una legge che

obblighi ogni uomo a viversene sempre in comunicazione con

altri uomini, evvi peraltro una legge che, data 1' unione di fatto,

obbliga gli uomini a volersi scambievolmente il bene medesimo. Ma

questo che altro e se non essere socievole? essere atto alia societa?

8. Conciossiache, notatelo bene, trovarsi in societa non vaol di-

re venire a contatto. Anche le pietre, anche le pecore vengono a

contatto, eppure non sono in societa. Societa noi diciamo soltanto

la: morale unione fra gli uomini in quanto uomini. Legate cinquanta

malfattori con una corda: avrete voi formata una societa? Saranno

uomini legati fra di loro, ma legati come si legherebbero cinquanta

animali, legati materialmente senza alcun vincolo morale; ora senza

tal vincolo non puo dirsi formata fra gli uomini la societa.

Ora in che consiste il vincolo morale? L' uomo e intelligente,

Yoiente, operante: le intelligenze non si congiungono se non pel ve-

*a, -ne le volonta se non pel bene : e solo per intelligenza e volonta

vengono mosse umanamentele braccia. Quando dunque voi mettere-

.terrmaarmoniaile bracoiadiinitte^oiBii per mezzo delle loro volonta
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mosse da un bene medesimo, movendo queste volonta per mezzo

delle inteiligenze illustrate da un medesimo vero, allora avrete for-

mato di que' mille una unione morale
,
una unione umana , ossia

una societa. Dunque il principio di amore naturale ossia il debito

di volere il bene degli altri uomini, e radice della societa ogniqual

volta viene. applicato alia reale congiunziione fra gli uomini.

9. Da tutto il fin qui detto, voi comprendete che la natura del-

1' uomo porla seco bensi la radice della societa che potremo chia-

mare socialita o socievolezza
,
ma non porta per se medesimo asso-

lutamente 1' atto dell' associazione. La soeialita ossia il debito di

amare &li uomini essendo radicato nella natura umana non pu6 spo-

gliarsi se non perdasi la natura stessa: I
1

atto all' opposto dell' asso-

ciazione dipendendo dal contatto esterno, il quale puo non essere,

puo anzi in certi casi riuscire impossibile (eppero non e sempre ob-

bligatorio), esige un qualche principio contingente che renda ob-

bligatoria in fatto la congiunzione esterna, e per conseguenza qnel

mutuo sussidio di eui la natura non da se non la radice. Coasidera-

ia sotto questi due aspetti, 1' umana societa si presenta rorne tutti

gli altri fntti morali, nei quali sempre tu trovi un elem-ento univer-

sale di drittoe un elemento singolare di fatto senza il quale quel pri-

mo non e che un diritto astratto che non puo ridursi all' opera pel

maneameato di materia. Considerate qualsivoglia altro dovere mo-

rale, e lo vedrete composto dei medesimi due elementi. Gosl per ca-

gion d' esempio e natural diritto dell' uomo T appropriarsi il neces-

sario per vivere: maquando e che un individuo umano puo dirsi

realmente padrone di una cosa? Allora soltanto q nando un fatto

l>articolare ( eredita, occupazione, dono, contratto eec.) ha appro-

priate a lui cio che potea prima cadere sotto il dominio di qualua-

<jue altro acquisitore. Natural diritto e parimente lo scegjiersi un

coniuge e procurare una famiglia: direm noi per questo esser co-

muni le donne e i figli
? No: il diritto sta nello sceglierne uua ed

avcrue dei figli ;
fatta la quale scelta ed avuti i figli, trovasi deter-

minate da questo fatto su que' dati individui il diritto maritala e il

paterno. La quale universal condizione di ogni morale relazione reale

fra gli uomini nasce dalla naturale loro coroposizioue di specie- e
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individui. L' essere tutti di ima specie medesima fa si che a tutti con-

venga ci6 che conviene alia specie ossia alia natura: 1' essere questa

natura moltiplicata negl' individui, e il potere solo in essi realmente

sussislere ed operare
1 fa si che cio che conviene loro per natura

non pcssa attuarsi senza un fatto individuante.

Se questa e condizione di tutti i diritti (e per conseguenza anche

di tutti i doveri) fra gli uomini
,
non e chi non veda dover soggia-

cere alia condizione medesima il diritto e dovere di societa : cotal-

che sebbene dall' universal dettato di natura risulti il debito di vo-

lere il bene stesso naturale a chi sorti la natura medesima : pure

non sara mai possibile che altri voglia determinatamente act un tal

uomo particolare questo bene e si adoperi a procacciarglielo ,
se

quest
1

uomo non esiste di fatto e non gli si presenta vivo e visibile

in carne ed ossa, bisognoso di quel sussidio per giungere aU'intento

prescrittogli dal Creatore.

Per la qual cosa chi pretende obbligare Y uomo assolutamente a

vivere in una societa in forza della propria natura
,
scambia la na-

tura specifica colla natura individuata-, scambia la proposizione po-

tenziale (I'uomo e socievole) colYattuale (I'uomo ein societa); cade in

errore simile a coloro che dall' essere I'uomo ragionevole inferisco-

no essere 1' uomo sempre ragionante, eppero infallible; e cosi aver

diritto di prendere sempre la propria ragione non solo per facolta

di conoscere la norma
,
ma per norma infallibile di verita.

10. L' uomo e socievole: ce lo insegna la natural propensione

colla quale la natura gli rese si piacevole il vivere sociale. L' uomo e

socievole : ce lo conferma quella legge di amore scritta nella somi-

glianza di natura
, per cui ogni qualvolta s' imbatte con altri suoi

pari egli dee volere ad essi quel bene di natura che vuole per se.

Questa congiunzione di voleri, tendenti concordemente ad un bene

comune da tutti similmente conosciuto, e 1'essenzial carattere della

societa umana. L' unita dell' opera potra rinvenirsi anche nelle ag-

gregazioni degli animali irragionevoli 5
"e tanto piu perfetta, quanto

1 Gli antichi Scolastici esprimevano questa verita con quella nota formola :

'Actiones sunt suppositorum.
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ineno sono liberi i bruti a dipartirsi da quell' impulse con cui Tunica

Mente creatrice li guida. Ma quest' aggregazione non ragionevole

non e societa ,
e pura unione materiale. Lo spirito propriamente e

quello clie informa 1' essere sociale
$
dallo spirito si diflbnde 1' unita,

nella moltitudine: la quale tanto sara ridotta ad unita piu perfetta,

quanto sara piu perfetta la congiunzione degli animi per via d' in-

telligenza e di volonta. L' essere 1' uomo chiamato a questa unione

nel giudicare e nel volere e T ultimo compimento della socievolezza
.,

ini/iata in lui per quelle propensioni involontarie clie lo allettano

ad associarsi. Questa socievolezza per cui inclina ad associarsi e

nella societa e obbligato a compiere i doveri sociali : questa socie-

volezza ,
diciamo

,
e la causa formale , direbbero gli scolastici che

da alia moltitudine di sperperati individui quella unione che chia-

miamo Essere sociale
,
allorche per un fatto qualunque ,

cbe esami-

neremo appresso , vengono essi a contatto fra di loro. Prima per

altro che consideriamo quest
1

ultimo elemento di reale societa, fer-

miamoci a dedurre alcune gravi inferenze dal fin qui detto, affinche

viemeglio comprendasi in che consista questa unione di spiriti ,
e

quali sieno i mezzi con cui puo perfezionarsi : dottrina oggidi si

mal compresa da tanti che credono il cattolicismo contrario al per-

fezionamento della unione sociale
;
onde per contermare questa

unione tentano escluderne il cattolicismo.

II.

Riflessioni sopra I'importanza di questo elemento.

<

\ . Lo spirito si unisce in societa. 2. Si spiega con esempio materiale I'unita

progressiva di spirito 3. e 1'inconveniente del disparere 4. Stoltezza di

chi unisce col nulla. 5. Applicazione ad associazione morale nel fine

6. enei mezzi 7. epropria dei cattolici. 8. Dee promuoversi dai Governi

9. reprimendo gli ostacoli. 10. Dalla eterodossia fa rotta. 11. Come il

Kant volesse ristorarla nel nulla 12. seguito dai separantisti moderati

13. compatibili i protestanti 14. tirannici ed iucscusabili i cattolici.r f

15. Epilogo.

1. Se il principio formative della societa umana, in cui 1'essenza

sociale propriamente consiste
,
e 1' unita di spirito nelle due sue
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lacolla ragionevoli , intelligenza e volonta
, ognun comprende che

quanto piu ettirace riuscira un mezzo ad introdurre F unita negli

spiriti , tanto dovra riuscire piu caro a chi brama perfettissima

V unita sociale. E poiche le intelligenze non si uniscono se non col-

T assentire a qualche vero comune
,
e le volonta col tendere con-

cordi a qualche comun bene
$

il gran mezzo per unire in societa gli

'uomini sta nel presentar loro un vero in cui si conformino tutti i

giudizii, un bene a cui anelino tutte le volonta.

2. Esemplifichiamo quest' asserzione in una societa materiale, af-

finche riesca piu palpabile: formisi a cagion d' esenipio una societa

di negozianti il cui fine sia di lucrare. E chiaro che vi e un princi-

pio di unita nella volonla di lucrare e nelF intelletto che giudica

essere un bene quel lucro: e se i negozianti sono onesti, eccovi un

altro grado di unita in quanto ciascun di loro, giudicando che

sarebbe gran male un lucro ingiusto ,
mentre da un canto agogna

il lucro, e disposto dalF altro a rifiutare ogni lucro inonesto. Non e

chi non veda quanto cresca in questa societa la concordia delle de-

liberazioni e dell' opera, essendo che nel deliberare, appena un lu-

cro apparira macchiato di disonesta
,
verra tosto da tutti unanime-

mente ripudiato : e se anche non si avesse tempo a deliberare
,
e

^dovessero operate i singoli parti tamente, pure gia concorderebbero

nel rifiuto per lo spontaneo gitidizio dello intelletto e movimento

della volonta-, laddove una societa ove predominasse il lucro qual

fine, e si discordasse intorno all' ones*a, lungo sarebbe e difficile il

concordare deliberando, e certissimo il discordare operando.

Or supponete che oltre Tunanimita nel volere il lucro e 1' onesta,

que' negozianti fossero allievi della medesima scuola economica e

specolativa e pratica ;
che convenissero perfettamente intorno al

motlo di governare limpiegode' capital! e il salario dell'operaio e le

ore del suo lavoro e la tutela del suo interesse ecc.-, chi non-vede con

quanta facilita armonizzeranno le loro volonta in grazia della unita

nei giudizii , e le loro scritture
,

le trattative e perfino le famfliari

loro conversazioni in tanta consonanza di voleri ?

Ma fate che s' insinui fra tanti elementi armonici un dissonante ,

il quaie giudichi mal sicuro 1'impiego del capitale voluto
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soverchi i salarii , inopportuni i riguardi agli operai , dispotica la

tutela de' loro interessi
,
e cosi via via: quanto sara minore la con-

giunzione di que'socii, benche ricscano finalmente ad acconciarsi in

un partito medesimo, costretti dalla necessita di mandarr.e innanzi

il negoziff! Tanto e adunque piu perfetta T unione sociale e tanto

piu se ne conseguiscono copiosi i frutti, quanto piu vanno moltipli-

candosi i punti in cui i socii concordano
;
non solo volendo tutti il

medesimo fine, e riguardandolo tutti sotto il medesimo aspetto, ma>

eziandio giudicando espedienti i mezzi medesimi e concorrendo

volonterosi nell'adoperarli. Ed all'opposto tanto scema T unione so-

ciale e 1' efiicacia dell' operare , quanto piu crescono i punti in cui

divergono i giudizii e le volonta: e se la di.vergenza arrivasse a s

gno che piu non convenissero in alcun punto, allora e chiaro che la

societa sarebbe totalmente disciolta. Vi sembra chiaro ? Ci vedete

ombra di difficolta ? Continuiamo a spiegarlo coll' esempio medesi-

mo : supponete che uno di que' negozianti vedendo la discordia si

accanita e gl' interessi ridotti a mal partito, tenesse a' consocii que-

sto ragionamento : Voi vedete, signori ,
che tutta la rovina.a oai>

franano i nostri interessi, altro motivo non ha finalmente. che la dis-

cordanza in cui ci troviamo rispetto a' mezzi da tirare innanzi prot-

speramente il negozio. Di che risulta esser ottimo espediente a.ri-

storarli tutto cio che togliera ogni occasione di tale dissentimento.

Einmi dunque venuto in pensiero che ad otteoere perfettissimaicon>-

cordia , ottimo mezzo sara lasciare a ciasouno libero interaaiBnte il

giudizio e sopra 1' intelliaenza del fine e sopra la scelta dei mezzi.

Chi crede utile il luero ancorche inonesto
,

ed- ei sel creda : chi

crede meglio scarsecrgiare nei salarii ed esigere assai nel layDro r

scarseggi ed esiga. Insomnia liberta universale : cosi tulti sacemoi

d'accordo.

4. Che ve ne pare? Sara ella ristabilita Y armonia nella societi ?

Ognun lo vede: avremo 1'armonia negativa del non combattorai^ ma

queU'armonia positiva che forma 1' associazione, che ne promuove

gVinteressi, e che consiste nel coadiuvarsi scambievolmente, quella

e perduta. Anzi diciamo anche meglio: all' armonia del coadiuvarsi
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e sottentrata la tirannia nell' opprimersi scambievolmente
, almeno

finchedura la materiale uniorie dei capital!. Se dividendone tutti i

frutti ed ultimando i conti, si separassero interamente
,
meno male:

giacche so sarebbe fmito il bene della societa, non soggiacerebbero

almeno al malanno della tirannia. All'opposto restando uniti i capi-

tali, ciascuno vede la propria parte, male impiegata a suo parere ,

andarsene in perdizione ,
mentre egli potrebbe salvarla se gli fosse

lecito ritirarla ed amministrarla da se medesimo alia sua maniera.

L' associazione dunque, bene grande quando e formata da una

positiva unita di spirito ,
e tanto maggiore quanto e maggiore que-

sta unita; e quando negli spiriti s' introduce la discordia pu6 dive-

nire un vero male, benches 1' unita materiale non manchi, e per non

rovinarla totalmente si tolleri la morale discordanza.

5. Cio che fin qui abbiam detto di una societa materiale
, appli-

chiamolo alia societa in universo
,
affinche viemeglio comprendasi

in che consista quella morale unita che ne forma un essere solo.

Certamente al primo momento in cui mille individui si trovano

concordi nel volere osservata fra loro la naturale giustizia in o-

gni religione^ gia si trovano unificati nell
1

intelletto per quel giu-

dizio. Giustizia e benevolenza sono il nostro primo bene sociale
5

unizzati nelle volonta e nell' opera per la ferma risoluzione di man-

tenere la giustizia e la benevolenza. Ma questa prima formola uni-

versalissima di unita quanto e tuttavia larga ed elastica! Che vuol

dire giustizia? Fin dove si stendeil debitodi benevolenza? Incomin-

ciando dalla triviale giustizia degli utilitarii e risalendo su su fino

all' apice della perfezione evangelica, la quale non e altro che quel-

la sete di giustizia che rende 1 beati,tutto puo essere compreso in

quella formola d' intendimento sociale
, vogliam giuslizia e be-

nevolenza. Vuol giustizia 1' utilitario
, giustizia il moderato

, giu-

stizia il comunista
, giustizia il cattolico

-,

ma ciascuno intende per

giustizia una cosa diversa. Dite altrettanto della benevolenza
,

invocata ugualmente e dalla Chiesa cattolica . quando madre amo-

t

> .'V!;i M 0V'

1 Seati qui esuriunt et sitiunt iustitiam.
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revole invita i suoi figli alle austerita e alle vittorie, e dal Mode-

rato quando insegna la temperanza per moltiplicare durevoli i

godimenti ,
e dal Furierista quando studia di armonizzare il lavb-

ro e la sensualita , e perfino dal Comunista accoltellatore quando

coll' Heinzen pronostica il macello di due milioni d' uomini
, pic-

ciolo sacrifizio rispetto al bene che vuolsi procurare ad altri 200

milioni 1. Ecco dunque nella sola intelligenza de' termini universa-

lissimi amplissimo campo a battagliare, senza parlare adesso di

quel dissenso di volonta con cui le passioni ripugnano tante volte

al gia consentito dalle intelligenze.

6. Ma supponiamo anche una societa ove la formola che ne es-

prime il fine venga da tutti intesa univocamente e voluta concorde-

mente: quanti gradi rimangono pur tuttavia da salire nella concor-

dia de' mezzi per giungere alia perfetta unita dell' opera, la quale.

ricordiamcelo, non puo essere che una! In ognuno di questi gradi

si rinnova naturalmente quella composizione che notammo pocanzi

rispetto al debito di associazione: la composizione cioe dell'astratto

col concreto. La giustizia, a modo di esempio, esige nella societa un

culto pubblico(se supponiamo oraconosciuto da tutti concordemen-

te il vero Dio per non complicare viepiu elementi di discordanza ) :

ma qual sara di questo culto il rito. quando il giorno solenne, quali

i ministri legittimi, dove le adunanze ecc. ecc. ? La giustizia me-

desima esige sicure le opere, inviolati i frutti all' operante ,
tassate

le contribuzioni a ben pubblico , frequenti le comunicazioni fra i

privati ecc. ecc.
; quanto gioverebbe in tutto questo una norma

uniforme e costante! Ad otteriere che tale uniformita decorra spon-

tanea dall' indole degli agenti ragionevoli, gioverebbe eziandio im-

mensamente il formare in essi 1' abito di giudicare secondo verita

e di operare secondo giustizia, mediante un' istruzione veridica ed

una onesta educazione: ma queste non nascono dalla sola concor-

dia di volonta e di giudizii net volere per ben sociale la giustizia e la

benevolenza : ci vogliono altri mezzi d' istruzione positiva adattati

\ V. I'Echo du Mont Blanc 13 Giugno 1853.
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alle varie classi, alle varie profession!: e in ciascuno di questi hiso-

gna clie tutti consentano gli associati ; e se non consentono non si

verra all' opera. In questi e in mille altri elementiconsimili,quan-

do una societa rinvenir potesse il' mezzo di produrre negli associati

una costante uniform! ta di giudizii e per conseguenza di volonta
,

non e chi non veda che gli associati contrarrebbero una tale unita,

e si spontanea neh" operare, che la meta delle leggi diverrebbe poco

meno che inutile, specialmente in ordine alia repression e, tanto cor-

rerebbero pronte le mani all' opera ,
tanto efficace a sospingerle il

Concorde opinare degli associati !

7. Or ecco appunto 1' inestimabile vantaggio dell' unita religiosa.

Colla fede del domma si conformano gVintelletti a segno dinon osa-r

re pur dubitare dei principii di giustizia, che asseriscono tutti col-

la formola univoca pronunziata dalla Chiesa: coll' obbedienza a?

pfifecetti
trovano in una serie di autorita gerarchiche, politiche, ci-

vili, domestiche, in ordine al sacro e al profano, un principio di ar-

monia nel sentenziare dei mezzi: cotalche appena e piu luogo al

dissenso fuor solamente nelle piu remote conseguenze ed applica-

zioni teoriche, giacche per le pratiche T autorita sempre sta pronta.a

deoidere. Qual altra societa potreste voi trovare
,
oveT unita di ope^

ra sia cosi efficace perche universale, cosi soave perche spontanea?

8. II qual frutto di unita sociale
,
di perfezione, d'incivilimento,

essendo
,
come vedremo

,
il grande oggetto a cui dee mirare ogni

Governo
, gia veggono i lettori qual fallo enorme commettono que'

governanti, veri traditori de' loro concittadini, che distruggono fra

essi gia esistente una tale unita
,

cui se ancor non esistesse, do*-

vrebbono fare di tutto per introdurla-, non certamente con mezzi

di coazione violenta ,
ma con tutte quelle arti che convincono e

persuadono ,
e soprattutto col lasciare alia verita libera la voce e

coll' incatenare alia malvagita le mani e i piedi. E perche esiste un

Gwerno se non per unificare con mezzi proporzionati ad uom r&r

gionevole 1' operare degli associati ? E qual mezzo piu conforme

all' uomo ragionevole che lasciar libera la voce alia verita salvandola

dalle violenze dello scellerato?
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9. Pure, checohe si faccia I'autorita, si varia e Tindole ddl giu-

tlicare e del votere negli uomini associati , che troverannosi ognora

impugnatori delle verita piu evidenti e vituperatori delle leggi piu

sacrosante ;
dei [uali il dommatismo e la malvagita porranno in.

dubbio ogni dettame di verita e seombuieranno colla passione ogai

consentimento nel volere I'onesto. E questa lotta perpetuafra il vero

e il falso
,

fra il male e il bene
,
fu da che mondo e mondo il gran

problema che formo il rovello dei filosofi nella specolazione , de

moralisti nella coscienza, dei politici nella legislazione , per brama

di congiungere gl'intelletti in quella unita di giudizii donde rampol-

lar dovrebbe o^mi unita sociale. Essi vedeano che finche 1' univer-w

sale dei socii non pronunzia internamente con dettato uniforme:

Questo dee farsi, quest' altro deve ommettersi, T unita di opere

o non sara
,
o sara violenta : epper6 travagliaronsi perpetuamente

ad infondere nella societa il germe di questo consentimento univer-

sale, con isforzi vani nel pagariesimo ,
ma dopo la venuta di Crisko

con quel successo meraviglioso che noi eontrassegniamo colvocabxsio

di civilta europea, o civilta cristiana.

10. Ma in questo meraviglioso consentimento non-mancavano ;mai

iprima, e crebbero sformatamente dopo Lutero, iilissenzienti pertur-

batori-, i quali mettendo in forse ogni principk), ogni dovere, scom-

paginarono, scassinaronoranticaunilacattolica, rimettendo ad ogni

testa il formare un simbolo e dedurne un decatogo : e non e a dice

fin dove giungesse lo screzio prodotto da costoro in tutta la soci^-

la. Senti ciascuno la scossa di quel tremuoto
,
che fin nell' intirao

della casa introdusse il vacillare della discordia, non potendo ormai

piu concordarsi nel vero e nel giusto tra eonkge e coniuge ,,
ttia

padre e figlio, tra fratello e fratello. Ora in feanta dissonanza, eecoti

sorgere in mezzo alia societa un barbassore di quelli che, a forza di

arrotare il temperino ,
tanto logorano la lama ehe si rimangono solo

col manico. Emmanuele Kant , quel medesimo
,
che cercando la

ragione per conoscere Tuniverso, -perdette 1'universo senza trovar

la ragione, datosi a ricercare il modo di congiungere gl' intelletti e

le volonta discordanti, crede averne trovato il modo usando T indu-
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stria di quel negoziante, del quale abbiam toccato pocanzi. Voi
,

disse a'suoi protestanti,siete ormai sgranellati in tante opinioni che

non si puo trovare due teste fra loro combinanti. Ma questo per-

che? Perche ognuno volea affermare qualche donima positive : ed

ognuna di tali affermazioni e un seme di zizzania per la moltitudine

di coloro che la negano. Abbasso dunque ogni asserzione positiva,

e viva solo fra noi il codice della morale naturale : allora ecco tolto

ogni germe di dissensione, eccoci rassodati in una compatta unita.

11. Tale fu
, pud dirsi

,
il concetto fondamentale del sofista da

Konisberg in quel suo opuscolo caliginoso al par d' ogni altro
,

la

religione nei limili della ragione ,
col quale penso d' aver formata

,

1' unita di societa religiosa ,
eliminandone ogni elemento positive.

Non riflette il dabbenuomo che la morale sempre tende all' opera ,

che ogni opera sempre germina da un giudizio ,
che ogni giudizio

sempre puo ridursi ad un' asserzione positiva : talmenteche tolto il

positivo dalla religione, e tolta eziandio la morale, e null' altro vi ri-

mane che il nulla dell' obbietto e la potenza del credere
;
e che fra

migliaia di associati, i quali nulla credono e tutto possono credere,

non rimane altro principio di unita sociale che il nulla dell' inerzia

e la potenza dell' operare. Appellare questa unita del nulla, societa

universale, egli e proprio come se a dare un' idea dell' unita dell'u-

niverso, il fisico ne sottraesse tutta la varieta delle forze operatrici,

lasciandovi solo la monotona inerzia della materia : egli e come se

un logico a spiegare 1' unita de' concetti togliesse alia mente ogni

forza di analisi
,
tutta riducendo la cognizione a quella rudimentale

universalita in cui consiste la sintesi primitiva, il primo atto con cui

1' intelletto comincia a conoscere confusamente le cose.

12. Da questo noioso e tenebroso nulla del Kant poco.si divaria

quel funesto sistema sociale che va sotto nome di Separazione tra

la Chiesa e lo Slato
;
col quale si pretende oggidi di felicitare le

societa ammodernate, ristorandovi la concordia. Questo sistema,

come ognun vede, si riduce ad annullare a poco a poco tutti i

principii morali di unita che germogliano dalla religione: ed ini-

ziato da Lutero col negare 1' Indulgenze, 1'autorita pontificia ecc.
;
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proseguito da Calvino colFabolire Sagramenti e gerarchia; poi dai

Sociniani ed Anabattisti annullando Trinita e Battesimoj indi dai

Razionalisti e Scettici facendo mute la Scrittiira e la ragione, do-

vette giungere finalmente a quei dispotismo, per cui tutta la pos-

sibilita d'invocare un principio morale, tutta Fumta sociale vie-

ne ridotta a quella legalita tirannica, la quale sguainandoti sugli

occhi, ed appuntandoti al petto la spada del carnefice, ferma su

quella punta T unita dell' opera senza curare la difformita delle

coscienze
;

e al grido delle coscienze medesime che atterrite ri-

pugnano. risponde brutalmente : forza dee restare alia legge.

13. Questo despotismo stomacbevole
,
ultimo farmaco con cui

1' eterodossia
,
a fine di preservarlo dalla corruzione

,
imbalsama

il cadavere della societa cui tolse la vita del credere
5 questo de-

spotismo ,
diciamo

,
e deplorabile si

,
ma compatible Ira popoli

eterodossi
,
a quali manca ogn'altro mezzo d'interna unita mo-

rale, e che per altra parte essendo iniseramente dimentichi d'ogni

felicita soprassensibile e ligi alle pure soddisfazioni materiali
,
ben

possono da questo sistema di materiale unita ottenere quella bea-

titudine indegna di tal nome, alia quale hanno sciaguratamente

ristretto ogni loro brama , ogni loro industria. In tali societa ma-

teriali
,
contentarsi d' introdurre T unita per mezzo di un con-

senso all' ordine materiale
,
e

,
come abbiam detto

,
un compen-

so miserevole si, ma compatibile in loro pe
1

quali 1' unita di cre-

dere e di volere morale e divenuta impossibile.

14. Ma che fra noi cattolici, in nome del bene sociale
,

della

concordia fra cittadini, della fraternitd wmana, e di simili altri

paroloni sesquipedali ,
si voglia abolire quel principio di vera uni-

ta
5
di guisa che cio che uno crede vero

, giusto ,
fattibile

,
utile

,

doveroso, tale viene creduto da venti milioni di concittadini; e che

tutti i venti milioni vogliansi ridurre a fare una cosa medesima

anche a dispetto di loro coscienza, perche delle 300 pallottole ca-

dute nell'urna parlarilentare, lol erano bianche; e che tal pre-

dominio dell
1

urna s' imponga ad un popolo, il quale ha nel cielo

ben altri interessi che di vapori e di California : questo e tale

Smell, vol. HI. 16
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tirannia ,
che non puo essere pareggiata se non dalla stoltezza

cui si appoggia. Giacche quale stoltezza maggiore che preadere

per unita sociale la stupida indifferenza d' uomini
,

di crathtnu

di cattolici che niegano ogni obbligazione, mentre i pagaiii stessi

comprendeano che la societa umana solo dal dritto si forma *?

15. E tanto basti intorno alia soeievolezza che fin qui abbiamo

spiegata rispondendo ai tre primi quesiti: quale socievolezza col-

la generate inclinazione degli uomini ad associarsi agevola il do-

vere di volere a tutti un comun bene in cui si congiungono

gl' intelletti e le volonta dsgli assosiati. L' applicazione da noi

fatta alle due societa commerciale e religiosa , avra potuto spie-

gare ci6 che intendiarno allorche affermiamo non darsi congiun-

-zione umana fra gli uomini se non per 1' unita delle menti e delle

volonta: che questa unita dee consistere non gia nel non dissen-

tire perche nulla si crede
,
ma nell' aderire coneordemente cre-

dendo un medesimo vero : e che quanto e maggiore questa unio-

iie di menti e di volonta, tanto piu perfetta e (a parita del re-

sto) la societa, e per conseguenza T iiicivilimente , essendo inci-

wlimento la perfezione dell
1

associazione umana. Promuovere T in-

<3vilimento. vorra dunque dire promuovere questa unita, non gia

ol lasciare ciascuno in un pieno indifferentismo (che sarebbe 1' u-

ta del nulla) affiriche nessuno ci turbi il quieto vivere
;
ma

-col dilucidare vknaeglio in sempre nuovi teoremi la verita, af-

finche ne risulti 1'universale conformita nel vivere. Questo si chia-

ma concorrere alia unita sociale, questo amor vero di patria e

de' concittadini mi procaccia il sommo dei beni
,

il bene dell' inlel-

4tto e 1' unita positiva. del retto volere e del concorde operare.

Id Coetus hominumiure sociutus. Cic.



TEORICA DEL MATRIMONIO
ED ORIGIN I

DEL MATRIMONIO CIVILE

NEL PIEMONTE 1

Ma se i regalisti, di conserva coi libertini, riducono la sovranita

ad una bolla di sapone , gonfiandola d' aria
;
col Conte Delia Motta

noi Ja diremo sul punto del matrimonio
,
e per li tempi che precor-

sero alia Chiesa
,
un potere morale

, supplenie , non gia coslitucnte.

JErano ,
fra i gentili ,

naturali istituzioni
,
sebben diflerenti, lo Stato,

il sacerdozio e la famiglia. Dio pero non avea dato la legge del ma-

trimonio in guardia allo Stato
,
che nasceva ben molti secoli dopo

la famiglia ed il sacerdozio : la qual considerazione dovrebbe far

intendere ai governanti ed ai loro giureconsulU cbe diritti primi>-

genii sono quei del sacerdozio e della famiglia. Yeniva dunque terzd

e posteriore T istituzione del principato civile ,
e venendo essa pure

da Dio
,
le sue leggi erano secondo i Lisogni ,

tra interpretative ed

estensive della legge naturale e divina. Ora essendo conforme alia

Baturale moralila, cbe ampliandosi le societa umane, si ampliassero

i gradi delle parentele diriiuenli le congiunzioni niulrinioniali, pole

i Vedi queslo vol. pag. 129.
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cio fare validamente il potere civile , omettendo di farlo il sacerdo-

tale. e mancando altro potere sopra gli ordini naturali divinamente e

sovrannaturalmente istituito. Quindi e chiaro che al comparire d'un

potere sovrannaturale e costituente
, quello meramente sussidiario

per quei tempi, doveva ritirarsi e scomparire.

Ora, esser la Chiesa quel potere costituente i matrimoni, lo pro-

vano i suoi document! e le sue leggi ,
lo prova la natura del sacra-

mento, e quand' altro non fosse, lo prova il natural sacerdozio, che

elevandosi e convertendosi in sacerdozio cattolico
,
come una sua

original dipendenza traeva seco il matrimonio.

Che un nuovo diritto, moderatore delle genti e dei Governi civili,

sorgesse al sorgere di Cristo e della Chiesa
,

sol puo negarlo o la

sfacciata bugiarderia di chi nega nella cattolica Torino
,
o il liber-

tino e beffardo moderatismo
,
che lascia negare ,

e protegge chi

nega e insulta la divinita di Gesu Cristo. Costoro non solo un ma-

trimonio
,
ma una religione e un Dio si creano di loro fantasia.

Tutta ci vuole poi la superlativa cecita moderna in fatto di speco-

lativa, per sostenere con Nuyts che il potere da Cristo affidato alia

Chiesa nulla detraesse al potere civile. Anzi 1' ha rafforzato, vi dicia-

mo, quae sunt Caemris Caesari : ma 1' ha pur limitato , quae sunt

Dei Deo. Aveva 1' impero pagano ,
come supremo allora dei poteri

sociali
,
la sovrintendenza della morale

,
ed in qualche modo delle

religioni e dei sacerdozi naturali, divenuti
,
salvo poche eccezioni

,

la piu turpe cosa del mondo. Ma come v' attesero quei Governi?

Le nozze meno turpi furono quelle dei Barbari
,

lasciate al retto

senso naturale e al domestico reggimento, come osserva Tacito dei

Germani. Bella restaurazione dell' umanita
,

se Cristo nulla avesse

sottratto ai Governi pagani ! Vi hadunque sottratto, sapete che? Vi

ha sottratto la religione ed il sacerdozio
,

collocato nella Chiesa
,
e

non
piii nello Stato. Vi ha sottratto la suprema regola della mo-

rale, che le genti riceveranno dalla Chiesa e non dallo Stato. Vi ha

aottratlo il reggimento delle anime
,
divenuto il regno di Cristo e

non dello Stato. Tre verita della fede cattolica ; e viene pure la

quarta. Che volete? Cristo non stimando convenevole di sottoporre



ED ORIGINI DEL MATRIMONIO CIVILE IN PIEMONTE 24S

la sna ragione eterna alia povera ragione del Tanucci e dei Gian-

noni , vivi o defunti, ordin6 a quest! di dover soggiacere a quella .

da lui legata col privilegio dell' infallibilita alia Chiesa : ne i demo-

cratic! livellatori d' ogni disuguaglianza ,
torranno mai alia Chiesa

1' augusto privilegio per fame parte allo Stato. CHRISTUS REGNAT
,

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS IMPERAT : intendetelo. Ma pretendere che

reggendo ora Tumanita questo divin Legislatore, Re dei Regi e do-

minator dei dominant!, 1'impero civile debba rimanere sciolto dalle

sue leggi, e restar pagano ,
e signoreggiare popoli cristiani con

leggi pagane ;
e dominar sulle nozze da Cristo elevate ad un ordine

superiore ,
ed affidate in quanto alia validita ad una legislazione

aflatto divina e particolare ;
affermar ci6

,
e un chiuder gli occhi

alia luce, ed un pretendere che nulla si muti al mondo al levar del

sole, o al volger delle stagioni.

Ma il matrimonio ha degli effetti civili. Ebbene 1! govern! ilprin-

cipato civile, prendendo, come rispondeva Pio IX al Re di Sardegna

le mosse dalla validita o invalidita dei matrimonio, quale sara di

chiarata dalla Chiesa. E questa teorica si fonda sull'ontologia delle

cose. Alia Chiesa la validita, risedente negli spirit! e nelle coscien-

ze, cogli effetti eziandio civili che da quella discendono immediata-

mente ed essenzialmente : come sarebbero la coabitazione, 1'impos-

sibilita di altre nozze
,
la legittimita della prole. Perche suprema-

mente sragionevole e paradossale riuscirebbe il negar le necessarie

conseguenze d' un fatto esistente. durevole, inalterabile
;
lesivo pur

anche della morale
,
ed ingiusto verso la prole innocente

,
la quale

non e possibile pareggiare alia spuria, senza invertire il buon senso

e le leggi fondamentali della pubblica moralita. Talora poi non po-

trebbe il Governo civile giudicare la validita del matrimonio, senza

usurpare il secreto delle coscienze
;

e sarebbe crudele ,
se negando

gli effetti civili ad un matrimonio contralto nelle ultime ore della

vita, le legali formalita riuscendo allora impossibili , togliesse al

moribondo ogni via di provvedere alia coscienza, all' onore, alia fa-

miglia. Assicurato alia Chiesa il vincolo delle anime
,

colle sue

necessarie conseguenze interne ed esterne, lo Stato governi il rima-
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nente (c. XIV) ;
e qui si fermi, se non voglia vedere dal popolo di-

menticato o schernito il matrimonio civile
,

die il buon senso

giudichera un' imbecillita, una nullita, un' arroganza dello Stato.

Sentiva questa sua imbecillita la legge francese
,
e tiranna com'e-

sempre la rivoluzione, si pone sulla porta del tempio, minacciando

il parroco ed i coniugi, per la ragione rinfrescata or ora dai moderati

Senatori die consigliavano di trasportare nel Piemonte quella pianta

rivoluzionaria : Qualora, dicevano, si lasci piena liberta agli sposi

di recarsi prima o dopo avanti al sindaco, e probabile che la mayyior

parle di essi
, adempiuto anzitutto alia cerimonia religiosa ,

non si

cur/era di soddisiare alle prescrizioni della legge civile
(
Processi

verbali, p. 13, 15). miseri ingarbugliatori ! Le stesse pagine, gli

stessi uomini sprecano incenso alia liberta di coscienza, e minacciano

amorevolmente le carcerial parroco ed agli sposi per un sacramentor

cosa di religione e di coscienza. Ma se la Chiesa volesse corbellarvi,

ojytimi Senatori e Deputati ! E il potrebbe, togliendo solo 1' impedi-

mento di clandestinita. E voi, onorevoli sovranita, restereste con uu>

palmo di naso, non conoscereste pm i matrimani, non sapreste pii

a chi applicare graziosamente le vostre carceri
,

e preghereste la.

Chiesa di riraettere il suo impedimento , per non rimanervi affatto>

affatto all' oscuro sopra lo stato delle famiglie. questa una mera

supposizione che vi fa il Conte Della Motta (c. XV), e basta per farvi-

intendere che voi con tutta T assolutezza del voslro dispotismo ,
e

oon tutta la falange dei carcerieri e dei birri
, degni minislri della

liberta di coscienza che riservabe ai cattolici
,
non arriverete mai a

predominare quelle regioni dello spirito, dove si fondano i raatrimo-

ni
;
come non mai predominerete quelle fangose regioni della carae>

dove si ride del vostro mati'imonio civile. Alia meno trista, gVincar

gli eivili allontanano gran parte dal matrimonio si religiose come ci->

vile: Le mariaye est dcvenu si difficile depart du code civil, il exige

tant de pieces, iant a' attestations, qu'une gratnde masse de lapopida*-

tion ne se marie plus, elprefere les odieuses facilites du concubinage

i dela religion, 5 Nov. 1850),
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Visto dagli eneiclopedisti, dai comunisti
,
e da tutti i restauratori

della liberta della carne, che il solo freno da rompersi e 1' autorita

cattotica, a questa si ribellarono. Ma perche all'infame schiera vo-

g-liono aggiungersi il professore l\
7

uyts, ed il Ministro BoneomrpagnK

Non e forse un ribellare alia Chiesa ,
il negarle ogni efletto sociale

ed esterno ,
il cacciarla dallo Stato dove regna in fatto e pel diritto

che le vicne dallo Statute, il restringerla alle invisibili regioni della

coscienza a dettar regole a c/u le voglia osservare
,
come insegna il

professore a' suoi concittadini? (p. 144). E rincalzail Boncompagni:

La giurisdizione dellahiesa debbe essere concentrata nell'interno

delle coscienze, sicche non impedisca verun perfezionamento delle

istituziorii edelle leggi umane (Discorso al Senato Ptem., 1 Luglio,

185:2;. Lasciando 1' incostituzionale temerita die vuole incarcerata

nelle coscienze la religione dello Stato, cbe lo Stato non e certo una

coscienza, maun essere esterno, parlante e palpabile ; qual vertigine

men tale tan to dissenna i moderati da farli prorompere nella bestem-

mia civile e sociale
,
che si debba rendere nulla civilmente la reli-

gione ,
sicche non impedisca verun perfezionamento (libertino) delle

instituzioni e delle leyji umane ? Schifoso e stolidd moderantismo !

Aleglio un aperto e schietto ateismo.

Religione adunque, signori moderati, religione si vuole a frenare

la carne, a santificar le nozze, a comparre la famiglia, che e il radi-

cale 1'ondamento delle istituziorii umane; e se la vostra mente non

e da tanto
,
lasciate T ufficio , che mal servireste al Principe di eui

hnbastardite la gente, e male al popolo che bftl bello ridu^ete ad ua

ricoverodi bastardi. Religione intiera e divina, interna ed esterna,

dominante sulle leggi, sulla societa e sullo Stato. Religione rattolica,

-non T ammodernata da voi o dagli ami M vostri : percbe a qnalfe

-stato, e trafli?,o di carne,- i protestanti amtnodernatori riducessero il

-matrimonio, ve lo fa sapere il Conte Delia \fotta (c. XVI), che non

corre all' impazzata e in groppa alia rivoluzione, ma colla teorica e

salito all' alta sfera dei pensatori , e perch& n' e degno ,
P escludete

dalla scranna dei legislator!. Ma egli parla al naondo, e la sua voce
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denunzia le imbecillita arroganti, le artificiose malizie, e le copre di

confusione, quando resti tanto di vivo da poterne arrossire.

Nazionalita! indipendenza ! sono i paroloni degli ammodernato-

ri. E frattanto ecco il gran Palladio della nazionalita italiana, senza

piu un filo suo, vestirsi di cenci inglesi , parigini, tedeschi. E se

mai desse un po' di vanita alle teste hriose il nome e il codice di

Napoleone, se avessero un grano di sale quelle teste, dovrebbero

insieme cercarne le origini e gli effetti (c. XVH). L'origine fu quel-

la rivoluzione che, a oggetto di culto, aveva portato in giro nuda

una prostituta, quasi frontispizio al matrimonio civile. Napoleone

colle leggi e colle armi domava solo in parte la rivoluzione. Gli ef-

fetti poi sono 1' imbestiarsi della mente che segue ordinariamente

I' imbestiarsi della carne. I figli ci nascono senza il maire, e le

biade senza pregar Dio: ecco gli efletti di un matrimonio che cac-

cia Dio dal cuore e dalla faraiglia. E i due rami Borbonici quanto

servissero bene F empieta e la rivoluzione, lasciando il matrimonio

allo Stato lo narra Luigi Blanc descrivendo il regno di Luigi Filip-

po: Non piu fede... il guadagno divenuto una religione. Era na-

turale che la nazione assorbita nel mercantilismo facesse del matri-

monio una speculazione , un traffico
,
un' impresa industriale

,
una

bottega. E questo vergognoso matrimonio essendo indissolubile per

volonta dello Stato, il divorzio a Parigi e nelle grandi citta era sup-

plito dall' adulterio (Histoire de X am, t. Ill, c. 3). Nell'Aprile

del 1835 la Gazette des Tribunaux riferiva contratti di adulterio

autenticati da pubblico notaio, e altri denominati contratti di socie-

ta; e dipingeva in orribile quadro la moltiplicazione delle associa-

zioni libere ed estralegali, crescenti in Parigi e nei dipartimenti con

proporzioni spaventevoli, e minaccianti di voler cancellare dalla so-

cieta i piu salutari effetti della civilta moderna. Si, dovea crolla-

re questa civilta, dacche la rivoluzione, Napoleone ,
e con riprove-

vole tolleranza i Borboni, ne toglievano col matrimonio religiose

uno dei principali fondamenti. Ecco i cenci e le immondezze stra-

niere, delle quali vorrebbero gYilalianissimi coprire splendidamente
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la propria gente ! Volete un bell' indovinello . un superlativo senza

positive ? L' avete nel periodo precedente.

Oh se i legulei che hanno la testa fasciata di frasche e di cavilli,

oh se gli anglomani che fanno del governo dei popoli una banca di

commercio ,
avessero tanto di buona filosofia da intendere queste

parole d'un Gesuita: Lo scopo ultimo della societa coniugale secon-

do natura e sacro e d' ordine spirituale, benche lo scopo immediato

di procreazione sia nell' ordine materiale. . . Sacro
, perche dee ri-

produrre 1'uomo; perche quest'uomo e destinato a vita ragionevole e

sociale-, perche questa vita forma parte e stromento dei disegni eter-

ni, e la mira essenzialmente dove in seno delF eterno amore durera

immortalmente beata (Taparelli , Saggio teoret. n. 1518, 1519).

Sebben no: questoservaggio di popoli, scherni to e aggravate coll' an-

tifrasi d'imperio popolare; questa politicautilitariatagliata alia Ben-

tham, politica della materia, politica brutale, tantoacciecal'uomoe

1' imbratta di fango, che difficilmente elevera lo sguardo alia bellez-

za dell' ordine morale, alia sublime regione degli spiriti. Senonche,

Dio e il signor delle misericordie, e gia piu d'un angelo grido alia

Francia: Sempre Iddio e alia testa del matrimonio, e non I'uomo.

Iddio, e non il magistrate ! Iddio, e non la passione e il capriccio !

Iddio, che e 1' unica ragione e guarentigia del vincolo (Monsi-

gnor di Cambrai, 1844). Ne muti o minori del cimento furono gli

angeli del Piemonte. E non bastando gli angeli della pace, Dio la-

scera il freno allo spirito della procella ,
all' angelo sterminatore ,

a quei barbari del comunismo, dei quali i nostri moderati ammo-

dernatori portan le fimbrie, e sono gli umili servitori.

Vedete la falange che si avanza. Nel centro i comunisti ed i so-

cialisti: sparpagliati alia fronte e ne'fianchi, falsi cristiani, pseudo-

politici, sofisti e legulei pronti a servire tutti i partiti, eclettici di

tutte le eresie, di tutte le ignoranze e di tutte le apostasie, dottri-

nari in una parola, e moderati conciliatori o compositor! di tutti

gli errori, che non sanno quel che si credano, che vogliano, a che

tendano; per ora difensori del matrimonio civile, ma nemici del

diritto naturale e divino, dal quale ritrae il suo valore; ossequiosi
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alia Chiesa,, dicono, ma senza fame verun conto, salvo a negarme

V autorita, e confiscarne la giurisdizione; uomini dell'ordine, sen-

za cocoscere dove posi 1' essenza di veruna ordinata istituzione
;

venerabondi al Principe ed alia nazione, nel mentre die legaiizzanr

do T anarchia, entrambi li tradiscono ponendoli in- mano al comu>-

nismo. Solo il comunismo e mfeelligente, e logico, sa mtieramente

<joel che si vuole; e dietro a lui il socialismo (c. XIX).

Ragiona il comunismo : Legge e fine dell" umanita e il godere ;

liore dei godimenti c \" attrazione amorosa e libera dei due sessi; il

l-)io dei cristiani die vieta o lirnita la liberta di tal godimento, e I'e-

quwcdente di qmil' csserc fitlizio che volgwmente chiamasi il diavolo

(V. Fourier, Tlteor. de I' uwte wiiver&elh, prolegom.). Cio e brutar

le ,
ma k>gieo. Ad un matrimonio libero era necessario un uorao

belva r e il comunismo T ha fakto. Non si strappa laclava ad Ercole

senza atterrarlo; non si strappa il matrimonio di mano a Dio, sea-

za roveseiar Dio-, ed il comunismo ha pensato di rovesciarlo.

I socialist!
,
Babele d' infinite lingue , convengono nel sottrarre

il matrimonio alia Ghiesa e allo Stato, e per evitare il comunismo

donnaiolo che Proudhon chiama I' oryanizzazione della.peste, consa-

crano il matrimonio al cuLto dell'umamtd; e 1' umanita e Dio.

Mazzini e reciso. Siete padri, grida agli operai, per educare

uoniini al culto e allo sviluppo della legge di Dio (Prose, pi. 219).

Ma T umanita e <( la sola interprete delle leggi di Dio sulla terra *

(Ib. p. 278). Anzi elk e Dio: L' umanita e il verbo vivente di Dio.

Dio s' incarna successivamente in essa (Ib., p. 215). Mazzini ha

gran partito nel Piemonte; egli passeggia, stampa libri, ispira ii

giornalismo, mena per la barba il governo dei moderati che fa ser-

vire alia sua causa, da 1' imbeccata a non pochi legislatori, dirige

tutte le associazioni ; e per darla ad intendere al popolo Re, ma Re

sempre in fasce, e gran fanciullone, parodia i Profeti, il Vangelo,

la Chiesa e le sue istituzioni.

Sostituire alia Chiesa, allo Stato, a Dk> ,
1' umanita ,

e quindi se

stessi alia grande, vivente e divinizzata umanita, con piu o meno

aperta bestemmia,, k. il giro di mano comune a tutti i socialisti. Ii
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Ferrari, altro Italian issimo, ha la sineerita della bestemmia: La

Chiesa rappresentava il Cristo, ne perpetuava la vita, la predicazio-

ne, la propaganda, amministrava i sacramenti e dispensava la gra-

zia. Noi siamo la miova Chiesa, la rivoluzione e il nuovo Cristo, la

nuova umanita; dovunque appare, la sua propaganda si attua colle

opere, che si sostituiscono alia figura dei sacramenti. . . II nostro

matrimonio e reso alia nalura. . . La nostra famiglia eguaglia i due

coniugi dinanzi all' umanita, facendo astrazione non solo dalla pa-

tria, ma da ogni religione (Ferrari, filosofia della rivol. par. HI,

sez. 1, c. 5). In questa filosofia il matrimonio ereslituito allanatu-

ra (
i senatori piemontesi dicono rivendicato allo Stato), perehe m-

vocato doll' amore, e sottomesso alia legqe , all' idea ddl' wnanitd;

perche il matrimonio e concetto nell' interesse dell' umanita (lb.).

Attenti
,
sofisti monumentali ! Voi dite neU interesse dello Stale ; il

socialismo dice nell' interesse dell' umanita. Voi, togati legislator!,

percorrete la stessa linea che il socialismo, r interesse; ma il socia-

lismo vi avanza, come il gigante un nano. Gli eroi finiranno dunque

per essere i nani del socialismo ? Ma voi siete troppo devoti al Pa-

pa, per non turarvi di botto le orecchie a queste bestemmie del gi-

gante che vi precede. 11 secondo dogma del cristianesimo, la Re-

demione, e un privilegio odioso quanto la caduta; noi rifiutiamo il

patto d
1

Abramo
,
noi rifiutiamo il sangue di Cristo , appaghi esso

rimmane lehova (Ferrari, ibid.). A ci6 inorridira certamente la

fede:benche ammodernata: ma si badi che dall' odio del Papa all'o-

dio di Cristo, o non c'e, o lieve e il passo.

Ha per6 il socialismo delle tinte vere e capaci di confondere i no-

stri moderati. Eccovi il De Flotte piu riconoscente alia Chiesa, he

non siano i civilizzatori matrimoniali : Se oonsideriamo i tempi

anteriori al cristianesimo
,

si vede che un insigne progresso da lui

conseguito, fu la trasformazione del matrimonio civile in religiose.

Da quel punto la donna non dava pii figli allo Stato: la sua cerclaa

si allargava, ella dava figli alia cristianita, anime alle animedeifra-

talli. Da quel punto il talamo nuziale cangiavasi quasi in un altare.

; nisbuno poteya accostarvisi senza quasi il rispetto dovuto allc
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cose sacre. L' amor coniugale, messo per cosi dire nel santuario, si

faceva piu puro. Tutto questo era relativamente vero
, normale

,

cristiano; e tutto il sangue dei martiri non pagava abbastanza que-

sto sublime concetto (De Flotte, Esprit de la revolution, p. 2,

lib. 2
,

c. 2). Hanno
, spremendoli tutti

,
tal sugo di verita i nostri

baccalari ? E bene contro dei medesimi argomentano i socialist! piu

logici e piu fini : Legislator! ,
continua 11 De Flotte

, piccolissimi

legislator! ,
tutti i vostri sforzi uniti non varranno a surrogar nulla

al grandiose lavoro del cristianesimo. . . Vedete, noi non temiamo di

affermare che se questa istituzione del matrimonio
,
cbe e pure as-

solutamente necessaria al vostro ordine sociale, dura ancora, voi ne

andate debitori all' idea cristiana, per quanto sia corrotta ai nostri

giorni. Ma badate bene, il matrimonio ogni di perde della sua auto-

rita-, e senza I' idea religiosa, la vostra famiglia legate non durereb-

be un anno. Ora voi proclamate che legalmente e politicamente la

religione vi e indifferente .... Arcbimede domandava un punto d"

appoggio per dare la leva al mondo
5
voi mi apparite piu forti, voi

che volete sostenerlo sul nulla '(Ib).

Sinqui il socialismo ha piena vittoria sul plebeo dottrinalismo fo-

rense o parlamentare, che Proudhon chiama stupido e incompeten-

te, e Leroux accusa di sostituire un aflitto al sacramento. II male

sta che sognando essi progresso su progresso, sognan pure una

Chiesa umanitaria o socialistica da surrogare alia cattolica. 11 ma-

trimonio apparterra sempre alia Chiesa, cattolica o socialistica: per

innalzar questa, e mestieri levar quella. Ci6 e intendere e professa-

re con sincerita la propria sentenza.

Al contrario
,
che vogliono i dottrinari

, questa razza o fatua o

perfida, eteroclita, indefinibile? Vogliono la Chiesa , cioe il princi-

pio, e ne rigettano le giurisdizioni che sono le conseguenze. Le lo-

ro idee fanno a calci: per esempio, la religione dello Stato dee ban-

dirsi dalle leggi dello Stato. II Ministro Boncompagni deplora co-

me uno scandalo 1' obblio del sacramento ne' coniugi, evi apre una

via legale. Di rincontro 1' avvocato Persoglio ,
buon servitore del

Ministro
, lungi dal temere uno scandalo

,
vi assicura che la legge
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civile creera impediment! della piu severa morale. I doUrinari inse-

gnar morale alia Chiesa! E morale purissima, die assicura civilta e

cittadinanza al concubinato! I Proccssi verbali, al paro de
1

monu-

menti, riveleranno ai nipoti 1' incoerenza, la cecita, la tristezza dei

padri. Come Ferrari, Mazzini, Michelet, ed universalmente i socia-

list! ,
rivendicano il matrimonio al culto della natura

,
cosi la legge

piemontese sarebbe una rivendicazione di quelloallo Stato (Prwes-

5i, p. 377). I nani vanno sulla traccia de' giganti. Lo stato presen-

te di lotta colla Sede Romana, e opportune ad approfitlarne per fare

il bene del paese (p. 24). Le dottrine della Santa Sede partono da

un calcolo d' ambizione, da imo spirilo ostile alia societd civile
, per

conservare al popolo idee false, ma proficue alia sua autorita (p. 401 ,

passim). Egualmentele professate dal clerosono un parto d' iyno-

ranza, d'errore, d'ambizione
("p.

400 ecc.). La Chiesa cattolicaebat-

tezzata per parlito dericale, al quale si vuol fare una concessione nel

Conclusum (p. 406).

Due frazioni di dottrinari componevano la Commissione senatoria

che detto i processi. Gli uni volevano T iniziativa allo Stalo , e la

Chiesa venisse dietro. Gli altri, apertamente ribelli al primo artico-

lo dello Statute
, propugnavano la perfetta separazione dello Stato

dalla Chiesa , inaugurando I' assolula libertd di coscienza ; e vince-

vano. Cosi il primo corpo legislative, come in Francia nel 1789, ri-

voluzionariamente convertiva se stesso in potere costituente. Tali

usurpazioni contro la legge fondamentale della nazione , faranno
t

sempre poco onore all' intelligenza o alia probita d' uomini a cui

non e lecito ignorare il limite delle loro attribuzioni. Seil dispoti-

smo non e incarnato, nelle liberalesche istituzioni, tali uomini sono

i primi rei di Stato, i grandi colpevoli della nazione. Ma almeno co-

noscono essi la libertd di coscienza che invocano? H assolula liberta

di coscienza e quell' aulonomia assolula
,
che suppongono i (ilosofi

moderni, per cui I'uomo si fadase la legge che vuole; od almeno, per

cui T MOWO diviene T unico giudice della moralitd de' suoi cU(t, e non

ne risponde che a Dio solo.
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Tal liberta in pratica e sempre autoritd. E setal valore fossesi-

teso o sospettato dagli onorevoli Senatori, o non avrebbero allegato

la liber ta di coscienza, o si sarebbero risparmiata la pena ridicola di

fare una legpre per subito divorarsela, come Saturno la prole appena

creata. Fa veramente pieta il vedere cosi rimbambita questa falaa-

ge di legislator!, da leccar sino a un panto i piedi al socialismo, ed

il socialismo stringerli e stritolarli con una logica invincibile, fon-

data sui loro principii. La liberta di coscienza, arguisceilDe Flot-

ta, caccia via 1' intervenzione della legge da tutte le relazioni per-

sonali; anzi ella rende impossibili i contratti personal! (Essai swr

f esprit de la revoL, p. 1, 1. 2, c. 2, n. 15; p. II, 1. 2,c. 3, passim).

Colla liberta di coscienza e impossible, rispetto al matrimonio,

.qualunque legge religiosa o civile: Dopo F ideale cristiano
,
non

v' ha piu che una soluzione morale possibile; e se il legislatore per-

siste nella dottrina di liberta di coscienza, il suo dovere e di mirar-

ne con tranquillita le conseguenze, di accettarle, e di rassegnarsi

a quelle. D' or innanzi nell'amore sta 1' ideale e perfetta unione dei

sessi . . . diritto divino il piu sacro dj tutti (Ib.,-n. 36). E irrom-

pendo come un fulmine: (( Lo dissi, non cessero di ridirlo
,
lo dir6

senza.fine, la liberta di coscienza e la negativa della societa tutta

iatiera, e una rivoluzione radicale e sociale (Ib. , p. II, 1. 1. c.

i, n. 6). E Proudhon, come Alcide al bivio: via la liberta, o

TJa il Governo e il Papato (Confess, d'wn ra>oJ., p. 302, 304),

In Luona conclusione che dicono i moderati
, questa turba di

professori ,
di magistrati , di ministri ? Dicono: Via dal matrimonio

il Pqpato. Meno ipocriti , e piu conseguenti, dicono i comunisti ed

i socialist! : Se via il Papato , dunque via lo Stato. E battendoial

jaaso questi tarlati galkcani e giansenisti : Gallicans et Jansmi-

stes
,
la plus niaise des oppositions , le plus inconsequent des juste-

mUieux ! (Proudhon , Confess, dunrevol.
, p. 353).

La vera niaiserie ,
la baloccheria infinita di queste sommita ,-

lossali e monumentali , prende impertanto maggior rilievo al paja-

gone. Questo sciame di locuste che si getta sulle nazioni per jU-

sciarvi un alito fetente ,
ed impoverirle , raena le sue danze alia
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feocia d?H' osceno cormmismo e socialismo. Mentre gia gia cade-

vano spi77ali i cardini sociali
,
e barbari inciviliti cospirano con-

tiro la proprieta,
la vitn, e generalmente contro la civilta, la societa

e la Divinita; mentre, se non il senno, 1'istinto almeno della pubbli-

ca salute
,
die non vien meno ai bruti . dovrebbe inesorabilmente

imporre a menti ragionevoli di tener fermo quell' ultimo alito di fe-

de, di moralita, di autorita, per cni vivono e stanno le nazioni
;
al-

lora, ob Dio, qual caligine uscrva dall' abisso! Allora 1'autorita piii

veneranda che ha la terra, era legalmentestrascinata nel fango. Nel

pepiolo precipitava dall
1

alto lo spirito della fallacia., della menzo-

gna ,
dell' iniquita. Alia religione ,

a
1

suoi dommi
,

alle sue isti-

Iu/ioni
, guerra di fronte

,
di fianco

,
alle spalle ; insidiosa, villana,

brutale. Frattanto la Provvidenza stringeva intorno intorno d' un

benefico riparo quella terra che, per le straniere colature
,

sareb-

besi infiammata (immeritamente per se) e divelta, con T impeto e

la rovina d'un vulcano.

Ma stiamo al matrimonio civile. II Conte Delia Motta
,
ricercan-

done le cagioni ,
era costretto di risalire alle dottrine forensi ed

universitarie. Egli rende giustizia all' Universita di Torino una volta

Atpostolica e Regia , bella in gcnerale e gloriosissima , prima che

ella cadesse a terra nelle mani d' un Boncompagni e d' un abate

Aporti ,
due disordinatori

,
due flagelli dell' insegnamento nel Pie-

monte : della qua! decadenza
, cagionata principalmente dalla

l^ge di Boncompgni del 4 Ottobre 1848
,

con decorosa cri-

tica e stile tagliente ragiona Amedeo Peyron (DeW istruzione

sccondaria in Piem.
, 1851). Ma al grand' uomo che tutti vene-

riamo nel Peyron duolmi di non poter concedere la difesa o 1'elo-

gio ch' egli fa al Re Carlo Emmanuele III: dell'aver quel Principe

colle Costituzioni del 1772 ridotto ad una rappresentanza onorifica

1'autorita e V ingerenza eoclesiastica nell' Universita di Torino (Ib. ,

p. 39) ,
Aeffesser&i costilwto vescovo della diocesi universitaria e d

ctottegii ; e dell'avere solennemente vietato di parlare c, slampare o.s-

sia pro ossia contro le proposizioni naWcan?. cd nitre qmstioni atle

a commovere a sediz-ione le scuok. Nel che tutto si wde quasi uno
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di quegVImperatori episcopizzanti e teologizzanti dell'antica Bizan-

zio
;
e meglio ancora chi legga 1' Oraison funebre per lo stesso Re,

stampata a Poitiers nel 1773
, opera forse d' un avvoeato

,
ne mai

reeitata innanzi agli altari. Fatto e che Carlo Emmanuele III, come

il padre suo
,
aveva sull' autorita del Vescovi innalzato il governo

degli avvocati ,
rimanendo quelli o troppo docili

,
o spaventati da-

gli scismi di Francia
,
di Germania e d' Italia, o stimando per il

miglior bene di fidarsi senza contrasti all' inconcussa rattolicita dei

loro sovrani. Ma cessando quei Principi ,
e la potenza dei succes-

sor! venendo meno colle riforme
,
ne conseguiva che si trovasse

vescovo bello e fatto della chiesa nazionale un Siccardi col sinodo

degli avvocati fiscali
;
e un Boncompagni vescovo dell' Universita

,

levando via quell' ultima reliquia di rappresentanza onorifica ,
ri-

rnasta air autorita ecclesiastica. Del silenzio imposto ai Vescovi ed

ai professori ,
direi come Fenelon a Luigi XIV : II divieto della

M. V. non giova che all'errore : i libri degli eretici violano la fron-

tiera, innondano la Francia
;
ed a noi Vescovi e proibita la difesa!

Per egual modo 1' indegno silenzio sulle proposizioni gallicane e

altre
, sconvolgitrici della costituzione fondamentale del governo

monarchico ecclesiastico
,
e la dispotica censura della regia Can-

celleria sulla stampa ,
sino all'anno 1848

,
resero impossibile all' U-

niversita ed agli scrittori un' equa trattazione della giurisdizione

ecclesiastica
, dagli avvocati liberamente bistrattata e taglieggiata

in ogni parte. Ed io lo so, che in qiiella prima aurora della liberta,

quale gia era 1'Agosto del 1847
,
sfiorando appena quelle materie ,

con significazioni derpiu amaro e profondo dispetto me ne era vie-

tata la stampa dal conte Sclopis ,
avvoeato generale di S. M.

,
e

poco poi fautore si improvvido del libertinismo con quella legge

sulla stampa che apri alia morale
,

alia religione ,
alia decenza e

alia civilta la piu verminosa ferita nel Piemonte. Irisistendo io che

fra le proposizioni cancellate sul mio manoscritto dall'avvoeato ge-

nerale
,
alcune eran di fede, come un testo della prima Enciclica di

Pio IX che ascriveva alia Sede Romana il centro dell' unita
,
e la

viva e infallibile autorita a quella sola Chiesa cattolica che da Cristo
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venne fondata sul capo di lei che e Pietro
,
non ebbi altro pro

che il scntirmi ripetere : Abbiamo le noslre dottrine nazionali ;

V. S. e professore regio ,
deve insegnarle . Risposi : <c Regio ma

cattolico . E me ne andai col manoscritto fra le mani
, e pregando

Dio a non dover mai piu comparire alia presenza dell' avvocato

generale.

La parola dottrine nazionali
,
solito aforismo dei nostri avvocati,

e ridotta a sistema sotto il regno di Carlo Emmanuele III
,
riscbiara

le origini del matrimonio civile
,
e il fuoco che dalla lunga ardeva

sotto cenere nella magistratura piemontese. E vie meglio se ag-

giungasi la testimonianza del conte Delia Margarita nel compilar-

si del Codice Albertino : L' idea di considerare il matrimonio

come contralto civile, e separarlo dal sacramento, se vi fu chi 1'eb-

be
,
non os6 sostenerla : la discussione cadde sugli atti civili per

sottrarli alia dipendenza della Chiesa (Memorandum, c. 3, n. 12).

I tempi non eran maturi : conveniva prima atterrare 1' autorita as-

soluta dei sovrani
,
unico riparo alle tendenze dei magistrati.

Non dissi a caso che simili dottrine e tendenze nazionali erano

ordinate a sistema dal regno, per altri titoli celebratissimo, del gran

Re e gran Legislatore ,
Carlo Emmanuele HI. E di fatto

,
F au-

tore della gia allegata Orazion funebre, sull' abolizione della Nun-

ciatara, cosi ne encomia il defunto sovrano : Nous vimes disparoi-

tre ce Messeger illuslre
(il Nunzio apostolico ) ,

dont la splendeur

puissante et reveree ne s
1

allioitpas loujours avec la simplicite de nos

DROITS et de nos MAXIMES (p. 4 3). Ai diritti universal! della Chiesa

opporre diritti e massime nazionali, e il linguaggio vuoto
, creux, si

comune ai Parlamenti gallicani ;
e quella vantata semplicita na

zionale e pure un gioiello in bocca del giansenismo gallicano. Ma

non tutto e vuoto e indefinite in queste parole dell'encomiatore,

perche alia nota 4 , fra le massime adottate o da adottarsi nel Pie-

monte
,

e riferita la seguente, applicata al Papa ed al Nunzio :

Extra territorium imdicenti impune non parelur (L. ult. ff , de

iurisd.). Turpe ignoranza, e turpissima e luterana giurispruden-

2a, che restringe al territorio romano 1' autorita di chi governa la

Serie II, vol. TIL 17
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Chiesa universaie-, giurisprudenza che maturava nel 1850
, quando

fupeccato meriterole delle destituzioni e delle carceri 1'obbedire

al Papa di Roma in contraddizione del Siccardi Papa : impune

now paretur.

Yoleva giustizia che delta lode data al principe la miglior parte

salisse all' Avvocato Generate: Ce fut vous, 6 Magistral celebre,

qui 1'eloignates d'une main prudente et courageuse-, vous
,
dont la

severite dans les principes affermissoit le zele en Feclairant
$
vous

que la mort a ravi trop tot aux besoms de notre Eglise et de

1'Etat )> (Ib.)Il celebre magistrato al quale rimaneva la gloria d'aver

bandita la Nunciature dal Piemonte , e che la morte troppo presto

rapiva ai bisogni detta noslm Chiesa; era il conte Giovanni Battista

Gallo ,
che in fronte alia Pmtica legate stampava a buoni caratteri :

ECCLESIA IN STATU
',
cioe a dire la Chiesa universale, ristretta per al-

lora alia camera dell' avvocato generate ,
ed ora alia Camera parla-

ittentare.

Ma lo spirito della magistratura, regnando Carlo Emmanuele III,

non potrebbe meglio apparire che da un tratto dello stesso panegi-

rista, la dove parlando del concordato del 1741 con Benedetto XIV,

per nota vi appicca la teorica Siccardina del 1850 : La juste re-

striction de la duree des concordats a la necessite des temps ,
des

besoins et des circonstances, a etc suffisamment demontree par

tous les ancieers commentateurs de celui fait a Bol(^ne en 1515
,

entre Francois I et Leon X
,
et par un savant jurisconsulte napoli*-

taio (Giarwone) dans ces derniers temps. Us respondent tous sans

replique a 1' objection tiree de la comparaison des traites faits avec

les princes seculiers
,

et a plusieurs a-utres de m6me nature.

(p. 41). I lesti avvocati del 1770 ed i loro nipoti del 1850, dimeH-

ticano solamente che la sola perlidia greca permette ad na parte

di sciogliere quello che die voloata contraeati hauioto giurato di

mantenere
;
che arroganza infinita e il pretendere che nuovi IMSO-

gni religiosi debbano giudicarsi dall' autorita laica
, esclusa la reli-

giosa; che i cominentatori allegati sono i soli probestanti ,
avvezzi a

porsi la Chiesa sotto i piedi ,
od i loro afligliati come 1' avvocato di
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Napoli ; che se i concordat! non sono convenzioni internazionali
,

perche stretti col Ponteiioc il quale per la sua condizione di padre

universale non sta fuori ma dentro a tutti gli Stati dove abbian i'e-

deli, percid al vincolo dell'equita e della fede naturale aggiungono

quella caassima autorita che ha il mondo ,
il rispetto delle cose sa-

cre, e la doppia iniquita. e il terribile scandalo del violarle.

Per allora giacevano in seme la naaggior parte di tali mas&imc
-,

1' autore servivasi delle stampe straniere di Poitiers per divolgarle ,

e iingeva un' orazion fustebre per velarle col manto dd&a religiooe;

loda a piu riprese il Giannone, ma senza nominark)
, sapendoio de-

testato dalla Corte, e per delitti politici iroprigionato nella citta-

della di Torino , dove prima di morire faoeva Belle mani da Giam-

battista Prever una sincera e libera ritrattazione delle sae dottrine

irreligiose. Intanto cresc-eva coll' aadacia la perlidia gallicana e

giansenistica. NelF Universita
,
alia sapienza e dovizia canonica del

Berardi, eran surrogate le fallacie del Bon che preludiava a Pistoia.

Le dottrine che il Gerdil avva sparse all' Universka ed alia Corte ,

ivan disperse nelia gallica dominazione, mentre quel sommo onore

del Piemonte veniva ad illustrare e arrkchire colla solidita, altezza

e varieta del suo ingegno Roma e la porpora. Dopo la ristorazione,

torn6 fiorentissima 1' Universita
,
ne cattive le dottrine canoniche

,

ritenute dal Marenco sulla norina cattolica
,
e invigilate da spec-

chiatissimi Presidenti della Riforma sugli studi , sinche Nuyts gio-

vandosi delle novita polHiche, volo ad sidera.

Ma chi invigilava le dottrine deirAvvocato Generate, pratico stu-

dio al quale s' informa quasi tutta 1' alta magistratura? Chi le inas-

sirae dei Senati
,
levate di peso dalla giurisprudeoza eterodossa e

dai parlamenti gallicani? Or chefaceva 1' aria spirante colle nuove

riforme? Soffiava sulla cenere, e non accendeva il fuoco, ma libero

appariva fuori dell' impedimento che il conteneva. E si rinnovava

quel doloroso fenomeno che aveva contristato e perduto la Francia

dopo il 1790 : il giansenismo ed il gallicanismo confederati colla

rivoluzione e col volterianismo. Ma nel Piemonte maggiore assur-

diti, assurdita incredibile, in quella ostinazione di voler fingere uno
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spirito
anticattolico in una legge fondamentale

,
letteralmente ed

eminentemente cattolica
,
da far credere perduta insino la facolta di

saper leggere il primo articolo del Codice e dello Statuto. La rivo-

luzione accieca; il gallicanismo, il giansenismo, il semianglicanismo,

ed infine il puro anglicanismo religiose ,
sono quattro gradi d'.una

stessa rivoluzione-, tutte le rivoluzioni sono sorelle, s' intendono, si

dan la mano : ecco la chiave del fenomeno
,
del quale gli stessi at-

tori talvolta e le stesse vittime non sanno darsi la ragione.

Dalla fusione di quegli elementi
,

il volterianismo
,

il giansenismo

parlamentare ,
il semi edilpuro anglicanismo, fioriva quella sa-

pienza legislativa che dal 1850 riempie il mondo d' indegnazione e

di maraviglia. Allo svolgersi della nuova sapienza pareva bensi d'un

qualche impedimento quel testo pretino ,
clericale

, retrograde e

papalino, che il Re Carlo Alberto in una tempestosa notte scriveva

di sua mano alia testa d'un foglio, gettaridolo poscia ai partiti belli-

geranti: La Religione Cattolica
, Apostolica e Romana e la sola

religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati con--

formemente alle leggi. Era un guai, era una barbaric il restrin-

gere e impicciolire tante menti espansive, progressive ,
umanitarie y

in qaella cercbia papale e clericale. Consiglio fatto
,

si delibera :

Gli avvocati interpreteranno . Una clausula segreta proponeva il

salario.

Gli Avvocati dei tre ordini
,

Universita
,
Giornalismo e Parla-

mento, interpretano : 1. Religione dello Stato, vuol dire religione

della famiglia regnanle. Fa impiccio il dire che sian sinonimi Fami-

glia del Re e Stato costituzionale, Famiglia che non governa e Sta-

to governante; ma non imports, s'insegnera nell' Universita, i gior-

nali lo divulgheranno. In fine dei conti 1' opinione e regina ,
e noi

siamo 1'opinione.

2. Religione Cattolica, Apostolica e Romana
, significa religione

nazionale e senzaPapa. II popolo strillera, ci dira empii: noi vantere-

mo le nostre profonde convinzioni verso la religione dei nostri padri

(mossoma); il popolo piu e re, piu e fanciullo; fategli vedere un con-

fettino , si acquietera 5
e ci fara le spese, cio che e meglio di tutto.
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3. E la sola religione dello Stato, vuol dire .... Ah qui e una

montagna! Gli avvocati si lasciano cader la fronte nolle mani. Ripe-

torio: qui e una montagna-, sola, sola religione . . . ]Son vedete
,
e

numero esclusivo e singolare. Ah, Carlo Alberto ! . . . Legulei imbe-

cilli, sottentrano gli Anglicani: un tempio protestante sara un fatto

compiuto, come i milioni sepolti nelle fortificazioni di Casale. Yer-

ra dalla Camera che festeggia, dal Senato che tituba
,
un bill d' in-

dennila ,
e sara una massima stabilita. Ad un tempio anglicano non

vi pare poi bello e conveniente un matrimonio anglicano? Gli Avvo-

cati ripigliano il senso, e di astuzia come di audacia si confessano

umilmente inferiori agli Anglicani.

4. Confortati dagli Anglicani, gli avvocati continuano adinterpre-

tare allegramente ,
che culti tollerali significa culti liberi e domi-

nanti, e degni di piu liberta e riguardo , quanto piu sono deboli e

miserabili.

Altri punti facevano intoppo alia coalizione , quelli per esempio

del codice Albertino: II Re si gloria di essereproteMore della Chie-

sa; i Magistral! supremi veglieranno perche si mantenga il migliore

accordo tra la Chiesa e lo Stato . Che diavoleria! Come liberarsene!

Dire aboliti simili articoli e impossible ,
essendo necessarie conse-

guenze di quel primo: La Religione Cattolica, Apostolicae Roma-

na e la sola Religione dello Stato
5
non d' una famiglia ,

non degli

individui
,
ma dello Stato

,
cioe da aversi per norma fondamentale

dallo Slato e dalle leggi. Sciocchezza pure sarebbe il dire che lo Sta-

tuto confermando il principio , aboliva le conseguenze j
e poi non

basterebbe all' intento. Dunque s' interpretera :

1 . Protettore della Chiesa, vuol dire ammodernatore della Chiesa,

levandole il peso de' suoi beni, de' suoifrati, d' insegnare, d' educa-

re ecc. ecc.

2. Vegliare al migliore accordo, e fare che non vi sia piu nissun

accordo fra la Chiesa e lo Stato, abolendo il foro Ecclesiastico, inca-

merando il matrimonio, rompendo i Concordati. II popolo ci gride-

ra libertini esatanni. Bisogna saperfare: fingeremo trattative con

Roma, stipendieremo un incaricato d' affari, senza poteri, che non
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sappia neppur egli dove si vada; diremo che Roma e lunga ed osti-

nata. Col tempo il popolo ci credera, e si passera di Roma.

Raccogliendo questi principii, il Piemonte avrauna sua pramma-
tica legale ,

universitaria , giornalistica ,
ministeriale e parlamenta-

re, espressa nei seguenti articoli fondamentali:

1 . Separazione, cioe liberta e indipendenza dello Stato da tutte le

leggi dellaChiesa.

2. Servitu della Religione Cattolica Apostolica e Romana verso lo

Stato, perche essa sola e religione dello Stato.

3. Liberta e indipendenza di tutti gli altri culti, perche non sono

culti dello Stato.

4. Liberta di coscienza, formolatadal Ministro della Grazia e del-

la Giustizia, cioe a tutto dire o fare che non violi le leggi civili dello

Stato. Le leggi del Codice e dello Statuto che riguardano la religione,

secondo la sapienza nuova del Guardasigilli, non sono piuda anno-

verarsi fra le leggi civili dello Stato.

5. Liberta di discussione, formolata dal Ministro deli' interno, cioe

di mandar tra le favole i quattro Evangeli eGesii Cristo, e diprofes-

sare non gia nell' interno della coscienza, ma d' inculcare al Piemon-

te il puro teismo o 1'ateismo. II Ministro sarebbesi forse chiamato

air ordine nel parlamento di Londra: ma la prammatica piemontese

vola sopra quella di Londra.

Dunque il Piemonte ha lo Statuto di Carlo Alberto, e una pram-
matica rivoluzionaria sfaeciatamente ribelle allo Statuto. Oh uomini

di tutti i colori, vele a tutti i venti, vivo Carlo Alberto, vi sarebbe

bastato 1'ardimento di fare tale strazio della sua parola di Re e ddla

sua legge, di scattolicizzare non solo il matrimonio, ma lo Stato e la

sua gente, dai Principi Sabaudi per otto secoli governata si civil-

mente e religiosamente? Fermate il passo, gravi Magistrati: il volte-

rianismo, 1'ateismo, un matrimonio ateo, leggi atee, in uno Stato

e con uno Statuto cattolico, e fdlonia non degna di voi. Vi rimem-

J>rino i danni passati e presenti. Una corona spezzata, e un Re tor-

nato polvere a' suoi lari
5

i figli della patria cacciati a perire inutil-

mente in Una guerra ^ciagurata -,
la vostra esistenza politica, dovuta
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non al vostro senno ne alle vostre armi
,
bensi alia generosita del

vincitore che ve la concedeva in grazia da Novara; tributi, villanie,

empieta, irreligione, che formano la piuignobile corona al Piemon-

te. Stendete la mario su quei lie, e giurate che voi non T avete

spento coi vostri consigii; stendete La mano sul Piemonte, e giura-

te die siete innocent! delle sue sventure.

Conchiudiamo. La teorica del matrimonio ci ha dimostrato il ma-

trimonio civile in opposizione a Dio ed allo Stato. II frutto ci ha

condotti alia radice della pianta, che e 1' ateismo il quale per' una

portentosa malvagita o ignoranza si vorrebbe introdurrein uno Sta-

to cattolico di diritto e di fatto, sotto il pretesto ridicolo di liberta

d' opinione, di liberta di coacienza, quasi che il matrimonio civile

co' suoi impediment! non fosse poi esso un vincolo alia liberta e al-

1' amorosa coscienza dei coniugandi. Coll' altro pretesto non meno

insano dell' indipendenza dello Stato: quasi lo Stato che ha per so-

la religione la Cattolica Apostolica Romana, non fosse per legge

fondamentale vincolato alia Chiesa ed alle sue leggi. E finalmente

col terzo, non meno stolido ed illegale, separazione dello Stato dal-

la Chiesa: quasi fosse in liberta loro di separare ci6 che lo Statuto

ha congiunto, cioe Stato Piemontese, e Chiesa Cattolica, Apostoli-

ca, Romana. SpTmta da ogni parte 1'odio religioso, 1' ateismo rivolu-

zionario
,
la tirannica deliberazione d' infeudare Statuto

, Chiesa
,

cittadini e coscienze allo Stato, cioe ad una camarilla rivoluzionaria.

Legislatori da schiavi estendono adunque su tutta la societa quel-

1' ateismo e quella degradazione sociale
,
che un socialista sincere

rimprovera, sul conto della donna
,
ai socialisti moderati : Voi a

Dio sostituite lo Stato ,
alia legge che non poteva mutarsi sostituite

la vostra che altri potra mutare. La dignita della donna rimane

profondamente oflesa : la donna che obbediva alia sua fede
,

d' ora

in poi dovra obbedire alle vostre leggi che essa non fa. Sotto pre-

testo di liberta
, voi tornate ad essere suoi padroni ,

sotto pretesto

di progresso voi tornate a Roma. . . Che fate voi dunque? Oh
, voi

lo sapete bene ! Colla fede nella Chiesa
,
non si hanno che spose ;

fuori della Chiesa e nell'amore, non si hanno che amanti; fuori della
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Chiesa e dell
1

amore
,
non si hanno che concubine (De Flotte

,

Esprit de la r&vol., p. 2, c. 3, n. 24). Diremo generalmente: Colla

Chiesa e collo Stato
,

si hanno cittadini moral! e liberi
5
collo Stato

senza la Chiesa
,
non si avranno che gli esseri di Atene e di Roma

,

governatori di schiavi
,
e schiavi imbecilli che cantano la liberta

,

concedendo anima e corpo agli artigli dello Stato. ed alia loro volta

schiavi dello Stato. Montesquieu, avverte il medesimo autore, Na-

poleone, il protestantismo, il giansenismo, il razionalismo, coi loro

siste'mi di dispotismo civile resero impossibili le istituzioni civili
,

facendo retrocedere il mondo al paganesimo ed alia barbaric. E

Leroux, ridendo delle utopie dottrinarie, esclama : Vanne, o so-

cieta, con quest! pilot! non fallirai al naufragio ,
di cui cammini in

traccia. (Disc, sur la situation actuelle de la sotitte).
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Lo scrivere un periodico, particolarmente ove si trattino materie

scientifiche e dottrinali, e cosa tanto incresciosa e molesta, che po-

chi dotti vi si astringono di buon grado ,
e mold di loro fanno pro-

i'essione apertissima del contrario. Chiunque vi ha meditato sopra

alcun poco, o ne ha fatto 1' esperimento, non avra bisogno di lungo

discorso a persuadersene-, ne vogliamo noi qui trattenerne i lettori,

attesoche non e nostro intendimento di allargarci sopra le difficolta

di un lavoro
,
cui la bonta e cortesia degli Italiani e degli stranieri

ci ha reso oltremodo caro e soavissimo. Anzi togliamo occasioneda

questo lamento universale fra gli scrittori per manifestare un non

piccolo vantaggio, non abbastanza avvertito, che suole accompagna-

re gli scritti periodici, e che noi fin dagli esordii della Civilta Catto-

lica abbiam provato, se non piu di altri, certamente con maggior

consolazione e frutto che non ci saremmo potuti aspettare. Vogliam

dire quella reciproca comunicazione d' idee, colla quale, sia a vo-

ce, sia per lettere frequentissime, i nostri lettorici facevano accorti

che quanto da noi si pubblicava non era seme gittato al vento; ma
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le nostre parole erano raccolte, pesate, discusse, generalmente con

amore ed imparzialita, talora (cosa inevitabile in tanta divisione di

parti e bollimento di animi) con pregiudizii, leggerezza anzi preci-

pitazione. Ognun vede 1' utile grandissimo che lo scrittore pu6 trar-

re nel corso del suo lavoro da un simile commercio: poich6 oltre

all' essere incoraggiato e sostenuto nel faticoso arringo , gli e dato,

prima di compierlo ,
di conoscere ove debba sostare e dove accele-

rare il passo, attemperandosi ai bisogni vivi e reali di un pubblico

non fittizio e immaginario, quale se lo foggiano spesso i filosofi nel

fondo del loro studiolo, ma presente, operante e assetato di verita.

Per tal guisa il magisterio dello scrivere si ragguaglia piu da vicino

a quello del conversare, congiungendo ai pregi di questo 1'espan-

sione e la durevolezza di quello. Non altrimenti, in materia poco

dissimigliante, costumano di fare i grandi oratori che hanno impe-

ro sulle moltitudini ed a loro talento le sollevano a tempesta e le

rispianano a bonaccia. Dopo d'avere meditato nelsegreto della lo-

ro mente il tema proposto a discorrervi sopra ed esserne cosi fat-

tamente compresi che tutte le potenze dell' animo e del corpo co-

spirino ad uno scopo, si fanno dinnanzi all'udienza, e parte richia-

mando colla mente le meditate cose, e parte consultando col guardo

i sensi che dalle loro parole si eccitano negli animi degti ascoltanti

ne seguono tutti i moti, li secondano se favorevoli, li eonciliano se

avversi, gl'infiammatio setiepidi,li riscuotono se sonnolenti, li strin-

gono e gl' incalzano se restii ricusano di darsi per vinti. Questa elo-

quenza che e la sola vevamettte potente e trionfatrice b forse 1'arma

piu yalida che Dio abbia concesso all
1

uomo, e di cui le esercitazio-

ni rettoriche onde si spesso risuonano le accademie non sono die

una smorta ed esangue pittura.

Per quanto eel comportarono le nostre deboli forzee lecondizioni

del periodico, abbiamo per lo passato tratto non lieve vantag^io dal-

ie amorevoli comimicazioni fatteci dai lettori : e ringraziundoli

quando con private lettere, quando colla stampa, abbiamo seinpre

usufruttuato a ben nostro e comune i consigli ,
i quesiti ,

}e richie-

ste di cui ci furono cortesi. Se questi non furono pochi intorno aBe
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materie precedentemente danoi trattate, intorno agli articoli filoso-

fici furono raoltissimi
; e, ci si permetta il manifestarlo per pagare

un debito di riconoscenza, le lodi e i ringraziamenti die ne avemmo

da persone illustri, e per merito di dottrina notissime in Italia e fuo-

ri, furono tanli clie fin dalle prime mosse ci rassicurarono contra

quegii ostacoli die da lontano ci parevano insormontabili, da vicino

s'appianarono, e dimonti alpestri che erano si fecero poco meno che

deliziose colline. Perctoeche quei medesimi i quali da noi dissenti-

vano ci manifestarono le loro opinioni con tal gentilezza di modi
,

che ci siam creduti onorati di averli per contraddittori, essendoper-

suasi che il disputare con simili avrersarii non solamente e glorio-

so, ma grandemente profittevole alia causa del vero, E si il faremo

tra poco, dando ragguaglio ai nostri lettori di un pregevolissimo

scritto inviatoci da w> profoado teologo di Loaabaixiia-, nel quale si

contengono molte quesiioai bisognosissinne di essefe ehiarite a aoF-

ma di quei principal fifosoifiei clue abhiaoa preso ad illastrare.

Aflzi tratto pero giovwa fpii lo soiogUere alcuni dwbbii venuti in

meote e piropostici da ce*ti beaaevoii,, i (fuaii o won afferraodo con

preeisioneilnostro p&asieFO, o^iaccwesoeiodo la condizione dei tem-

pi, stimarono 1'opetra nostra improwida od intenapesliva. La som-

Bia, di quests amorwoli eessure pu6 ridursi ai tr> quesiti seguenti.

Alcuni confessaw4(a, eio che e innegabile., T iimfero dellafitosofia

essere invaso da piriaeipii aoapdiki Baolto piu a-newa ohe ()uelk)del

k soeieta,, si meravigMao eh per richia*nr gH sparili ati' unita

si pensi (ii risalire fino al Medio Evo, e da quelle sergeati osoure e

quasi dimentiche d^i'ivafe le a<|ue vive destinate ad irrigare il cam"

po di uaa civilta rigogiiosa e hella di freaea gioventu. A costora

pare che taati nobili ingegni sehiusi nei secoU piu vicini ci arriechi^

roaao colte IQIO opere dii una dovizia di filosofico sapere, da reodere

inutile il rieorso a cpueil' antica barbarie. Altri poi, cont^edeado ohe

nel giro delle scienze meramente speculative la aeieiiz-a scolastiea

abbia forniti.molti seeai che oen vantaggk) possono e devono colti-

varsi ed esplicarsi dai moderni filosofi, si spaventano al pensiero che

noi miriamo a ricojadvure co queili e Tispido liogjuaiggio, e le grette
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forme
,
e la fisica bambina tramandataci dai commentator! de' li-

bri aristotelici. Altri finalmente ,
senza ricercare la ragionevolezza

intrinseca delle nostre sentenze
,
credono cbe le condizioni dell' eta

presente sono tali che rendono un simile tentativo non solamente

vano ma ridicolo. Per questi la scienza del Medio Evo e morta per

sempre, e il colpo recatole da Cartesio
,

dal Gcdeone della scienza

umana *, e irreparabile. Cosi i primi c' interrogano delle cagioni, i

secondi del modo, i terzi dell' opportunita del nostro disegno. Ri-

spondiamo per ordine a ciascuno.

I.

Perche la filosofia catiolica debba pigliare le mosse da S. Tommaso.

La vera filosofia cattolica, secondo noi, e quella che cominciata

cogli scritti dei primi Padri, ampliata e stesa dai susseguenti, cir-

coscritta in questi confini dai concilii, prese sotto la mano degli Sco-

lastici una forma geometrica. rigorosa, scientifica, e divento dottri-

na per quei tempi veramente enciclopedica, di cui 1'espressione piu

perfetta si conserva nellaSomma teologica diS. Tommaso: la qua-

le per molti secoli fu 1' oracolo delle scuole cattoliche, ed anche ai

tempi nostri e riguardata dai savi come opera unica ed incomparabi-

le. Vero e che la filosofia non e 1' oggetto principale di quel lavoro;

ma la scienza teologica, conforme al metodo usatoa quei tempi, non

poteva venire esposta senza il concorso della filosofia, che come an-

cella a reina ne accompagnava i passi e ne appianava la via. Sicche

puo affermarsi a buon diritto non esservi libro, nel quale tante e co-

si vaste quistioni filosofiche siano ventilate e discusse, quante ne so-

no chiarite nella Somma dell'angelico Dottore. L'affermare dunque

che la vera filosofia non pu6 rompere il filo della tradizione scien-

tifica
,
facendo divorzio da una sapienza tanto universalrnente ap-

plaudita, non solamente non deve parere strano, ma deve far mera-

viglia che qualcuno di questa proposizione si meravigli.

1 Cosi si esprime A. GUNTHER nel Convito delpellegrino.
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Le ragioni intrinseche, per cui si fa palese il valore delle specola-

zioni filosofiche di S. Tommaso
,
verranno esposte a mano a mano

che i problemi scientifici ci si pareranno d'innanzi, e confrontando

le soluzioni presentate dai moderni a quelle che si raccolgono dagli

antichi , speriamo di far toccar con mano quanto questi sorvolaro-

no a quelli e ne preoccuparono fin da quei tempi le sentenze e le

ragioni. Chi fosse desideroso di vederne fin d' ora un saggio con-

sulti il recentissimo scritto intitolato Difesa della Teologia dei tempi

scorn, pubblicato in lingua tedesca dal P. Giuseppe Kleutgen 1
,
e

trovera quanto piu saviamente dei moderni discorressero gli antichi

intorno all' essenza di Dio ed alle sue perfezioni, all' augusto mistero

della Trinita, alia liberta del Creatore, e allo scopo della creazione :

e potra convincersi che ogni qual volta i novatori
,
non escluso il

gran Leibnizio
, pretesero di riformare in simili materie le opinioni

degli Scolastici, s' ingannarono a partito ed apersero il varco a quel

panteismo che occup6 piu tardi le scuole germaniche. Ma per rispon-

dere qui in alcun modo al proposto quesito, preghiamo i nostri in-

terrogator! di riandar col pensiero quanto per noi fu scritto sopra

F unita in filosofia e il.bisogno di essa
,
e poi ci rispondano , qua!

nome , qual bandiera
, quale scuola puo pretendere di riunire le

menti cattoliche se non e quella di S. Tommaso?

Noi sappiamo che nessun uomo puo imporre altrui le sue opinio-

ni colla semplice autorita della dottrina, e YIpse dixit non puo tener

luogo della dimostrazione in filosofia
;
ma sappiamo eziandio che

nell'intraprendere lo studio di una disciplina, quegli opera da savio

che senza disaminare il valore di un insegnamento che ancor non

conosce
, sceglie fra tutti i maestri quello che ha fama di dottrina

piu sincera presso i dotti capaci di giudicarne. Ora in simili circo-

stanze si versano per appunto quei cattolici che
, provata 1' insuffi-

cienza, la vanita, i pericoli di tante scuole moderne delle quali non

e decennio che non vegga sorgere , brillare e spegnersi almeno un

1 Die Theologie der Vorzsit vertheidigt von JOSEPH KLEUTGEN, Priester tier

Cesellschaft Jesu. Erster Band; Miinster 1853.
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pak>, sentono il bisogno di ricercare un maestro dal qiiale Don pos-

sano temere nuovi error! e auovi disinganni. E quali sono le con-

dizioni che possono assicurare da questo timore ? Per fermo se ci

fosse dato d'i-ncontrare un uomo che per altezza e vastita d'ingegno

non fosse secondo a nessuno, che nelle sue specolazioni si guidasse

col puro amore della verita
,
che conoscesse pienamente quanto

scrissero i filosoii piu rinomati delle eta passate ,
cite possedesse m

irrado eccellentissimo 1' intelligenza dei veri rivelati
,
che nella sua

mente e nei suoi scritti abbracciasse la scienza teologica e la filoso-

fica percorrendole in tutto il loro giro e conducendole ad unita, che

fondasse un linguaggio limpido, precise, ROB barbaro pe' suoi tempi;

un uorao le cui dottrine e le cui formole fossero ammesse per secoli e

diventassero quasi linguaggio sacro nell'insegnamento e nelle solen-

ni definizioni della Chiesa: la cui scuola, malgrad0 delle divergenze

di opinioni secondarie, non desse mai luogo a discendenza ereticale,

cfee fosse proposto come esemplare di dottrina dalla Chiesa e dai

Santi, che fosse prescritto qual norma certissinaa alie Universita ed

alle congregazioni piu celebri
,
che contasse fra i suoi seguaci i piu.

nobili ingegni del cattolicismo; del quale infine nessuno potesse van-

tarsi d'avere nell'ordine metafisico dimostrato un solo errore: (jue~

st' uomo se s' incontrasse, diciam noi
,
in questi giorni di filosofica

anarchia, non avrebbe egli il diritto di levare uaa bandiera di salute

e rannodare intorao a se quanti anelano al possediraento del santo e

del vero? Ora quest' uomo, (chi puo negarlo?) sorse fra noi, visse e

vive tuttora nei soi scritti e nella sua scuola die 1' onora col titolo

di Angelico: egli e S. Tommaso d'Aquino, onor d'ltalia, gloria della

Chiesa e gemma risplendentissima del venerando Ordine de' Fra Li

Predicatori. I quali pregi del S. Dottore, qui accennati come di volo,

ma degni di essere ponderati da quanti voglioBO con rettitudine

formare un giudizio del mei ito relative delle varie scuole, sono tali,

che ad un cattolico non possono ragionevolmeate lasciar duhbiosa

la scelta, e devono vivamente eccitare la gioventu a dimesticarsi di

buon' ora col linguaggio e colle idee usate a quei di. Poiche le sen-

tenze che prime ban fatto presa nell' animo sono le piu tenaci
,
e
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difficilmente si riforma IK;!!' ola matiira collo studio profondo degli

antichi la superficiality della prima istituzione.

Non e per6 da credere die col risalire alle dottrine insegnate da

tanti secoli prima di noi in un'eta, che per molte ragioni puo legitti-

mamente chiamarsi barbara ed incolta. debbano mettersi in non cale

tutti gl'incrementi che partori alle scienze il corso di venti genera-

zioni. Anzi sarebbe questo non solamente falsare il concetto che

abbiamo di mira, ma travisare T indole medesima di quella filosofia

veramente cattolica, della quale vorremmo si stendesse universal -

mente 1' impero. La qual cosa si fara manif'esta nella risposta che

soggiungiamo al secondo quesito.

II.

Che la filosofia di S. Tommaso vuol essere arricchita

di tutti i trovali delle scienze moderne.

La scienza universale in qoanto e filosofia abbraccia e richiama

all' unita tre ordini distinti di conoscenze
,
le quali si diflerenziano

per gli oggetti o per le facolta che gli apprendono : gli uni essendo

termine proprio dell'inteHetto, gli altri della fantasia, gli ultimi del

senso. I puri intelligibili, cioe le verita prime e universali, Dio, gli

spirit! ,
la natura arcana di tutte 1'esistenze, formano di gran lun-

ga la porzione piu nobile e piu elevata della scienza sia per la subli-

mita degli oggetti ,
sia per la moltitudine

,
universalita e certezza

delle cognizioni ,
sia per T importanza delle medesime

, dipendendo

da queste le norme del vivere e dell' operare e i destini dell' uomo

nel tempo e nelF eternita. Essa non richiede altro stromento che

una mente educata a sani principii e fornita da natura di quell' a-

cotezza e di quel vigore ,
che sono necessarii alle lunghe e sottili

speculazioni. Questi pregi non difettarono a quei monaci del Modio

Evo, che eruditialle purefonticattoliche, assottigliati e, perdir cosi,

spiritualizzati dalle continue orazioni , dal silenzio
,
dalla sobrieta ,

dalla inalterabile calma della mente, poggiarono tant' alto nelle

regioni della intelligenza, ohe d' una infinita di loro ardue quistioni
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la maggior parte clei moderni iilosofi ha non solo perduta la soluzio-

ne, ma perfmo il nome e il significato.

Ma se e vero che la filosofia prima da piu secoli e in decadenza o

piuttosto in obblio ( conservandosi intero il tesoro di quelle cogni-

zioni nei libri degli antichi quantunque messo a profitto da pochi )

e pure verissimo che la filosofia delle arti e quella della natura fe-

cero grandi conquiste ed ampliarono meravigliosamente il dominio

delle umane conoscenze. La coltura del bello coi prodotti delle arti

liberali, e 1'esame della natura coile lunghe e pazienti ricerche, coi

viaggi in terre forestiere ,
colle comunicazioni non interrotte fra i

dotti
, richieggono altri tempi che non erano quelli agitati , procel-

losi e rozzi dell' eta di mezzo. Eppero la fisica e 1'estetica pargoleg-

giarono fino al sorgere di una nuova civilta
, quando coll'ingentilirsi

della favella e dei costumi, col diffondersi 1' amore della pace , dei

comodi
,

delle ricchezze
,

coll' aprirsi nuove vie al commercio e

nuove relazioni fra i popoli, coll'invenzione della stampa destinata a

diffondere e immortalare la parola ,
un nuovo mondo d' idee quasi

inesplorato si affacci6 alia mente degli uomini
,
come 1' America nel

medesimo tempo comparve all' ingegno mirabile del Colombo.

Le matematiche che sono lo stromento e quasi lo scalpello con

cui i naturali notomizzano e determinano le leggi invariabili

regolatrici dei fatti universal! del mondo
,
furono per avventura

le prime ad inoltrarsi per vie non esplorate ,
ed aprirsi un cam-

po cosi vasto che ai giorni nostri la vita d' un uomo basta a gran

pena per correrlo. Alle matematiche si associarono le scienze mec-

caniche, e la loro piu nobile e vasta applicazione, la conoscenza dei

cieli, dei loro moti e rivolgimenti, e della stupenda sapienza di Dio

che vi traluce perentro. Le speculazioni di Pitagora e di Filolao, i

calcoli d'Ipparco e di Tolomeo, che per tanti secoli avevano guidato

gli astronomi
,
non furono che i primi gradini di una meravigliosa

piramide che continuata da Copernico ,
da Galileo

,
da Keplero , da

Newton, da Herschell, giunse colla cima a toccare le stelle.

Nel medesimo tempo i fenomeni piu vicini e piu ovvii ,
le pro-

prieta dei corpi tutti che ne circondano
,

le leggi della luce , del
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calorico, dell'elettrico, del magnetismo si venivano scoprendo ,
re-

gistrando, universaleggiando, fino ad acquistare quel rigore, quel-

T uriita che oggidi vediamo regnare nella fisica dei corpi pondera-

bili e in quella degl' imponderabili. A lato di queste fiorivano la mi-

neralogia ,
la botanica

,
la zoologia ,

scienze non sappiamo se piu

utili o dilettevoli, nelle quali con singolare grazia e vaghezza si ri-

ilette la belta della mente creatrice. La geologia poi ultima a nascere,

perche bisognosa del concorso di tutte le precedenti , percorreva

in breve giro d'anni la sua carriera, e discoprendo al mondo presen-

te le superstiti reliquie dei mondi clie furono e piu non sono
,

ci

mostrava scolpita in caratteri immortali nel fianco dei monti e nelle

viscere della terra la storia di quelle eta remotissime a cui non si

stendono i monumenti delle umane generazioni.

Malgrado de' loro pregi questi rami del sapere umano non si sten-

dono che alia superficie delle cose, e alle mutue relazioni
,
che non

ne alterano la natura. La chimica organica ed inorganica, la fisiolo-

gia vegetale ed animale con tutte le loro attinenze ,
formano quella

parte della scienza piu intima ed arcana, che collegandosi da unlato

colle qualita visibili
,

e dall' altro colle nature invisibili e quasi il

nesso che congiunge le scienze meramente speculative alle empiri-

che, e sottopone i risultati dell' esperienza alle astrazioni della me-

tafisica. La natura e le facolta degli esseri essendo la fonte delle loro

operazioni, si vede come la fisica e la metafisica abbiano per punto

di contatto la ricerca delle cause efficienti, soprattutto delle piu ele-

vate ed universali. Lo stesso dicasi delle cause finali ed esemplari :

le quali non ancora molto disaminate dai moderni, formano tuttavia

due nobilissime provincie della scienza filosofica, comuni ai fisici ed

ai metafisici. Gli antichi ebbero forse torto nell'esagerare 1' impor-

tanza delle cause finali alia ricerca delle leggi cosmiche : ma i mo-

derni, e fra questi principalmente Bacone e Buffon, ebbero torto ad

allontanarle in tutto dalle considerazioni della scienza
$
e speriamo

che i bei lavori fatti da Cuvier
, Despreaux ,

Buckland
,
Chalmers

,

Kidd
, Whewell ,

Bell
, Roget , Kirby ,

Prout
,
Desdouits e altri ,

vorranno riconciliare i fisici con questa bella parte della naturale

Serie 77, vol. 777. 18
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filosofia. E per toccare anche di passaggio le cause esemplari fare^

mo osservare che a queste si rapportano le specolazioni piu proprie

della scuola tedesca
,

nelle quali si tende ad esplicare 1' armonia e

quasi la gerarchia degli esseri
,
secondo cui gli ordini inferiori si

modellano su i superiori ,
e il mondo tutto e immagine fmita del-

T infinita perfezione di Dio. Soggetto quanto altro mai nobile e di-

steso
,
che ad essere esplicato con qualche maestria e verosomi-

glianza richiede il possedimento di tutte le scienze e forma quasi

1' unita enciclopedica del sapere.

Da cio e facile argomentare qual solenne pazzia sarebbe il pen-

sare, che la filosofia delle idee e quella della natura si possano col-

tivare e possedere compiutamente 1' una senza dell' altra
,
non av-

vertendo essere queste due i componenti integral! di un sol tutto,

come 1'uomo e unica persona composta di spirito e di corpo. La

scienza delle idee puo esser vera, ma sara necessariamente monca
,

arida
,
sterile ed infruttuosa

,
senza il corredo piu o meno ricco di

quelle conoscenze naturali e sociali in cui si individuano e singola-

rizszano i principii astratti e fanno per dir cosi prova del loro valore.

La scienza poi della natura e dell'uomo, che ne e parte nobilissima,

non pu6 meritar nome di scienza ove si ristringa al semplice novero

dei fatti e delle osservazioni , e non attinga dalle idee quella forma

che le da unita, vita e movimento e d' infiniti atomi sciolti e sper-

perati fa sorgere un corpo fornito di bellissime proporzioni. Poiche

Hell cose esistenti, non meno che nelle cognizioni, la vita nasce da

quei principii invisibili che si sottraggono alia percezione dei sensi,

In verita qual cosa e mai la conoscenza, se non la riproduzione in>-

telligibilenel pensiero degli esseri che sussistono al difuori e dei loro

reciproci influssied attinenze? Ma nel giro delle cose esistenti, e cer-

tissimo che le cause prime tramandano i loro influssi nelle seconde,

e per queste di grado hi grado fino nelle estreme; e certissimo che

neH'ordine dei fmi gli agenbi infimi risalgono gradatamente iino arl

semmo; e certissimo finalmente che 1' immagine del primo artefice

s'imprime come suggeHo, somiglianza o vestigio sopra tutte le sue

fatbure
, per cai queste conservano una

, diremmo, cognazione che
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ne rivela 1' identita dell' origine e la medesimezza del fine. Ora co-

me sarebb'egli possibile il dissociare nella scienza element! si stret-

tamente congiunti colla natura? La vera filosofia cattolica dunque

non solo non ripudia ,
ma perehe vera

, perche cattolica tende ad

incorporarsi tutti i progressi fatti dallo spirito umano nella cogni-

zione della natura durante gli ultimi secoli
,
e vuol ridiventare in

piu vaste properzioni enciclopedica ,
come tento di essere ai tempi

di Alberto Magwo e di S. Tommaso.

Se cosi & in ordiwe alia conoscenza degli oggetti meramente sen-

sibili , die cosa non dovra dirsi del termine proprio della fantasia ,

cioe del belio e delle sue arcane relazaoni col vero inteilettuale e

colle afiezioni sensibili ?. La fantasia
,
come quelta che traaiezza i

sensi e F intelligenza, e necessariamente rinchiusa nella sfera che in

se raccoglie quei due estremi : quindi le pellegrine meditazioni in-

torno al bello in generate, al sublime, al meraviglioso, eccitate par-

ticolarmente dalla coltura delle arti belle , F architettonica, la scul-

toria
,
la pittorica ,

e da tutti i rami della letteratura
,
debbono oc-

cupare sotto il norae di estetica o di quakmqraie akro
,
nelle disci-

pline filosofiche quel posto che nelle umane operaziom e dato alia

fantasia. Veggano ora qual sia F ampiezza e quale F arduita del

c6mpito proposto ai ristauratori deWa vera, e della cattolica filosofia

dalle condizioni delFeta presence : veggano cio, diciamo, coloro cui

parve che il rinnovare le specolazioni della scuola fosse far dietreg-

giare la sckaza , knpiccolirla , stremarla
, imbarberirla

,
vincolare ,

impastoiare , tarpar Fali alF iogegno ,
e resistere foliemente a quel

moto che inevitabilmente ci spinge alia ricerca di yerka sempre

nuove. La soluzione di questo problema e n campo nel quale po~

tranno esercitarsi per lungo tempo gF ingegni piu eletti , e le menti

desiderose di tentar nuove vie e di coglaere nuovi allori
5
anzi e or-

mai questo F unico mezzo di arricehire il fondo delle umane cooo-

scenze, e lo scopo verso il quale la legge del progresso dirizza i ten*

tativi della scienza : com diuiostreremo di proposito rispondendo

alF ultima questione.
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HI.

Che il tempo presenle non e sfavorevoh ma opportunissimo

a questa impresa.

A coloro i quali pretendono die F opera, a cui vorremmo si met-

tesse la mano dai dotti, e inopportuna e contraria al voto imiversa-

le, potremmo rispondere che poca briga ci diamo dell'opinione cor-

rente
,
ed ogni qualvolta siamo convinti che la ragione cozza col-

1' opinione universale, stimiamo dover nostro di far prevalere quella

a questa 5
e dove ci6 non succeda per la debolezza delle nostre

forze e per mancanza dell' altrui concorso
,
ci recheremo tuttavia a

gloria se per noi la ragione alia opinione della moltitudine non soc-

combe invendicata o indifesa. Ma piu diretta risposta daremo nel

caso presente ai benevoli oppositori , provando loro che la ragione

dimostra e il fatto mirabilmente conferma, i conati della generazione

che spunta esser volti alia conciliazione della filosofia antica colle

scienze moderne; e quindi esser debito della generaziene che tra-

monta appianare a quella la strada e additarle il sentiero piu breve

e piu sicuro per raggiungere il termine.

Diciamo in prima che questo e conforme ai dettati della ragione:

afiermazione strana a prima vista e nondimeno certissima a chi at-

tentamente osserva i varii momenti per cui discorre lo spirito umano

nel suo successive esplicamento. Imperocchfe , quantunque 1' uomo

perch^ libero non sia nel suo individuale perfezionamento soggetto

unicamente a quelle leggi fatali che governano le cieche esistenze
,

nondimeno considerate nella societa, dove le libere determinazioni

perche indefinitamente varie si urtano
,

si oppongono e in gran

parte nei loro efletti generali si annullano
,

il finale risultamento
,

cioe le condizioni civili di una nazione traggono piu dai principii

universali che la informano
,
che non dalle influenze libere dei sin-

goli individui. Questi possono per verita produrre alcune perturba-

zioni momentanee
, qualche ritardo o qualche acceleramento nel
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moto
,
ma la legge di questo e regolata da mente piu alta

,
che sa-

pientemente ordina ai suoi fmi il tumultuare tempestoso delle cu-

pidigie e delle deliberazioni umane.

Ora per una ragione profonda che qui non occorre disaminare it

moto esplicativo dello spirito in societa, cioe del crescere e dilatarsi

la scienza nel consorzio dei popoli inciviliti
,
non e moto equabile ,

ne uniforme. ne accelerate in unica direzione, ma se cosi possiamo

esprimerci, e moto alterno, reciprocandosi in esso la dilatazione e il

concentramento, 1'arialisi e la sintesi, I'empirismo e la specolazione,

per si fatta guisa che quando un periodo sta sal declinare gia 1'altro

si appresta, ed un sottile investigatore, a molti segni forieri, pu6 in-

dicare con certezza 1' indole del vicino trasmutamento. Questa co-

noscenza e utilissima a chiunque vuol fare opera duratura , sia

nell' ordine scientifico
,

sia nel civile e religiose. In quest' ultimo

molti nomi illustri si potrebbero citare di uomini, che fornitidi fa-

colta auguratrice del futuro seppero architettare le opere e le isti-

tuzioni loro con tal prudenza ,
che le contemperarono ottimamente

ai tempi ed ai bisogni che andavano maturandosi. [Ma un lume su-

periore ora svelato ed ora occulto guidavali nel loro intento sovru-

mano, o quando come Pontefici presedevano ai destini dellaChiesa,

quando come apostoli, dottori o patriarchi rinnovavano le nazio-

ni colla potenza della parola, della dottrina, delle associazioni ope-

rose o contemplative ;
1' esempio de' quali non vale a confermare il

nostro discorso se non per quella analogia universale che corre fra

1 due ordini della natura e della grazia. In fatti non pochi fra gli

uomini politici si segnalarono per questo senso distinto dell' avve-

nire, nel quale consiste 1' apice della sapienza politica. Basti il ram-

memorare Bossuet e Leibniz
,
De Maistre e Napoleone ,

dei quali

alcune previsioni parvero profezie -,

tanta fu la precisione con cui

pronosticarono gli avvenimenti lontani onde era gravida la loro eta.

fi dunque possibile il dedurre dalle leggi universal! governatrici del

moto scientifico quale debba essere la direzione degli studii che

prevarra nell' epoca a noi vicina
;
e non sara difficile il dichiarare

come essa debba coincidere coll' indicata qui sopra.
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La mente uniana, che si svolge e si perfeziona per opera del di-

scorso , trapassa ,
come accennavamo poe' anzi , per due momenti

alternativi
,
essendo conforme alia sua natura di conoscere partita-

mente le cose singole ,
e richiamarle poscia ai principii universali

dai quali dipendono come intelligibili, attivi od esistenti. Quindi al

percepire seconda 1' astrarre, air analisi la sintesi, alia moltiplicita

disgregata 1' unita organica,- alia verita particolare 1'assioma univer-

sale ,
all' esperimento la scienza. Questi due generi di operazione

intimamente connessi s'avvicendano e formano a pooo a poco il te-

soro delle individual! e sociali conoscenze. Che tale sta Vandamento

del processo scientiftco ciascuno p6 di leggeri verificarlo o col te-

stimonio della coscienza in ordine al proprio intelletto, o con quello

della storia in ordine al germogliare ,
crescere e raaturarsi delle

scienze nel civile CODSOTZIO. Non e egli vero per avventura che

qualora un genere di conoscenza e pervenuto nella societa a quel

maggior grado di perfezione e di unita
,
alia quale e difficile e fati-

coso e lento il progredire ,
le menti sempre desiderose del nuovo si

gettano ad altre conquiste ,
e quasi tentando da prima il terreno ,

vanno dubbiose e timide soffermandosi ad ogni passo 5
dall' esanae

pskrziale dei singoli oggetti |>assano gradatamente alle loro analogic,

alle similitutdim e differenze, alle classificazioni e categoric, aile

leggi, ai principii regolatori del tutto; in somma alia scienza, ehe

e il termine al quale mira 1' osservazione empirica ed il raffronto?

Quando poi la nuova scienza gia sta sul formarsi e vestire un' inn-

dole e fisonomia sua propria , si cominciano ad investigare le atti-

nenze su colle sorelle ad intendinaento di ravvicinarle fra loro, a&r

segnando a ciascunail luogo da occupare nell' albero enciclopedico.

Cio posto e facile dar ragione della crisi filosofica che aecadde

verso il secolo XIV e di quella che sta per compiersi nel XIX. L*

filosofia aveva raggiunto per opera di S. Tommaso e de' suoi coevi

la massima ampiezza ed unita che aver potesse nello stato delle eo-

noscenze positive proprie di qued tempi. II lavoro delle geQerazioni

anteriori era stato di racoogiiere le sparse reliquie dell
1

antica sa-

pienza, della naturale tramandata dai Greei, dai Latiui e dagli
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Arabi, della soprannaturale trasmessa dai Padri. L accozzare tante

membra in apparenza cosi diflbrmi, il ripulirle, aflinarle e ricon-

giungerle insino a formarne un tutto arrnonioso e ordinatissimo

fu il c6mpito assegnato ai maestri della scuola del secolo XIII:

dopo ci6 che rimaneva a fare allo spirito umano sempre irrequieto

e avido di avanz/amento ? II pretendere che 1'enciclopedia scola-

stica si trasmettesse di generazione in generazione con quei leg-

gerissimi increment! che solamente poteva trarre dai proprio fondo

sarebbe voler restringere lo spirito umano in troppo angusti con-

fmi
,

isterilire la facolfca creatrice dell' ingegno e spegnere nel-

1'uomo la sete dell'infinito. Una nuova era doveva dunque comin-

ciare col secolo XIV, e eomincio di fatto, aprendosi alia scienza

quattro vie principal! da battersi da ciascuno secondo 1' indole e

proprieta del suo ingegno. Gli uni si attennero scrupolosamente

alia dottrina ereditata dai maggiori schivi d'ogni novita, e alieni

daU'introdurvi qualunque elemento di nuovo conio : e questi non.

furono che imitatori servili
,

e le loro questioni degenerarono

in vuote astrattezze, e dispute inn till di parole. Altri tutto al-

1'opposto rigettarono T intera tradizione, e si piovarono a pian-

tar nuovi dommi, a creare di pianta una nuova filosofia: costoro

nella loro folle intrapresa riuscirono in parte a distruggere ,
se-

minando il disordine e la confusione nella religione, e dissipandone

i principii : ma di erigere un nuovo edifizio sulle rovine o a fianco

dell'antico non ne fu nulla. I terzi poi giusti estimatori del sapere

vollero conservata la tradizione
,
ma intesero ad arricchirla collo

stenderla a nuove applicazioni, o nell' ordine morale illustrandone

k casistica, o nel religioso combattendo i nuovi errori, o nel so-

ciale riscbiarando le lotte nascenti fra i popoli e i governanti.

La schiera piu vasta pero abbracci6 tutti quelli che impazienti non

sol dell' antico ma anche del difficile si diedero alia ricerca della

natura, e dispregiando la specolazione qual vano giuoco d
1

inge-

gno, preferirono quell' ordine di conoscenze alle quali diedero no-

me di positive , e che in qualche paese di Europa hanno quasi

sole il privilegio di essere appellate scienze. Ecco come alia sintesi
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tenne inevitabilmente dietro una nuova analisi, che alia sua volta

aspira ad una sintesi piu perfetta: non opposta alia prima sintesi,

ma quella medesima piu vasta, piu ricca, piu bella, come pianta la

quale in sul crescere si riveste ogni anno di fronde
,
di fiori

,
di

irutti piu rigogliosi e piu abbondanti.

E veramente siccome il secolo XIV era sazio di quella omai ste-

rile uniformita, cosi ilXIX si trova oppresso dalla sterminata mol-

tiplicita di conoscenze disparatissime, e sente il bisogno d' impri-

mervi il suggello dell' unita che dia alia mente facilita e prestezza

a percorrerne il giro e misurarne la vasta distesa. Poiche 1' unita e

madre dell' ordine, e 1' ordine e inseparabile dall' intelligenza. Non e

percio da stupire che i fisici piu illustri si lamentino del dechinare

e volgere all' occaso le discipline materaatiche e naturali 1 : poiche

la mancanza d' un vincolo comune
,
e la divisione estrema prodotta

dall' uso illimitato dell' analisi rendono ogni di piu difficili le nuove

scoperte e le scemano d' importanza e valore. Cotalche gl' ingegni

circoscritti da un' angusta specialita di ricerche s' impiccoliscono ,

e manca loro quella molla potente che trovasi nella speranza di

qualche grande e strepitosa invenzione. Quindi fra' cultori di que-

sti studii una buona parte trascurandone il lato scientifico
,
si volge

alle applicazioni per arricchirne le arti, 1' industria ed i) commercio :

altri poi che si trovano forniti d' ingegno specolativo si provano ad

improntare le loro idee sistematiche chi su questo ramo della scien-

za e chi su quello, o anche a raccoglierli tutti in un sol tronco e

dimostrarne 1' origine e la genesi primitiva.

1 La grande impulsion qui fut donnee aux sciences mathematiques et natv-

relles, a la fin du siecle dernier et au commencement de celui-ci , semble etre

venu expirer sur la tombe des Laplace, des Cuvier, des Wollaston , des Davy,

des Young. Les eclairs brillants quijettent encore de temps a autre quelque eclat

sur lemonde savant, partent tons, a pen d' exceptions pres, des veterans de la

science, que la mart a jusqu' id epargnes, et qui continuent les travaux qu' ils

avaient commences jadit. A. DE LA RIVE. Bibl. Univ. de Geneve 'J837, t. XI,

pag. 354.
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E chesono in fatti gli sforzi delle scuole filosofiche, tedesca, fran-

cese ed italiana da piu lustri
,
se non un tentativo per isvincolarsi

dalla materia e dal senso, sollevarsi nelle region! specolative e quivi

rintracciare quei sovrani principii, che colla loro ampiezza ed uni-

versalita valgono ad armonizzare gli opposti e richiamare ad unita

le innumerevoli discrepanze del molteplice ? Da una trentina d'anni

a questa parte tutti i rami del sapere pare che aspirino a diventar

filosofia: filosofia della natura, filosofia delle arti, filosofia del diritto,

filosofia della storia , filosofia del hello, filosofia della vita
, filosofia

perfmo della rivoluzione, tutto filosofia
,
eioe deduzione piu o meno

rigorosa dai primi principii ed immutahili, e trasformazione del fat-

to individuale concrete e passeggero in legge universale e perma-

nente. A questi conati parziali si associarono imprese piu vaste.

Hegel nell' Endclopedia, Schelling nell' Idedlismo transcendentdle ,

Lamennais nello Schizzo di una filosofia, Gioherti nell' Introduzio-

ne ed altri tentarono di fondare 1' unita assoluta della scienza, e fare

germogliare da un solo principio tutte le conoscenze come tutti gli

esseri procedono da una sola causa. II fatto dunque non meno evi-

dentemente della ragione comprova che lo spirito umano e giunto

a quel periodo del suo esplicamento, nel quale le scienze specolative

ritornano a splendore, e sono destinate a regnare come reine sopra

tutto lo scibile. Laonde quei gran.vanti dati alia sintesi da alcuni

moderni filosofi si spiegano facilmente , non perche questa si van-

taggi sopra 1'analisi sua sorella, essendo 1' una e 1' altra non meno

utili o necessarie allo svolgersie perfezionarsi dell' intelligenza, ma

perche la natura dei tempi che corrono vuole che lo spirito sinteti-

co prevalga e 1' analitico sottostia.

Parra forse a taluno che con questo ragionamento noi non ahhia-

mo provato il nostro assunto, che era non gia di dimostrare 1' op-

portunita di rimetterein onore la vera filosofia, madiristorarel'an-

tica, la filosofia scolastica di S. Tommaso. Tuttavia se ben si consi-

deri, niun' altra conclusione pu6 dirittamente inferirsi dal detto fin

qui. Conciossiacosache per quello che fu discorso nel primo paragra-

fo, si fa manifesto che ogni cattolico deve adoperarsi perche la filosofia



DEL PROGREfeSO FILOSOFICO

delle scuole, conservata all' ombra del santuario. esca da questo giro

troppo ristretto, ripigli il suo impero e ponga line all' anarcliia pro-

fonda che divide e agita le menti. Di piu il voto di una filosofia con-

ciliatrice, eppero vera e cattolica, e universale: anzi molti pretesero

di compirlo: e se non vi riuscirono ne fu sola cagione 1' aver volu-

to disconoscere la sapienza che si accoglie da secoli nel seno della

vera Chiesa, 1' aver preferito i sogni del proprio ingegno e le fanta-

sie di una splendida immaginazione ai risultati di tanti sublimi ,

profondi e pazienti speeolatori ,
nei quali i voli naturali dell' inge-

gno non Irasandarono i coufini segnati dall' autorita infallibile della

rivelazione. Dunque il vero bisogno della eta presente e il desiderio

dei cultori delle sode discipline non possono essere soddisfatti senza

il ristauro di quegli antichi principii, dai quaii drpende un durovole

riordinamento.

Che se per lo passato anche fra gli uomini asscnnati non pochi

avrebbero visto di nial occhio riporre in seggio dottrine che erano

in voce di rancide e viete
;
ora aramaestrati dall' esperienza impa-

rarono
,
che non da mancanza di valorosi ingegni , di cui i nostri

tempi furono quanto altri mai feracissimi, ma dall' abbandonamen-

to del retto sentiero si origina la confosione ela nullita a che riusci-

rono i fitosofici rinnovamenti
,
che , non essendo il mondo nato pur

ieri, la scienza delle prime verita nonpuo essere il ritrovatodei no-

stri di
5
che vi furono epoche non meno fertili di questh in opere

grandi d' arte e d' ingegno 5
e che Y educare, svolgere, crescere quei

semi della prkca virtu e impresa forse meno gloriosa ,
ma piu

spedita e piu sicura che non il ricrearli. Atizi chi e alquanto fami-

gliare collo studio degli antichi avra piu volte osservato
,
che i piu

vivi e sodi concetti esposti artificiosamente dai moderni non sono

che riproduzioni incompiute di antiche idee, ma divenute infecon-

de in mano loro, perche ineompiute o scorporate da quel complesso

armonico dai quale tutte hanno vita perenne , splendore e fecon-

dita. II Gioberti fu scaltrissimo nell' aecoppiare le dottrine scola--

sticlte alle speculazioni germantche , ed alile prime ,
che in molti

luoghi ti-aspanvciHO come pegno di ortodossa iilosofia
,
dev-e recafsi
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il passeggero favore che ottennero i suoi scritti presso una parte del

dero italiano. E il Lamennais in Francia, che faceva egli nel mede-

simo tempo se non rmnovare nel suo Schizzo di una Filosofia ,
il

bdlissimo trattalello di S. Bonaventura intitolato: Deredmtione ar-

tium ad T-heologiam, dilatandone le dimensioni, accordandolo alle

present! condizioni dellescienze, e sventuratamente alterandone lo

schietto insegnamento colle scede del panteismo oltremontano ? In

qiaesta guisa 1' uno e I' altro rendevano omaggio ai dettati della

scolastica.

A questo medesimo ritorno accennano gli stodii iratrapresi da

mold dotti intorao alle antiche fonti. Aristotile e i suoi commen-

tatori ,
S. Anselmo

,
Alberto Magno, S. Tommaso e la Scolastica

trovarono a' giorni nostri uomini eruditi, iquali non per amore di

cattolica verita
,
ma anche solo per istudio di soda filosofia

,
si mi-

sero a ricercarne pazientemente le opere ,
a interpretarle , a tes-

sere la storia dei conflitti e delle vicissitudini a cui soggiacquero

il Poripato e la Scuola. E per tacere di altri, a cui non sono noti i

lavori di Franck 1
,

di Ravaisson 2, di Barthelemy S. Hilaire 3
?

di IJlainville 4
,

di Remusat s
,

di Haureau 6, di Renan 7? Ora

^tccadra inevitabilmente die alcuni dotati o di penetrativa piu forte,

--o di giudizio piu scjuisito ,
o di mente piu spregiudicata sapranno

librare con giusto peso il nierito di qaei .granodi ,
e non contenti di

una sterile ammirazione
,
la cjuale e .gia sotteatrata al dispregio in

cui erano caduti presso i filosofi eterodossi
,

s' impegneranno a

fame rivivere le dottrine e propagarne la conoscenza. Ne questo

\ FRANCK : Analyse de VOrganum d'Aristote ; Histoire de la Logigue.

2 RAVAISSON: 'Essai sur la tnetaphytique d'Aristote. Vol. 2.

3 EARTH. S. HILAIRE. Quest' illustre scrittore tradusse e commento parec-

cliie opere dello Stagirlta : La Logica , la Politica
,

il trattato dcll'Anima, ecc.

4 BLAI^VILLE : Legons ur I' Histoire de I' Organisation, nelJc quali il celcbre

lisiologista discorrc alungo.c con grande ouore delle opere di scicnzc natural!

di Alberto Magno.

.3 UKMUSAT : .S. Anselme de Cantorberi,

6 HAUR^AU : Histoire de la Scholastique.

^ RENAN ; Averroes et I'Anerro'isme,
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parra strano a chi consider! che quel sommo uomo, che era il Leib-

niz, nel tempo in cui ferveva piu viva la riazionc della filosofia mo-

derna contro 1'antica, confesso che piu mature e profonde ricerche

1'avevano richiamato alledottrine scolastiche, dalle quali doveva es-

sere alieno per educazione scientifica e per professione religiosa. E

se non temessimo di oltrepassare i giusti confini
,
ci sarebbe caro il

far sentire ai nostri lettori con quale saviezza egli luterano esorti i

filosofi ad abbandonare le nozioni di corpo e di anima nuovamente

introdotte dai principii novae cuiusdam ac blandientis imaginatiom

philosophiae , e a convalidare con salde ragioni le dottrine confer-

mate dal Concilio Lateranense. Udiamo nondimeno le gravi e pon-

derate parole ,
colle quali da ragione del suo convertirsi dal carte-

sianismo alia scolastica. Equidem non patitur brevitas nostra ut

in pbilosophiam longius excurramus. Illud tamen obiter attigisse

suffecerit, nos quoque non perfunctorie studiis Mathematicis me-

et chanicisque et naturae experiments operam dedisse
,

et initio

K in illas ipsas sententias [uas paulo ante diximus
, (intorno alia

natura dei corpi e degli spiriti) inclinasse
;
tandem progressu me-

ditandi
,

ad veteris philosophiae dogmata nos recipere fuisse

coactos 1. Quarum meditationum seriem si exponere liceret, for-

ce tasse agnosceretur ab his qui nondum imaginationis suae praeiu-

<t diciis occupati sunt
,
non usque adeo confusas et ineptas esse

eas cogitationes ac illis vulgo persuasum est, qui receptorum

dogmatum fastidio tenentur, etPlatoni, Aristoteli
,
Divo Tomae

aliisque Summis Yiris tamquam pueris insultant 2
.

Che se gli eterodossi moderni non ricaveranno per se stessi dallo

studio della filosofia cattolica del Medio Evo quei frutti che ne colse

1 L' autorita del principe dei matematici e dei filosofi dello scorso secolo

serva a giustificare quello che per noi fu acceunato altrove intorno alia dot-

trina delle forme, la quale non solo non e piu ridicola ai tempi nostri, ma dt-

venta ogni giorno piii comune tra i filosofi ora che iprogressi speculative han-

no rimodernato un frasario antico , come scrive un uomo che non era retro-

grade. (GlOB. Rinnov. lib. II, cap. IX.)

2 LEIBNIZ
, Syst. Theol. p. 99. Parisiis 1845.
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quel prestantissimo ingegno, al certo diverranno meno restii ad ac-

cettare le stesse dottrine richiamate a vita e con moderno stile

adornate dagli scrittori ortodossi. Essendoche la Germania, la Fran-

cia e T Italia, come se operassero di comune intendimento
, metto-

no concordemente mano al lavoro. E quale per verita si manifesta

la direzione degli studii filospfici e teologici sul Reno ? Gli errori di

Hermes
,
di Hirscher

,
di Giinther

,
costrinsero i cattolici a cerca-re

nuove armi e le trovarono affilatissime negli scritti dei dottori sco-

lastici e del loro principe S. Tommaso : come si puo vedere nelle

recenti scritture del dottor Clemens , e nella Difesa della Teologia

Scolastica di Giuseppe Kleutgen annunziata di sopra.

In Francia poi odasi quello che scrivevane mesi sono Carlo De

Remusat. S. Tommaso e una gran mente. Se alcuno puo dine-

gargli tutta 1' originalita permessa ad un filosofo, quella sagacita

profonda che fa progredire la scienza, almeno e certo che nessu-

no lo vince in ampiezza e capacita d' intelligenza ,
in acume

,
in

dialettica, in buona fede nella ricerca e nell'esposizione, in retti-

tudine e giudizio nel laberinto dei singolari sistemi di quel tem-

po e di qtfelle scuole. Non evvi Scolastico di cui la lettura sia piu

<( utile, e noi desideriamo di vedere la Chiesa illustrata dalla sua sa-

<( pienza L' abate Carle pubblico intorno alia vita ed agli

scritti di S. Tommaso un' opera di gran lusso e gradevolissima

a leggersi. Un giovane metafisico protestante rapito acerbamente

alia scienza il sig. Leone Montet pubblic6 due ottime memorie

a sopra la filosofia dello stesso Dottore. Finalmente il sig. Haureau,

il quale e unpoco tomista, nella sua opera sopra la filosofla scolasti-

caconsacro due capitoli rilevantissimi alia dottrina di S. Tommaso

d' Aquino 1
. Ai laici, agli alunni dell' Universita Parigina, fan-

no eco
gl' istitutori dei seminarii, i membri piu onorati del clero, i

quali esortano a ricondurre la filosofia dai programme di Vitlorio

Cousin a quelli di Arislotile e di S. Tommaso , che inlerprelando le

\ Revue des deux Mondes Marzo 1853, pag. 844, 845.
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opere del Greco filosofo le purgo dagli errori e le cristianeggib
1

; e,

cosa mirabile ai nostri di
, pubblicano nei giornali scientific! latine

dissertazioni De Theologiae Scholasticae studiis resdtuen&s 2 : il che

vale quanto propugnare il rinnovamento dclla scolastica filosofia
,

poiche 1' una non pu6 sequestrarsi dall' altra
, piu di quello che le

mura od il comignolo possano reggersi senza le fondamenta. L'lta-

lia pure non e straniera a questo moto, anzi precede ogni altra, se

possiamo giudicarne dalle private nostre corrispondenze, e ci ba-

sti a confermarne la veritail ricordare il favore con cui furono ac-

colte opere dirette ad tllustrare le antiche dottrine, o ad applicarlc

ai presenti bisogai dell' eta aostra: tali sono il Prospetto della filo-

sofia ortodossa per Vincenzo De Grazia e il Saggio teoreiico di diritto

naturale di Luigi Taparelli: alle quali potrebbero aggiungersi con

ragione i parti nobilissimi d'ingegno delConte Avogadro della Mot-

ta 3, e del Canonico Guglielmo Audisio, i quali debbono laprofon-

dita e robustezza delle loro dottrine allo studio degli scolastici. Ne

meno espressivi di quella tenderiza sono i sensi che novellamente

profieriva in una forbita orazione latina il cav. Nic. Niccolini decoro

ed ornamento delle lettere e della giurisprudenza napolitana. E quel-

le parole gravissime in commexidazione della dottrina di S. Tom-

maso ben sonavano in quella Universita che ebbe un tempo 1' An-

gelico a professore ed al presente , per voto unanirae secondato dal

religioso Monarca, lo ha dichiarato suo speciale patrono 4. E se

noi in queste carte che da quattro arnii andiam pubblicando siam

giunti a rischiarar qualche punto in questioni difficili e gelose,(
o far

prevalere qualohe verita a giovaraento della cristiana repubblina^

confessiamo di doverlo interamente a quelle fonti che a gran nostra

1 CAHOUR : Des etudes classiques j>ag. 257.

2 Revue de VEnseignement Chretien n. 12, 13.

3 Saggio sul Socialismo, Teorica del Matrimonio, ecc. ecc.

4 De subcesivi temporis usu : Oratio habita in aedibus Neapolitanae studio-

rum Universitatis a NicOLAO NICOLINI iuris poenalis antecessore pro auguratu

annm lectionum cursu-a Nov. MDCCGL1I ad lun. MDCGCLIII.
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ventura gustammo in gioventu, e dalle quali procuriamo di derivar

qualche filo d' acqua ad inaffiare le nostre aiuole.

Aggiungiamo a tutto questo un argomento estrinseco ma di gran

valore a chi si conosce delle cose del mondo. Le edizioni di un libro

possono far segno del pubblico favore die lo circonda. Ora non cre-

diamo che 1'ra i libri di studio alcuno se ne ritrovi, il quale oltre le

innumerevoli edizioni fattene nei tempi andati, sia in corso di tante

quante ne conta la Somma Teologica di S. Tommaso. Nella sola

Italia si noverano ben quattro o cinque ristampe di cui le une si ri-

stringono alia Somma
,
le altre si stendono a tutte le opere. La

Francia poi ,
che in tutto ha bisogno di essere singolare ,

non con-

tenta delle nuove edizioni o cominciate o gia condotte a termine, in-

traprese di pubblicarlo nell' idioma volgare. Checche ne sia di que-

st' ultimo divisamento, come i libri non si stampano per gittarli a

marcire nelle ofticine
,
ma Fabbondanza delle merci in questi casi

nasce , secondo gli economisti
,
dalla frequenza delle richieste

,
ne

possiamo legittimamente condiiudere
,
che lo studio dell' angelico

Dottore ritorna ad essere universale presso i cultori delle severe di-

scipline. Con che ci pare di avere abbondtmtemente prorato 1' as-

sunto nostro
,
del non esservi occasione piti favorevole di questa al

risorgimento dell'ortodossa filosofia.
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XX.

L' inviio.

Per ripigliare con migliori termini il filo della storia interrotta

convien che ci rechiamo un pochette alia casa del signorino, ove in

un bel giorno d' Ottobre giunse una cavalcata d' alcune persone

ragguardevoli, le quali allettarono la curiosita dei popolari poco usi

per vero dire a visite signorili. L' unico, che fosse di quella brigata

noto al paese, era Eugenio, figliuolo del Sindaco, giovane di bell'a-

ria di volto con tutto che fosse un tantinetto olivigno, d' occhi alle-

gri e furbacchiotti, e di mezzana ma ben proporzionata persona 5
e

la sveltezza del corpo accrescevano spiriti desti e graziosi, attitudine

ne' moti, e leggiadria di fogge squisita ed elegante. Cavalcando egli

un ginnetto leardo pomellato precedeva gli altri come la scorta del-

la brigata-, e intanto pure coi suoi caracolli, e scambietti, esbalzi e

giuochi dava non poca molestia ad una giovanetta ,
la quale altresi

a destriero gli veniva cautamente allato. Era 1' Adelaide
,

cosi essa

1 Vedi questo volume pag. 163.
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chiamavasi, in quell'
eta che le donne fa piu pregiate la bellezza vela-

ta da timida modestia e vergognosa : e ch' ella d'ambedue quei pregi

fosse abbondevolmente da natura e da virtu provvista il mostrava alia

maniera gentile insieme e contegnosa onde alle piccole e innocenti

scapestrerie di Eugenio rispondeva. S' egli sbiecava di fianco il ca-

vallo,ella ritiravasi destramente aU'undei cantidellavia: se coi ripie-

gamenti e guadagni di groppa le impacciava lastrada. ella sofferma-

vasi con pazienza indietro : se, il facea rignare o scalpitare colle

zampe o colpeggiare col capo al verso montonino per le strappate del

morso e per le strette delle rotelle, ed ella allentava accortamente la

briglia e sfilava innanzi. Poco a dir vero avrebbe ella amato di rima-

nere con simile compagnia, e spesso spesso volgeva il collo al cavallo

o cercava d
1

interzarsi tra la coppia che la seguitava, la qual compo-

nevasi del sig. Domenico suo genitore e del sig. Raimondo zio d'Eu-

genio. Se non che il padre della fanciulla altamente profondato in certi

ragionamenti gravi coll'amico, mal comportava d'esserne frastornato

dalla figliuola. Laonde e per questo, e per un certo tal disegno che

avea pel capo, le imponeva che gisse a sicurta col giovane Eugenio,

e lasciasse gli attempati neile gravi meditazioni dei lor discorsi.

Attempati ! Certo almen Domenico, a guardare, non sembrava che

fosse tale. Volto non sol colorito ma rubicondo, sguardi mobilissimi

e pungenti, guance cicciose, barba folta e nera, e solo qualche ca-

nuto qua e cola nella chioma che recavasi zazzerosa
,
ravviata

,
di-

soriminata siccome un giovanetto uscito teste di collegio. A veder-

10 poi appuntato sulle staffe
,
affusolato della persona, col pugno in

petto d'onde uscivano le redini delle briglie, e la destra spenzolata

collo staffile, mostrava ch' egli serbava ancor vivace il nerbo della

gioventu gia tempo da lui partitasi, e le consuetudini delle amma-

nierate compagnie gli si cran pel lungo abito convertite in natura.

L'uomo della comitiva veramente grave e semplice ad un tempo era

11 sig. Raimondo nel quale la franca onesta del viso, la cordiale e

schietta attitudine del conversare, le vesti, i moti, gli atti, e fino i

cenni eran senza studio e senza ruvidezza : indizio d'animo colto e

Serie II, vol. III. 19.
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naturalmente gentile. Chiudevano la comitiva un paio di guardian!

in sull' armi, ed un someggino col bagagliume di que' cavalieri.

Non si tosto furono nel viale a vista del palazzetto del Signorino,

che sel videro venire incontro insieme colla consorte Rosaria, e la

lor figliuola Bettina, e cominciare di lontano le cortesi e oneste ac-

coglienze. II Sindaco fu il primo a tener la briglia del cavallo di A-

delaide un po' commosso delle troppe sollecitudini di Eugenic per

lei, e cosi potela giovanetta spiccare un leggerissimo salto e correre

fra le braccia della giovine Bettina, e della madre di lei. Gli altri

senza bisogno d'aiuto furono in terra da se, e scambiaronsi alia rin-

fusa saluti, abbracciamenti, profferte, quali e quante costumansi in

somiglianti casi tra persone non riteaute da riguardo alcuno di gra-

do o di autorita. Noi possiamo destramente coglier questo tempo dei

convenevoii per iscoprire un poco quali vincoli passassero tra gli o-

spiti e i cavalieri sopraggiunti, e a qual fine fosse stato fatto da Eu-

genio e accettato dal sig. Domenico quell' invito.

Eugenio non prima fu giunto al tredicesimo anno che venne dal

sig. Checco suo genitore condotto in collegio a Cosenza, perclie

venisse quivi nelle umane lettere e nella filosoiia disciplinato. Fin

d'allora il giovanetto contrasse vincoli di riverenza e di rispetto te-

nacissimi verso il sig. Domenico, calabrese esso pure di nascita ma

dei Bruzii, di gentile e dovizioso legnaggio, e stabilitosi in quella

capitale della Calabria settentrionale per ragione d
1

un pubblico of-

iicio quant' onorato altrettanto lucrative che vi esercitava. A lui era

stato il piccolo studente raccomandato dal genitore in sul partirsi

di cola e quanto a cure ed amorevolezze certo che non indarno. Yi-

sitavalo frequentemente al Collegio ,
e non era volta inai "che v' an-

dasse colle mani vuote : volgevagli con le cortesi dimostrazioni di

visite , di ossequii ,
di present! favorevole 1' animo de' suoi educa-

tori: gli porgeva di celato or questo ora quell' altro piccolo libriccino

con forbite ed eleganti coverture di forestiere pelli , marezzate a

onde, e vergheggiate di bei fregi d'oro il dorso e la facciata, perche

il giovinetto nelle ore piu scioperate cominciasse a prender sag-

gio del bello o fosse poetico o fosse di prosa. Ma di qual bello voile
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invaghirlo appar chiaro dal consiglio che gli susurrava all'orecchio :

Bada. veh, che non sii colto col tuo libretto in mano: questi gorizi

d' istruttori invidiosi dei tuoi avanzamenti te lo rapirebbero. A que-

sta protezione dichiarata
,
e a questa tacita approvazione andavano

accoppiate le scaltre e lusinghiere parole ,
le lodi continove e stra-

bocchevoli, le carezze che gli faceva, le larghezze onde gli condi-

scendeva in ogni fanciullesco desiderio. Ne 1'animo d'Eugenio avea

bisogno di tanto per istringersi coi nodi della piii calda affezione al

suo nuovo padre e tutore. Giovanetto com' era di caldi spiriti e sen-

sitivi e dotato di fervida irtaginazione e hello ingegno e con quella

indole si cerea e sollachenon Vera una fatica a durarvi qualunque

forma gli si piacesse d' imprimere ,
un po' po' che altri 1'avesse lu-

singato, carez/ato, palpato, gli si sarebbe gettato di pieno animo fra

le braccia e lasciatoglisi a governo e balia condurre ove che piaciuto

gli fosse. Or pensi ogntino che dovesse avvenirne quando per la

ragione dell' eta non aveva delle ribalde arti del mondo scaltrimento

di sorta, ft per sopraggiunta sapevasi esortato dal padre a riverenza

e dilezione verso quel suo curatore. Con che ardore adunque e che

vivo di riverenza non 1' osservava appresso a quelle pruove si calde

che aveane di amorosa sollecitudine ?

Era ella cotesta una schietta corrispondenza alia fidueia in Dome-

nico posta dal sig. Checco? una significanza sincera d'amore disinte-

ressato? Cosi credevalosi a suo gran danno Eugenio: ma non era

certo cosi. Domenico fino dal primo gettar lo sguardo in viso al

piccolo Eugenio ,
e scorgerlo di si liete speranze vi fece su disegno

per la sua famiglia, e pe' suoi maneggi, e voile prepararii in lui un

genero ricco ed aflezionato
,
ed un cieco strumento delle atre sue

macchinazioni. Sel venne adunque accostumando, e direi quasi mo-

dellando e foggiando a sua posta, perche 1'edueazion lo conducesse

a quello ch' egli intendeva che fosse pei tenebrosi suoi fini. Ne al-

cuno dei segreti accorgimenti di Domenico venne meno, ne le arti

adoperate fallirono per condurvi 1' improvvido giovinetto. Era ben

naturale che egli praticasse di frequente alia casa dell' amorevole

benefattore , e piu natural cosa era che egli vi usasse con quella
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soverchia dimestichezza che alia condizione ed eta di lui affaceva-

si
,
e non che infrenata

,
vedealasi anzi dalle esortazioni e carezze

del capo di famiglia inanimita. Cosi vide egli 1' Adelaide, giova-

netta di sol qualche anno minore a lui d' eta
,
e di una purezza e

semplicita natia mista a tanta accortezza e a tanto senrio che ben

dava in quell' eta le piu dolci speranze che savia donna e dabbene

dovesse un giorno riuscire. La familiarita adunque, ch' essi con-

trassero insieme
,
fu per qualche anno quanto intrinseca altrettan-

to schietta : giocare insieme
,
narrarsi le vicende della loro fan-

ciullezza, i costumi delle loro terre natali, e come cola si facesse la

caccia, quando le corse, e quali vi fossero le feste, quali i battesimi

e i comparatici. Se non che andando innanzi nell'eta Adelaide di-

venne alquanto schifa e ritrosetta
,
e non voile piu trattenersi con

lui se la madre non avesse colla presenza cresciuta, com' ella diceva,

la gaiezza dei loro discorsi , e questo stesso sembrava pure che co-

minciasse ad increscerle. Dall' altra banda non appena Eugenio fu

entrato nei diciott'anni, che fu visto quasi del tutto cangiato da quel

di prima. Di lieto e cianciosello qual era, divenne ad un tratto cheto

e taciturno : in collegio non distoglievasi mai coll'occhio d'in su i li-

bri, ne con tanto applicarvi 1' animo, a quel che pareva al di fuori, se

ne giovava gran fatto : spasseggiando era sempre col capo in aria

e gli occhi in cielo : traeva sospiri ora affannosi ed ora dirotti : do-

levasi del sentirsi illanguidire la vita
,
talmente che i compagni ne

stupivan molto
,
e quale 1' arrecava a questa e quale a quell' altra

cagione. Ma Domenico, che il codiava sagacemente, ne indovin6 be-

ne la vera
;
e tanto piu che il trovava mestissimo ogni volta che

giva soletto a visitarlo
,
e solo il vedeva rallegrare quando seco ad-

ducevasi la famiglia ,
o quando Eugenio riusciva a venirgli in casa.

Accertatosi adunque della buona riuscita del suo primo divisamento

non dubit6 piu neppur del secondo, al quale soavemente il trarrebbe

per cagion di quel vincolo. Laonde a non isbigottire il cuore ancor

tenero del giovinetto differ! a miglior tempo la seconda presa ,
e

tent6 per la prima di venir subito alle strette, ed accertarne il

colpo.
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L' ebbe adunque un giorno a se
,
e con un' aria di viso sopra

modo alfabile e dolcissimo gli parlo di quella sua mutata indole, gli

disse delle cagioni probabili alle quali si attribuiva dagli altri, e gli fe

intendere che la vera non eragli nascosa, sebbene non fosse egli sta-

to il primo a fargliene la confidenza, come pure avrebbe dovuto in

affarc si dilicato. Confess6 ogni sentimento il giovanetto ,
e tanto

piu confidenlemente il fece
, quanto meno il rimordeva tuttavia la

coscienza d' alcuna reita
,
e parole di speranza piene e di conforto

riceveane dal suo protettore. Chiarita ogni cosa, Domenico il consi-

glio che si dovesse recare sotto cagion della villeggiatura autunnale

al suo paese nativo
,
e quivi come avea fatto con lui s' aprisse colla

propria madre
,
e

,
se ne venisse il destro

,
anche col genitore. Le

eostoro risposte darebbero consiglio dell' avvenire.

Intanto che Eugenio faceva assai volentieri gli apprestamenti del

viaggio sopraggiunse in Cosenza da Reggio il suo zio Raimondo, e fu

albergato in casa il sig. Domenico, antico suo conoscente. Egli do-

veva per interessi domestic! recarsi presso la sorella, e aveva voluto

vederne il figliuolo affine di darlene contezza specialissima ed auto-

revole. Or come non dove quella congiuntura riuscir gradita al

sig. Domenico
,
in vedendo agevolarsi cosi il viaggio del suo clien-

te
,

e il disegno del propostogli maritaggio ? Se non che venne

in capo ad Eugenio nuovo pensiero, il quale, come non incon-

tra troppo spesso ,
fra quattro fu gradevole ai tre della brigata. Ma-

nifestate al zio Raimondo le grandi obbligazioni che aveva egli ver-

so ij comune loro amico Domenico
,
lo indusse a volerlo invitare

di recarsi per alcuni giorni a respirare un'aria piu pura, e ristorarsi

con vita piu franca di alquanti di in loro casa : e al tempo mede-

simo con molta agevolezza persuase al sig. Domenico che gli pia-

cesse di menar seco la figliuola affine di farla conoscere alia madre

ed alia sorella. 11 viaggio rincrebbe solo alia giovane Adelaide: la

quale non ebbe pure il coraggio di manifestare il dispiacere che

ne sentiva, perche quanto condiscendente e cortese era con quei di

fuori il suo genitore, altrettanto ed ostinato e pervicace riusciva in

casa. Stabilita adunque la partenza fu spedito dal sig. Raimondo in
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gran diligenza un messo al cognato ed alia sorella
, perche il tal

di e nel tale sbocco della regia strada facesser trovare cavalcatura

ed accompagnamento onorevoli
,
dacche la carrozza non saliva fino

al villaggio. Tutto il tempo della via fu impiegato in piacevoli con-

yersari, e perche Eugenio parveche ritornasse all'antico brio,Dome-

nico il motteggiava piacevolmente, arrecandolo alia vivezza dell' aria

che cominciavasi a goder tanto piu aperta e chiara quanto piu si

discostavano da Cosenza. Eugenio arrossiva, e poi con un bel mot-

to
,
e con uno scherzo guizzava fuori del discorso. L' occhio sa-

gace di Raimondo ben penetro in quel parlare inlinto e da cifra
,

e 1'anima tutta gli si conturbo : ma savio com'era attese ch' ei fosser

soli a chiederne ragione al suo amico. Subito adunque che saltarono

in sella cominciarono quel ragionamento, nel quale noi li trovammo

intesi ancora in sull' entrare nella piccola terra ove erat aspettata la

compagnia.

XXI.

Un consiglio domestico.

INei giorni che corsero dall' arrivo degli ospiti Domenico o che

rimanesse in casa o che uscisse a diporto era sempre stretto nei

piu confidenti e secreti colloquii che mai per lo addietro col troppo

incauto Eugenio : sicche questi ne tocco buoni consigh' del come

condursi in verso i parenti affine di piegarli al suo volere. Raimon-

do si Iasci6 svolger 1' animo dalle belle ragioni di Domenico ,
e

qualche cosa ancora dal desiderio che aveva di assicurare al gio-

vane nipote orrevole stato e vantaggioso ,
e tolsesi a petto di par-

lame pel primo colla sorella
,
e poi insieme con questa fame la

proposta al costei marito. Eugenio dalla sua parte dovea, quanto

mai fosse in suo potere , dimostrarsi ai fatti ed alle parole amo-

revole, obbediente, assennato , maturo, tale insomnia che chiudesse

ai genitori ogni passo d' un ragionevole rifiuto. Quanto all' aver

dalla sua la madre non v'era ragione a dubitarne : perche la sig. Ro-

saria 1' amava di si grandissimo afletto che non sapeagli dire di no
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in cosa vcruna, per ([iiaiitunque grave ella fosse-, ed oltra cio aveva

pei consigli e per la probita dell'amico Domenico una riverenza sen-

za modo ne misura. Checche chiedesse adunque Eugenio , checche

consigliasse Doraenico
, potevasi tener per saldo ch' ella nol dine-

gherebbe. Vennesi presto alfatto. Una meta dei nostri lettori sa per

propria esperienza come dovesse un presso a poco andar quella

chiesta: e alTaltra meta poco o nulla ne giova ne importa il saperlo.

Quel che preme alia nostra istoria di notare brevernente si e che

ogni cosa ando a seconda delle idee di Domenico , e dei sospiri di

Eugenio ;
cio vale il dire che tanto il Signorino, quanto la consorte

di lui furon contentissimi della proposta, diedero il pieno loro con-

sentimento, e s' accordarono di trar presto i patti delle nozze, seb-

bene a maritarli intendessero di prendere alcuno indugio. Or qui

ci entro per modo stranissimo la nostra Orfanella
,
e noi non pos-

siamo tralasciare di dime il come.

Terminato che fu un giorno il pranzo regalato piu lautamente

che non le altre volte, la signora Rosaria impose alia Bettina che

conducesse a respirare in giardino un po' d' aria larga e freschetta la

nuova arnica Adelaide, e le mostrasse il fattoio per raccor 1' olio dalle

olive con tutti gli strumenti che v' erano. Le macine per frangere ,

schiacciare e pigiare ,
le gabbie per contener le olive infrante, i ro-

maiuoli per mescolar la pasta, e le stanghe, la falce, le pezze, i bra-

ghieri, ed i bigonci, e i vaselli, e quant' altro vi fosse cola preparato.

Appresso le insegnasse in che modo si raccogliesser le olive divenute

gia vaie
, comeposcia s' abbicassero in monticelli nei solai tavolati .

fmo a qual punto ei lasciassero macerare, e quando dbvessero sven-

tolarsi: come poi le gabbiate si ammannissero, fin dove si premesse

negV infrangitoi la lor carne, in che modo la pasta passasse sotto al

torcolo, come subito la morchia dal liquore si partisse, e in che modo

si conservasse nella cella, e qual grado di lazzita e d'afrezza piglias-

se 1' olio su quei loro monti : nulla in somma non ne lasciasse indie-

tro ella che n' era da piccoletta si pratica. Cap! da quella minuta

descrizione la Bettina che voleansi cosi da quel cerchio allontanare

le due giovanette , e sebbene presa un po' dall
1

astio
,
un po' dal la
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curiosita, si tolse nondimeno subito quell
1

incarico non aspettando

che un cenno piu severe e piu chiaro crescesse ad entrambe il

dispetto che gia provavano. Quando esse si furono dipartite co-

si comincio pel prime il sig. Domenico a ragionare.

Se il nostro Eugenic., che tale per antico affetto e per legame

omai vicino io debbo dirlo
,

se il nostro Eugenio non avesse quel

senno e quella maturita di giudizio che ha maggiore degli anni
,

ei

certamente sarebbe il solo di questo cerchio al quale non compete-

rebbe ne 1' udire ci6 che dovremo trattare
,
ne il dar parere sopra

cosa tanto sua, quant' e cotesta. Pur tuttavia nessuno di noi dovra

prendere diffidenza del fatto suo per lo discrete giovane che esso e,

e tutti potremo giovarci dei suoi consigli per 1'avvedimento ond'egli

e abbondevolmente fornito. Laonde io vi dar6 esempio di liberta e

di affetto dichiarandomi fin d' ora disposto a por nelle mani di lui

non che la porzione di mie sostanze, che come dote gia sapete es-

sere da gran tempo destinata alia mja Adelaide, ma la miglior parte

altresi di quel ch' io m' era riserbato per proprio sostentamento
,

contentandomi di diventar ai miei cinquant'anni figliuol di famiglia

dov' esso faccia da capo.

No
, soggiunse tosto il Sindaco un po' sconcertato da quelle

lodi e da quella generosita, non e convenevole a voi, ed e pericoloso

sommamente per la testina di Eugenio 1' assumere di si buon' ora

cotanto peso sulle proprie spalle. Egli vien da un collegio : e delle

faccende domestiche ne sa per avventura tanto innanzi, quanto io

di lingua turca. Dico adunque che posto come certo il parentado a

farsi
,

ei bisogna soprassederlo almeno al terzo-anno, perche nel

tempo di mezzo apprenda nella pratica e come debbasi vivere in

famiglia, e quali cure dimandi una casa od un podere.
- Anzi, disse qui il sig. Raimondo, anzi bisogna pure fin d' ora

tener per fisso, giusta il mio modo di pensare, sebbene voi mi rim-

proveriate che io abbastanza non pensi alia moderna nostra, bisogna

tener per fermo io dico che inqualunque delle due case s'alloghi la

nuova famiglia ,
ella vi debbe dimorare non altrimenti che figliuoli

in casa il padre. La natura. la ragione, V esperienza voglion cosi. . .
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Oh ! quanto a questo ,
disse tutto vermiglio in volto il giova-

ne Eugenio ,
non fa mestieri addurre lunghi ragionamenti. lo rin-

grazio il sig. Domenico della proflerta, ma dell' accettarla non sara

rosa al mondo clie mi v' induca : e intorno a questo capo io terro

tenacemente il suggerimento di mio zio. Ma lasciata da banda que-

sta inutile discussione vorrei, se mi permettete o papa, farvi osser-

vare che la dimora di tre altri anni invece d' essere un provvedi-

niento a rendermi sperto e prudente, potrebbe essere, anzi certa-

mente sarebbe un pericolo. . .

Che pericolo ,
che pericolo ti

m^(|ta
a sghembo in capo di

temere, il mio caro Eugenio ! 1' interruppe tostamente il suo censi-

gliero Domenico. Per questa parte noi siam, tutti certi del no , e

tu rechi ingiuria al tuo cuore, alia buona educazione avuta, ed alle

mie cure medesime col temer di tanto. Per questo capo hai tutto il

torto : ma con cio non voglio dire che tutta la ragione sia da parte

del tuo genitore.

Oh ! io per me tengo, entro qui a parlare la sig. Rosaria, che

dei figli non debba disporre a proprio talento solo il padre, e che la

madre ci entri pure per qualche cosa : e tengo di piu che certe

determinazioni o non bisogna prenderle mai
,
o prenderle ben per

tempo. Non avrei io avuto il mio padre a quell' eta decrepito. . . .

Eccola qui colle suescappate, e colle sue moralita, scandolez-

zato soggiunse il sig. Checco. Alzatele cattedra : fatele corona intor-

no : tacete tutti : ella dia la legge : ella citi i suoi esempli. . .

Yeramente
,
se mi permettete, siamo per disavvedutezza tra--

scorsi in arando un po' fuori dal solco, tono con voce ferma ma non

iraconda il sig. Domenico, che voleva al postutto troncare ogni liti-

gio. La question del tempd, dovremo risolverla noi genitori a quat-

tr'occhi: che non bisogna scordarci del fuoco giovanile. Non temer

dunque nulla da questo lato, Eugenio; riposane con fidanza la deci-

sione nel voler di coloro che soli nel mondo ti amano di verace

amore. Qui io volea tenervi altro ragionamento e d
1

altro proposito.

Ma forse bisognera aspettare miglior congiuntura: perche oggi sem-

bra che il rovaio abbia tocchi un pocolino i nervi alia sig. Rosaria,
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e 1' intrattenersi qui a ragioriare le cagionera niolestia e gravezza.

Pson pensate cosi aucor voi, sig. Raimondo?

Vi chiedero perdono/ripiglio quest! ,
se debbo rispondervi che

no . signer Domenico. Rosaria mia sorella e piu risentita dalla gra-

vita del nostro discorso
,
che punta dalla malignita dell' aria. Or se

voi cangerete argomento, cessera la ragione della sua inquietezza.

Bello avvocato che ho trovato nel mio fratello, con un risoli-

no che sforzatamente volea rischiararle le gote, seguito la Signora:

hello avvocato! Per risparmiarmi i tocchi elepunture dell' aria
,
rai

affibbia addosso una giorne^-di risentimento. Sappiate adunque che

10 non sono ne tocca
,
ne punta ,

ne risentita di cosa al mondo : e

non solo disposta ad entrare in qualsivoglia argomento, ma risoluta

di non uscire dal tenore del gia proposto,

Nealcun di noi ve ne trarra fuori, dissele il sig. Domenico, ma

elleno non son tutte cose da mettere qui in comune. Se io vi ho dato

Eugenio per un giovanotto savio e dabbene
;
non ve 1' ho dato per

un S. Pacomio, o un S. Pannuzio. A quattr' occhi adunque discor-

reremo anche del tempo: ora vi dovro parlare della vostra Bettina.

II sig. Checco il quale andando giu e su per la stanza gonfiava e

sbuffava sia pel discorso del sig. Domenico, sia per la contraddizio-

ne della moglie ,
all' udirsi mettere innanzi il nome della figliuola ,

sostette colle braccia piegate in croce di rincontro al suo amico, e

colle ciglia inarcate e increspando le labbra, e scotendo un pochetto

11 capo : Come, disse, ci vien qui a garbo il nome della Bettina?

Vel pongo io in mezzo, senza punto scomporsi seguit6 il sig.

Domenico, perche non ce 1' avete posto voi
$
e questa liberta me la

consente la gentilezza vostra
,

1' antica e franca amicizia
,
e il pro

comune che ora ci tocca qui di stabilire. In breve adunque ,
mio

caro Checco: qual disegno avete voi formatp sulla vostra fanciulla ,

giacche, prudente come siete
,
non e possibile che abbiate fermato

un partito intorno ad un figliuolo senza pensare eziandio alia fi-

gliuola che vi rimane ?

Veramente ella par che non abbia ancora alcuna idea per Io

capo , rispose un po' biascicando all' improvvisa richiesta il sig.
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Checco. Ma non gli fu dato dalla consorte agio di seguitare ,
la

quale si credette chiamata dalla natural tutela, che le madri spe-

cialmente assumono della prole femminina, a prendere sopra di se

(juella risposta. E pero interrompendolo

Idea per lo capo, ripiglio, non le passa ancora, e non le deve

passare , perche tocca a me di provvedere al suo avvenire. Ed io

pur troppo ci penso ,
e ci ho pensato ,

sebben forse ci6 dovra venir

nuovo al sig. Sindaco.

Nuovo, novissimo, ripigli6 quest! con mal dissimulata stizza :

ne so che cosa abbi potuto mulinar tu col tuo cervello senza il mio

consiglio, ne che cosa stabilire della mia figliuola senza il mio con-

sentiraento.

II sig. Domenico
, sempre in se medesimo ed all' erta perche

gli animi non siconcitassero adannodei suoi lavorii, entr6 subito di

mezzo a quella contesa novamente insorta, e: Qui , disse, v' e un

equivoco di parole, amico mio, e non v' ha luogo n& di risentimen-

ti ne di meraviglia. La sig. Rosaria come madre ha in capo nulla

piu che una qualche idea volta certamente al bene della famiglia

non che della figliuola. Or le idee non sono partiti ne macchine, ne

sempre viene il destro o il pensiero di-rnanifestarle; e godo che mes-

sa parola di ci6 io v' abbia aperto il campo ad un' utile dichiara-

zione. Su adunque, signora Kosaria, dite chedivisastesinoraintor-

no alia vostra figliuola, e questa volta non mi siate scortese ne dif-

fidente.

Non fui uggiosa con alcuno giammai ,
e non posso essere ora

innanzi al mio marito, al mio fratello, al mio figliuolo, ed all
1

amico

della mia casa, anzi al suocero del mio Eugenio. Io adunque consi-

derate due ragioni fortissime, cioe la difficolta di rinvenire a questi

di un compagno meritevole di aver quella perla di mia figliuola, e il

rammarico che ho sempre avuto io stessa di non aver secondato a

quella ispirazione che ebbi ancor fanciulla
,
io ho pensato che con-

venga alia Bettina di prendere il velo in qualche chiostro onorevole

e quivi votarsi a Dio.
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Tre persone maravigliarono ad un tempo in udire una tal pro-

posta: il padre, lo zio e il fratello di Bettina. Solo a mostrarsene sod-

disfatto fu il sig. Domenico
,
e pero udito die ebbe appena quelle

parole, sospir6 e commosso riprese:

Oh fosse stato il voler del Cielo clie tal ventura toccata fosse

alia mia Adelaide! Oh come piu volentieri 1' avrei io affidata ad un

coro di snore, che non concessa a te, quantunqtie si meritevole di

lei, mio caro Eugenio. II mondo, eh! nol conoscete voi il mondo

in quest' angolo fortunate delle Calabrie ! il mondo e perverso ,

scellerato, e traditore: lasciatelo dire a me
,
che 1' ho pure sentito

per tutti i versi e provato. Ma a Dio non e piaeiuto cosi, ripeto, ne

io ho moglie si prudente, ne figliuola si avventurosa. Oh la vostra

elezione, signora Rosaria, vi manifesta quella donna e quella madre.

che io vi ho sempre tenuta, amorevole, accorta, disingannata !

Non potfe star piu alle mosse il sig. Raimondo airascoltare quelle

si sperticate lodi d'un consiglio ,
il quale a lui sembrava non potes-

se cadere in capo per le mille all' amico
,
di quella buccia che egli

per dritto e per rovescio conosceva qual fosse. Laonde nel garri to-

sto
,
ne lo punse ,

ne lo rimprovero 5
ma non fu nulla dello scuo-

terlo, o del farlo arrossire : che Domenico, il quale sapeva a tempo

vestire la divisa che piu gli tornasse acconcia, era pur li in sul dire

che tali sensi aveva manifestati in ogni occorrenza della sua vita.

La sig. Rosaria trovato
,
cio che non le accadeva frequentemente ,

un appoggio ,
se ne tenne beata

,
e presa lena entrd a sostenere le

ragioni del sig. Domenico perche convalidavano le proprie pretensio-

ni
,
non accortasi pur anco dell' arte colla quale aveale quell' astuto

aggiratore nei giorni passati fatto germogliar quel pensiero ,
che

ora ella vendeva per suo
,
e tutto suo. Gli altri due che eran pre-

senti a questa conversazione fecero essi pure le loro difficolta.

Eugenio ,
intollerante omai di chiusure

,
di freni

,
di grate ,

di

cappucci e di sai dimand6 con vivacita se la Bettina ne fosse con-

tenta anzi lieta e vogliosa. Ma della considerazione di lui non

parve che alcuno facesse caso
,
e per tutta risposta ottenne un paio



L' ORFANELLA 301

di parole ammirative : Ti pare ! Sarebbe bella ! II Sindaco, al qua-

le poco in sostanza importava la felicita o dello spirito o del corpo

dei figliuoli,
e molto stava a cuore la domestica masserizia, fu con-

ten to di quel disegno dopo che 1'ebbe udito, piu che non mostraya-

si innanzi disposto ad ascoltarlo. Se non che, consapevole com'era

che la Bettina nulla aveva appreso giammai di religione e di vita

claustrale
,
e in quella vece molto udito nei discorsi domestici con-

tro ai cenobiti
,
ai monaci

,
ai frati, alle suore di qual colore si fos-

sero e di qual disciplina ;
teme non avesse ella in sull'atto a fram-

mettere tale ritrosia che facesse dileguare come un sogno quella

proposta. II consiglio adunque si strinse tutto a questa difficolta
;

costretti al silenzio il signor Raimondo dalla imperturbata saga-

cita e scaltrezza del signor Domenico
,
ed il giovane Eugenio

dalla minaccia che gli fe il padre, ritirerebbesi quell' assenso gia

strappatogli se o egli si opponesse alia monacazione della figliuola,

che da quel punto comihcio dirsi la vocazione della Bettina
,
o ne

zittisse non che gia con lei medesima, ma con verun altro giammai .

Lungamente fu ragionato dei modi a tenersi per cangiare d' un

tratto 1'animo di Bettina
,
e noi dobbiamo lasciare quei discorsi si

per amore della brevita, come per non destar 1' indegnazione dei

lettori a vedere con quanti accorgimenti essi che o punto o nulla

non credevano a vangelo, a mortificazioni, a penitenze, a vita di-

sciplinata vi destinavan poi di lor capo una inconsapevole e mal dis-

posta giovanetta. Basti che il partito divisato con pieno consenso

della brigata fu quello appunto proposto dalla sig. Rosaria. Met-

tiamole
,
disse la male accorta madre

,
mettiamole ai fianchi quel-

la cara monachina dell'Orfanella
,
e se dopo un anno di tal compa-

gnia la Bettina non mi verra una santa Chiara o una santa Gel-

trude dite pure che io ho perduto ogni fior di cervello. E la cosa

viene a taglio ,
senza ch' altri se ne avvegga. Io ho bisogno d' una

fante per casa : tutto sta che quel vecchiardo afato e malescio di

D. Benedetto la mi conceda. Ma questo alfare, siccome esce dal

distretto domestico, e tutto pensiero del Sindaco, nori e vero? e qui

si parra il suo credito e la sua abilita.
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XXII.

La proposta.

Cosi fu in quel domestico ritruovo decisa la sorte di Bettina
,
e

stabilita altresi la maniera di piegar Fanimo della giovane. Per qual-

che di appresso i negozii si strinsero sempre piu al lor termine, e fu

ordinata ogni condizione si del maritaggio di Eugenic coll' Adelaide

e si della monacazione di Bettina. E di nulla erano consapevoli le

due giovanette ! Non riehieste della intenzione loro
,
non ispiate

pure nelle inclinazioni dei loro animi, volevasi da esse la intera som-

messione al voler dei genitori, fosse pure non che irragionevole ma
crudele. Ma per secrete che si passassero quelle trattative, non po-

terono andar si di soppiatto, che almeno un qualche sospetto non

ne trapelasse di fuori. La giovane Adelaide, la qual gia era da una

buona pezza in qualche apprensione e timore
,

s' accorse di che si

trattasse cola
;
e da qualche motto in aria or del Signorino or della

costui donna, e da una certa poca baldanza cresciuta nel loroEuge-

nio, tenne per indubitato quel che avea sino allora creduta una sem-

plice sua fantasia. Ma siccome niuno ancora aveane dimandato a

lei ne pur velatamente, posesi in cuore di non doverne essa richie-

dere altrui giammai, e dissimular ella cogli altri come gli altri in-

fingevansi verso di lei. Ci6 nondimeno non le riusci cosi per lo ap-

punto come avea determinate. Essa non sentivasi inclinazione ve-

runa per lo stato matrimoniale , e verso di Eugenio dall' amicizia

in fuori non avea disposto V animo
,
se non forse ad un certo di-

spetto della sua troppa dimestichezza e baldanza. Ildispiacere adun-

que che pungevala di vedersi cosi contro alia sua voglia ,
e quasi,

diceva ,
a tradimento gettata nella fortuna del mondo

;
1' onta che

della sua volonta non si tenesse ragione ne punto ne poco ;
il tor-

mento dell'esser cola sola lungi dalla madre
,

dalle sue confident!
,

con a fianco una bella indole di donzella si
,
ma complice, siccome

ella imaginavasi, di quella trama; ne abbatte gli spirit i
,
le pose in

cuore una tristezza che male pote velare col riso artifizioso-, di bere,
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di niangiare ,
di sollazzarsi non ebbe piu ne voglia ne gradimento.

II padre che occhio mai non le distoglieva di dosso, se ne addiede

ben tosto ,
e capi piu in la che non avrebbe fors' ella desiderato.

Domand6 ad Eugenio se o egli o alcun dei suoi avesse dato sentore

a Bettina dei trattati conchiusi
,
e n' ebbe in risposta die no. Ria-

vutosi perquesto un pocolino capi non esser quello un tempo a per-

dersi in baie: una imprudenza o uno sfogo poter mandare ogni suo

disegnato castello in fascio ed in frantumi. Laonde si risolvette di

ricondurre presto la figliuola a Cosenza e quivi espugnarla a suo

bell'agio : e perche ella non si confermasse nei sospetti glie ne ad-

dusse per ragione il vederla non poco soffrire a quel clima piu sot-

tile e spiritoso. Ella balzo di gioia ,
e fu quasi per dubitare di aver

troppo sospettato, specialmenteallora che vide neiratto dellaparten-

za rimanersi Eugenio nel proprio paesetto, ed a compagno oltre del

padre non aver nel viaggio che il sig. Raimondo. Eugenio non Tac-

compagnd di fatto per consiglio del sig. Domenico
,

il quale rest6

seco d'accordo che il richiamerebbe in Cosenza di quinci a qualche

settimana, quando il credesse spediente alia bisogna.

Rimasi liberi in <*asa i due genitori si confermarono viepiu nelte

idea di monacar la Bettina. Solo per questa via la lor fortuna an-

drebbe intera alle mani di Eugenio, e, accumulandosi in lui ancora

le sostanze del sig. Domenico, eleverebbero il lor ligliuolo a stato

maggior d' ogni loro speranza. 11 vederselo poi , quale allora si di-

mostrava
,
docile

, ossequioso , tenerissimo fece tener per certo che

la fortuna procacciata a quel figliuolo sarebbe ventura lor propria .

riposo della vecchiaia, onore e consolazione innanzi alia tomba.

Affrettaronsi adunque a porre in effetto il divisamento di chiamar la

Rosella in casa, e per quanto duro sembrasse al Signorino quel do-

versi appresentare in sembiante di supplichevole all'abborrito parro-

co, vi si acconcio nel pensiero che la passaggera umiliazione avreb-

be compenso di ben piusodo e durevole profitto. Cotninci6 adunque
alia larga a dar segni al piovano di onoranza

,
cio che non costu-

mava piu da gran tempo, avendogli fino allora negato villanamente

anco il saluto. Fu visto alia pieve una coi domestici all' istruzione
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parrocchiale , e cio fece stupore e meraviglia in tutti
,
e se ne par-

lava con benedizione di quegli ospiti arrival! di fresco, com'essi di-

cevano,a convertirli. Giunseper via talvolta a ferraare il parroco, e

dimandargli se sapesse di alcun poverello che avesse bisogno di

qualche soccorso ed aiuto, e certamente al buon D. Benedetto non

potevasi fare richiesta piu grata da chi volesse entrargli in cuore,

Quando senti alia prova, quel che al suo giudizio non pareva quasi

possibile, non conservarsi cioe nessun rancore contro alk sua per-

sona da chi tarito avea gridato per zelo dell' onor di Dio contro ai

suoi vizii, s' arrisico di fargli una visita, ed entrar seco in ragiona-

mento dell' Orfanella.

-Lungo, e chi nol pensera da se? fu questo discorso, perche

dall' una parte la malignita piu Una e dall' altra la carita piu ri-

guardosa sostenevano i contrarii diritti. Tre ragioni addusse vol-

pinamente il Signorino ad ottenere il consentimento del parroco.

Doveva dividers! per sempre il loro Eugenio dalla famiglia ,
e la

Bettina erane inconsolabilmente alflitta. Ora a lui padre amoroso

di un' amabilissima figliuoia cio rincresceva all' anima
,
e voleva

procacciarle compagnia che le si affacesse in qUella cara ed one-

stissima fanciulla. Ma questa prima causa indurre bensi 1' ani-

rao d' un genitore : poco poter coramuovere il cuore d' un parroco

zelante piu del ben delle anime che di quello del corpi. Cagliavi,

adunque, diceagli, dell' anima di Bettina : gli esempii della povera

giovinetta, V angelica sua modestia, i discorsi di Dio, 1'anima riboc-

cante dei doni del Cielo, oh! che santo tumulto non desteranno in

cuore a quella figliuoia, educata solamente a'sensi d' imbellettata e

forse anco discredente civilta? Finalmente quello che piu spingevalo,

chi avesse prestato fede alle sue parole, era il rimorso del male per

lui fatto a quella famigliuola e non mai riparato. Iddio, il paese, lui

stesso il parroco, e la propria coscienza richiedere una pubblica ri-

storazione di tanta sventura creata a que' tapini, quanta fu il cac-

ciarli dal prediletto loro nido. Or bene: ecco la sua casa aperta: ven-

gavi la giovanetta e vi sara accolta e trattata come la compagna e

1' arnica della loro figliuoia.
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D. Benedetto esitava da principio a prestargli fede, e quasi du-

bitava dei propri orecchi. Appresso b'enedisse in cuor suo il Si-

gnore d' aver finalmente condotto a bene quell' uomo pel quale avea

tanto pregato e si caldamente pianto. Infine commosso da quel di-

scorso, e piii ancora illuminato da un raggio di speranza die la Ro-

sella in quella casa porterebbe la salute, promise che v' indurrebbe

la giovanetta : ma voile patto di tre coridizioni. Che raccogliessero

ancora la vecchia nonnadi lei, dalla quale ellanonsiseparerebbe, po-

niam che dovesse averne regno e beatitudine : che non entrassegli

in casa la fanciulla se prima non ne fosse dipartito il giovane Euge-

nio: che infine le fosse data ognidi liberta d'usare come per lo passa-

to uno spazio d'ora alia chiesa per suapieta. Tutto accett6 ben lieta-

mente il Sindaco, e con formole di viva gratitudine dal parroco si ac-

comiato superbo in cuor suo d'averlo fatto appannar nella ragna, e

condottolo agevolmente a soccorrere d' aiuto il suo intento.

Serie I), vol. III.
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BELLA

STAMPA ITALIANA

i.

Laudi spirituali del BIANCO DA SIENA Povero Gesualo del secolo XIV

Codice inedito Lucca dalla tipografia di G. Giusti 1851.

Rime e prose del buon secolo della lingua tratte da manoscritti e in

parte inedite Lucca dalla tipografia di Giuseppe Giusti 1852.

Vera pur troppo non meno degli uomini che dei libri e la nota

sentenza di Giusto Lipsio che alii habent alii merentur famam. Di

questo disordine molto antico fra noi
,
massimamente per ci6 che

riguarda i testi di lingua, ragion6 con pari facondia e sapienza i!

ch. Professore M. Antonio Parenti in que' cenni sopra lo studio del-

la Lingua Italiana , cui vorremmo non pur letti ma studiati da

chiunque aspiri alia gloria di purgato scrittore. Ne il valentuomo si

stette gia pago a deplorare un abuso che riesce a' giovani si funesto,

ma vi accorse al riparo pubblicando, nette da ogni cosa che pur

dalla lungi possa oflendere il buon costume e corredate di giudizio-

sissime annotazioni, le novelle Antiche, il Pecorone di ser Giovanni

Fiorentino, e il piu bel fiore delle Vile dei Padri. Che se al valoroso



RIVISTA DELLA STAMPA ITALIANA 307

editore non t'ossero venuti meno i conibrti
, de quali abbondava-

no certe collezioni pestilenziali di Toscana e di Lombardia
,
mol-

te altre opere avrebbe il ch. Professore purgate dal veleno di cui

sono infette e a molte che immeritamente giaccion dimenticate

avrebbe procacciato o renduto Tonore di cui son degne. Se lastes-

sa fortuna incontrassero le due opere sopra annunziate
,
avremmo

un altro esempio d' ingiustizia letteraria verso que' benemeriti a

cui dobbiamo un' edizione delle piu belle e accurate che vadano

uscendo oggidi dai torchi italiani.

Primo tra questi e degno di venir mentovato il nobil uomo si-

gnor Commendatore Francesco De Rossi
,

il quale tra" molti codici

ond' e ricca la sua preziosa biblioteca possedendo altresi la mag-

gior parte delle poesie contenute in questi due volumi, consent! di

buon grado alia proposta fattagli da Monsignor Telesforo Bini di

pubblicarle; avendogli non solamente lasciato in Roma esaminare

apiacimenlo il codice, ma conceduto inoltre di portarlo seco, affine

che in patria egli p&tesse fare su di tsso gli opportuni studii e a suo

bell' agio trascriverlo 1. Questa generosita del Comm. De Rossi nel

convertire a pubblica utilita que
1

tesori che vien raccogliendo qua e

Id da molli anni con grandeinlelUgenza e amore, e senzarisparmio 2,

vorremmo che tanti imitatori ella trovasse quanto ella e degna di lode-,

e tanto piu se quest' opera venga affidata ad uomini forniti di quelle

parti che il dotto bibliotecario di Lucca a cosi alto grado colla pub-

blicazione di questi fiori del buon secolo ba mostrato di possedere.

E di fatto da chiunque metta a mano a puhblicare scritture ine-

dite del trecento queste tre cose attendono per lo piu i lettori, tina

accurata notizia dell' opere e de.gli autori, una fedele rappresenta-

zione del testo
,
un catalogo delle voci che al tutto mancano al te-

soro della lingua o che non hunno bastevole fondamento di buoni

esempii presso gli approvati scrittori. Al primo debito di un ac-

curate editore ha soddisfatto il Bini nelle due prefazioni premesse

all' uno e all' altro volume
,
nelle quali con ragione ammireraoBO

1 BIANCO DA SIENA nella dedica. 2 Ivi, Prefazione pag. 14.
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gV intendenti e la varieta della dottrina e la pazienza nelle inve-

stigazioni e la longanimita ne' confronti e certa grazia e leggiadria

di scrivere che sa rendere amene e dilettevoli ancor le materie piu

aride e fastidiose.

Per ci6 che spetta al testo, come v'ha non piccola varieta di opi-

nioni fra i dotti, proporremo colle stesse parole dell'A. il metodo che

a lui piacque di seguitare. Fuori di alcuni mutamenti di lettere in

fatto d' ortografia come ad esempio dell' et in e o in ed innanzi ad

altra vocale, di cipta in tilth, di dilecto in diletto, della t in z e della

x in s dove occorreva, mi guardai bene da qualsiasi altro arbitrio ;

onde io trascriveva fedelmente dal codice tutto ci6 che sapeva di

dialetto e di modo speciale . . . .
,
come mie volontii, mo via, suo

clemenzia ec. galde per gaude per rispondenza di rima, diciare, ag-

gio, faraggio, eccetera
,
e dove non mi pareva di aver bene inteso

il senso delle parole poneva la lezione del codice colla nota (sic),

lasciando che altri le interpretasse
*

. Fin qui 1'autore; sopra la cui

sentenza non tutti si accorderanno, ma ci sara senza dubbio chi

avrebbe desiderate in lui mano piu franca a raddrizzare molte stor-

piature, e a sanare molti versi o crescenti o calanti di qualche silla-

ba, i quali con leggerissimi cambiamenti potean ridursi alia voluta

misura. A cui poi non disgradi, a dirla col Salvini, qu-el colore d'an-

tico che i pittori chiamano patina e gli Attici negli scritti iu(vov 2
?

giudicheranno che a voler far bene non era da tener altra via da

quella che tenne 1'Autore. II porci arbitri fra queste due schiere di

critici troppo si disdirebbe alia nostra inesperienza-, ma ben ci sara

lecito di manifestare che tra una timidezza rispettosa e una sfrena-

ta licenza non e per noi dubbiosa la scelta; onde e per noi materia

di lode quello che altri nel ch. editore stimera forse meritevole di

censura. E delle molte ragioni che ferman 1' animo nostro in que-

sta sentenza ne addurremo una sola, mabastevole, come pensiamo,

a persuadere qualunque lettore. Chiunque abbia gittato 1' occhio

sopra i codici antichi, conosce che i nostri yecchi congiungevano

i Ivi, pag. 18 e 19. 2 Annot. alia Perfetta Pocsia del MimvrORi.
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bene spcsso due voci in una
,
e non usavano quelle distinzioni di

accent!
,
di punti e di virgole ,

di apostrofi ,
che furono poscia in-

trodotti con grand' utile della chiarezza. Ora per quanto vogliam

supporre intendenti di lingua e sperimentati nella lettura de' codici

que' che si cimentano all' incresciosa fatica di trasportare uno scritto

dall
1

antica alia moderna ortografia, non pu6 esser di raeno che mol-

te volte non restino in forse sopra il dividere una parola o lasciar-

la intera
; sopra il doverla distinguere con questo o quel segno. In

questa incertezza la critica temeraria che muta a capriccio e invade

le opere altrui come terreni che sondelprimooccupante,toglie be-

ne spesso per fino la possibility di mai piu trar fuori il vero senso

<lello scrittore. In maniera del tutto opposta precede la critica mo-

derata; ma ponendo fedelmente soil' occhio ai lettori il tratto di cui

dubita gV invita a meditarvi sopra , se per sorte ne potessero trar

fuori un ragionevol costrutto. E poiche giusta il volgare proverbio

veggono piu quattr'occhi che due, non e raro ad avvenire che da

luoghi paruti inesplicabili ad un dottissimo un lettore di dottrina

men che mediocre spicchi un senso preciso. Rechiamone in pruova

qualche esempio che ci venne osservato ne
1

due volumi che stiamo

esaminando.

Una delle poesie piu belle del Bianco da Siena, e tutta olezzante

d' una fragranza di paradiso, sono leottave in cui quell'anima inna-

morata dello Sposo celeste gli spedisce per messaggero 1' Affetto

suo; ed incomincia con questa che non sappiamo temperarci dal

recarla tutta intera.

Afetto mio, vanne con disio

Portandoti la grazi' al mio diletto:

Quando se' giunta parla a 1'amor mio

El quali (sic) gusto per suo don perfetto.

Le mirolle gli mostra del cuor mio
5

Dimandalo se ciha nessun difetto.

Se ti risponde si, d\ che '1 guarisca,

Accio che sempre su'onor setisca 1 .

1 Op. cit. Laud. XXI, st. 1.
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Che si voglia dire quel quarto verso, pochi il sapranno. Ma leg-

gasi El qual i gusto per suo don pcrfetto ,
e sparisce qualunque

difficolta. D 1

un altro accento mal posto avrai 1' esempio in questi

altri versi :

L' ultima cosa che tu gli dirai,

Che nulla cosa- faccia ch' io gli dica :

Di questo tu molto si '1 pregherai

Ched e' non m'esaudisca di ne mica 1.

Leggeremmo piu volentieri di ne mica., cioe di nienle, come poi dice

FAffetto nell'esporre la sua ambasciata 2. E per contrario V accento

aggiunto toglierebbe ogni ambiguita in quest' altro verso 3 : Per

tutle quante pregare si afanno (sic). Scrivi coll' accento si afanno ,

cioe cosi m'affanno ,
sottintesa la particella pronominale come si

pu6 per altri esempii che ne adduce la Crusca
,
e come si dee per

1'interpretazione del messaggero che rende quel si affanno per mette

molti sospiri &.

Da mala division di lettere ci sembrano originate due parole ne'se-

guenti versi :

Di cio ne canti con grand' allegrezza

Chi con lesu fatt'ha vera mistanza
;

Rend' alia verita testimonianza

L' anima manza del consolatore 5.

Mistanza non ha esempio nel Manuzzi
;

e sopra i testi citati per

la voce manza non e da fare assegnamento , perche i compilatori

trovando scritto ne' codici bdlamanza
, vagamanza , miamanza ne

doveano raccogliere bell'amanza, e cosi degli altri
;
e non decapi-

tare
,
come fecero

, quella voce. Se giusta e 1' osservazione, era da

scrivere ver* amislanza
,
am'm' amanza anco ne' versi allegati. Di

questi piccioli nei e di qualche altro che volentieri trapasseremo in

1 Ivi, st. 19, v . 4. 2 Ivi, st. H, v. 4. 3 Ivi, st. 5, v. 6.

4 Ivi, st. 21, v. 6. 5 Ivi, Laude IX, str. 16.
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silenzio per non afibgare i lettori nella pedanteria non prendera

meraviglia ctii pensi che va talvolta sonneferando anche Omero
;
e

per cio che spetta a qualche sbaglio di stampa rifletteva Antonio

Cesari, ammaestrato da una esperienza di molti anni
,
che un libro

immune da ogni errore d
1

impressione e impresa superiore ad ogni

umana diligenza. La verita del qual detto pochi la sentono quanta

noi, che ben sappiamo qual dispendio di tempo e di spesa ne apporti

1'ottenere una sufficiente correttezza al nostro periodico. Che se non

ostante quella scrupolosa diligenza che ci consente la celerita delle

nostre pubblicazioni tratto tratto ne vada sfuggendo pur qualche

errore, ci sembra che non dovrebber certuni pigliarne scandalo come

fanno. Del rimanente tornando alle opere pubblicate da M . Bini ci

sembra che la seconda parte richiesta in ogni editore di nuovi testi di

lingua fosse adempiuta per modo che que' due libri possono soste-

nere il confronto delle edizioni degli Aldi, dei Giunti e dei Comini.

Rimane 1' ultima delle tre parti richieste da chi ponga in luce

nuovi testi
;
ed ancora a questa soddisfece per modo il ch. Autore

,

che ben da a conoscere la sua perizia nella lingua italiana. Le nuove

voci e i nuovi modi proposti da lui giungono a settecentosessantuno;

numero assai considerevole per cui 1' A. avra certamente luogo nel

catalogo di que' dotti che cooperarono ad ampliare il vocabolario
,

se il ch. Abbate Manuzzi mettera ad effetto il disegno manifestata

di dare dell' opera sua una seconda edizione. Ma per quanta diligenza

adoperasse I' A. nel fare lo spoglio di quelle opere, non era possibile

che qualche voce o costrutto nuovo non restasse a racimolare. Ec-

cone alquanti esempii notati da noi
, leggendo cosi per diletto que-

ste opere.

Per grazia viene a cos\ fatti amanti

Che della croce son desideranti
;

Quanto '1 diletto gli fa consolanti,

Di cio ne canti chi n' e provatore i .

1 Ivi, Laude IX, str. 15.
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Tre giunte al vocabolario si presentano in questi versi., cioe conso-

lanle per consolalo notato dal Bini per altro esempio ,
e desideranle

di alcuna cosa
, quando nei Voc. non abbiamo die desiderante una

cosa
,
o ad una cosa

;
e provalore che nel senso proprio di questo

luogo e privo tuttora di esempii. Nuovo parimente e il costrutto del

verbo privare una cosa da qudlcuno per allontanarnela ne' seguenti

versi :

Inebbriato per amor lo stringi

S\ in tal modo che gia mai nol lassi
,

E nel tuo cuor sua figura dipingi

Che privera da te gli umani spassi :

Per la sua morte si spezzar gli sassi

Per essa tua durezza spezzerai 1 .

Con dislinto paragrafo e pur degno di venire registrato 1' uso se-

guente del verbo spandere adoperato a significare spargere la mentc ,

distrarla e che so io.

Per amor della verita 'ncarnata

Ti doni grazia che tu non ti spanda

Amando cosa che t'abbia anegata 2.

Ne di anegare o annegare ad alcuno checchessia per Aimetarglielo

avevamo fmora esempio, se pure non dee leggersi, come sospettia-

mo, non t' abbia negata. Ma questo sospetto non puo cadere sopra

il nuovo verbo arinunziare che troviamo in quest' altro luogo :

Quando mi battezzai promisi d'arinunziare al dimonio ed al mondo 3;

conciossiache ben si pare manifesto aver TA. mirato a\Y abrenuntias

Satanae, con cui viene interrogate chi entra pel battesimo nell' 0-

vile di Cristo.

Altre aggiunte avremmo a proporre, se non temessimo d'abusare

della sofferenza de
1

nostri lettori ; e 116 pure queste poche osserva-

zioni avremmo osato di avventurare, se non fosse ch'elle ci aprono

I Ivi, XV, st. 6. 2 Ivi, st. 16. 3 Ivi, XIV, sir. C.
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la via a manifestare un desiderio comune a quanti insieme col can-

dore della lingua vogliono che fiorisca in Italia la purita del costume.

Non ci e ignoto che le nostre parole non soneranno egualmente

care ed accette a tutti gli orecchi ; ma dove si tratta del pubblico

bene e dovere che tacciano tutti gli umani riguardi.

cosa deplorata da molti che dopo tanti studii laboriosissimi nori

abbiamo per anco un vocabolario da porre in mano alia gioventu

senza grave pericolo che insieme colle toscane eleganze non attinga

il veleno del mal costume. E diciamo senza grave pericolo , perche

una lunga esperienza neirinsegnamento ci ha fatto toccar con mano

che per molti giovinetti il vocabolario fu il primo scoglio a cui

ruppero e perdettero 1' inestimabile pregio dell' innocenza. E qual

meraviglia? II vocabolario degli Accademici della Crusca
, che i

lessicografi posteriori posero a fondamento dell' opere loro
,
e il

repertorio di tutte le turpitudini uscite dalla penna del Boccaccio,

di Brunetto Latini
,
del Berni ,

del Lasca e degli altri scrittori de"

Canti Carnascialeschi; scrittori d' animo tanto depravato e corrotto

che non v' ha cosa si innocente e diciamo ancora si santa
,

cui non

torcessero a significato lascivo.

E avvegnache ,
con tutto V amore alia buona lingua, mai non ci

soffrisse il cuore di awolgerci dentro a quel fango 5
nondimeno nel

dovere in altri tempi percorrere da un capo all' altro il vocabolario

vi trovammo citate ad ogni pie sospinto quelle lordure tanto che

stimiamo non lungi dal vero 1' affermare che dove quell' opere an-

dassero perdute , raccogliendo gli esempii sparsi nel vocabolario, si

potrebbero rimettere insieme belle ed intere.

La medesima diligenza non usarono gia gli Accademici nello

spoglio d
1

altri scrittori
$ giudice un uomo

,
a cui nell' arricchire di

nuove giunte e correzioni il tesoro della lingua ,
non e chi possa

agguagliarsi fra gl'Italiani. Egli e questi il soprallodato Cav. Ma-

nuzzi
,

il quale ci awerte che negli autori del trecento e lullavia

tal dovizia di lingua non regislrata ne' vocabolarii, da potersi ancora

ingrandire non poco (credo un terzo e piu) quest' opera gia grande :

e do per non essere molli di que' buoni vecchi stall spogttali punto ,
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o con si poca accuralc-za che il fatto loro c una cornpassione *
. Or

bene tra i piii diligenti editor! di testi di lingua a fatica ne troverete

qualcuno che non volgesse i pensieri a sopperire a questo difetto

degli Accademici proponendo o nuove voci e locuzioni o nuovi si-

gnificati di voci e locuzioni gia conosciute. La quale sollecitudine in

ampliare il patrimonio di nostra favella non solo non e da accogliere

colle beffe
,
come alcuni fanno

;
ma da ognun die si pregi d' esser

nato italiano ci sembra degna d'ottenere lode e riconoscenza.

Premessa tale dichiarazione, diremo liberamente che di lode mag-

giore e di piu sincera riconoscenza sarebbe rimeritato dai buoni

chi si desse pensiero di far disparire quella colluvie di esempii osceni,

e al tutto indegni di star nel vocabolario di una nazione non che cat-

tolica ma civile. Sarebbe dunque pregio dell' opera, cbe ne' nuovi

testi di lingua i quali si vengono qua e la pubblicando ,
al catalogo

di nuove voci e maniere di favellare un altro se ne aggiugnesse di

esempii casti da porre in vece degli esempii lascivi che ad ogni passo

s' incontrano, e talora anche soli, sotto voci esprimenti oggetti puri

ed immacolati. Questa surrogazione di esempii casti ai lascivi nelle

voci per se belle ed oneste, e la maggiore difficolta che presentisi a

chi voglia por mano a fare che il vocabolario non sia calyx aureus,

sed plenus veneno et vitio erroris, secondoche in somigliante propo-

sito notava sant' Agostino 2. Ed infatti tutta quella farragine di

proverbii sconci, di sensi equivochi, di allusioni maliziose; tutto in

somma quel gergo furfantino che si disdice perfino ne' trivii e nelle

taverne non altro richiede che uil tratto di penna per soddisfare al

desiderio non gia di qualche coscienza scrupolosa o di qualche mo-

ralista severe
,
ma d' uomini abbastanza e forse anche troppo spre-

giudicati, quali furono, per tacefe d'altri, un Giuseppe Baretti e un

Vincenzo Monti.

E qual pro dell' avere adunato in quell' opera tante sozzure e si

svergognate ? Tutta quella farragine di schifezze e lingua morta e

per sempre ,
attesoche non ci ha persona che se ne possa valere o

\ Prefarionc al vocabolario pag. XIII. 2 Confessionum, IV, lo.
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parlando o scrivendo se pure non voglia disonorarsi e dichiararsi

seguace di que' filosofi che sottomettono la ragione al talento, e

a dirla piu chiaramente, Epicuri de grege porcwn 1
. Ne giova il re-

plicare che il vocabolario dee registrare ogni cosa per avere una

storia compiuta di nostra lingua e per intendere gli antichi scritto-

ri. Quel gergo proprio d' anime che si convolgon nel fango non fu

mai lingua italiana, e la storia di quel gergo infame e si poco ono-

revole che in vece di esporla in mostra sarebbe opera degna il na-

sconderla e sperderne, dove fosse possibile, ogni rnemoria. Gli au-

tori poi che son degni di venire studiati non bruttarono i loro scrit-

ti di tali sconcezze; e per converse lo sciagurato scrittore del Deca-

merone, per sentenza de'savii, eviziatoesemplare ancoraper rispetto

alia lingua e allo stile 2.. Quindi conseguita che il registrare le voci

oscene e il chiarirne il senso e inutile agli uomini onesti, i quali non

corrono a fonti avvelenate elimacciose, quando possono dissetarsi a

fonti limpide e pure; e gl' infruiffti che a pascere la disonesta loro

fame ricercano quelle turpi scritture non abbisognano , per inten-

derle, di maestro o d' interprete.

Dira forse taluno che questo e un gittare T opera e il tempo. Al-

tre voci ben piu autorevoli della nostra essersi levate a sfolgorar

questo abuso, ma con qual frutto? Le oscenita introdotte nel voca-

bolario dagli Accademici della Crusca non solamente vi furono man-

tenute, ma molte altre furono aggiunte dai lessicografi susseguenti.

Non disconfesseremo il nostro timore chevadan fallitele nostre spe-

ranze; ma prevalse a questo timore un altro ben piu grave ed e quel

terribile vae mihi quia tacui 3
. Forniti dallaProvvidenza di uno stru-

mento si opportune a diffondere in ogni angolo dell' Italia la verita

ci stimeremmo colpevoli di non ricordare il precetto dell' Apostolo:

Omnis immunditia . . . . necnomineturinvobis, sicut decet sanctos: ant

\ HORATIUS, II epp. IV, 16.

"-I Vedi il PARENK op. cit. pag) 124 e segg. nell' edizione modenese dell' an-

no 1837.

3 ISAIAE VI, 5.
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turpiludo, aut slulliloquium, aut scurrililas, quae ad rem non per-

tinct 1.

Per questa ragione medesima aggiungeremo che se il lasciare il

cibo eletto per satollarsi di ghiande potea forse in altri tempi tro-

vare qualche pretesto, del tutto inescusabile e divenuto a' di nostri;

dacche uomini valorosi hanno separate dal sudiciume quel po' d' o-

nesto che trovavasi in certi scrittori, e di molte opere innocue die-

dero accurate edizioni. E per fermo di quanta ricchezza di lingua

non farebbe tesoro chi leggesse attentamente anche sole quell' ope-

re che va pubblicando il dotto ed infaticabile P. Sorio ? Non sona

trascorsi che pochi mesi dalla stampa de' Morali di S. Gregorio Ma-

gno; e gia coiidusse a termine T impressione del Oescenzi, autore

ricchissimo di vocaboli proprii e pregevole niente meno per la

dottrina-, poiche non solo impariamo dal traltato delle cose della villa

quan to si praticava nel secolo decimoterzo. ma le osservazioni di al~

cuni scrittori che poscia andaron perduti.

Ma non accade cercare altrove gli esempii. I due volumi pubbli-

cati dal ch. Monsignor Bini sono un vero tesoro delle piu schiette

eleganze; e per soprappiu stampati con tanta nitidezza di carta e di

caratteri, che invogliano a leggere eziandio chi non abbia un'anima

disposta a gustare la saporitissirna semplicita e la grazia delicatissi-

ma di quei versi. Della qual cosa tanto piu e da saper grado all'ec-

cellente tipografo, perche il comparire in sontuosi e leggiadri ab-

bigliamenti e onore uso concedersi ai libri dettati a rovinadelbuon

costume, della pieta e dell
1

ordine pubblico; laddove le opere vera-

mente utili escono molte volte neglette e cenciose, cioe stampate

con caratteri guasti e corrosi, chartaque scombris inlegendis com-

moda, secondoche scriveva in certi suoi latinissimi giambi il P.

Isaia Carminati.

Ne 1' ottima lingua in che sono scritti e il pregio piu raro e piu

stimabile di que' versi. Chiunque si faccia aleggerli sentira infiam-

marsi ai piu santi affetti e piu degni di un cuore cristiano; e giudi-

i Eph. V, 3, 4.
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chera con noi che quelle poesie sono un effondimento di anime pie-

ne di fede e avvampanti di carita, le quali miravano a ricondurre sul

buon cammino gli erranti, e dairamore e dalla stima di cio che passa

col tempo rivolgerli con diletto alia stima e all'amore de'beni eterni.

Ufficio piu alto o piu vantaggioso di questo non ebbe ne put) avere

la poesia. Rideranno a queste parole i poeti che vanno preparando

1' Italia ad una terza riscossa; ne di quel riso beffardo ci daremmo

verun pensiero, se per loro e per altri da loro sedotti non avesse

quel riso a tornare in pianto.

E qui sia fine ad una rivista cresciutaci oltre quanto divisavamo

nel cominciarla. I cultori dell' italiana filologia si dian fretta nel pro-

cacciare questo bell'ornamento alia loro biblioteca, e questo pascolo

utilissimo a' loro studii ed alia loro pieta. Ne a caso diciamo che si

dian fretta; perche nell' ultima faccia dell' uno e dell' altro volume

leggiamo 1' avviso seguente : EDIZIONE DI TRECENTOTRENTOTTO ESEM-

PLARI PROGRESSIVAMENTE NUMERATI; OLTRE UNO SINGOLARE IN PERGA-

MENA
;
DEI QUALI ,

III IN CARTA INGLESE
,
X IN CARTA BIANCA PAPALE

CON COLLA
,
v IN CARTA PAPALE AzzuRRA. Non taceremo che un nu-

mero si scarso di esemplari, quando il libro e tanto degno di venire

divolgato per ogni parte, e il principale difetto di questa edizione,

a cui speriamo che dal Giusti sara provveduto. Un somigliante av-

viso troviamo in certe novellacce proscritte dalla Chiesa e stampate

in Lucca sotto al medesimo tempo: e se pur fosse vero.che di quel-

1' infamia il tipografo non avesse tirato che soli cenlocinquanla esem-

plari, sarebbe pur deplorabile la condizione d' un paese dove sia

tollerato un insulto si grave alia religione ed al buon costume.

II.

Istruzione ai padri e madri di famiylia inlorno al modo di allevare

cristianamente la loro prole : operetta di un religioso d. C. d. G.

Roma I8o3.

Se i nostri associati non dimenticano i loro crediti verso la Civilta

Cattolica, questa ricorda scrupolosamente i debiti contratti per le
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sue promesse; ed e continue coll' occhio alle partite del fatto e del

da farsi
,
non tanto compiacendosi di quello , quanto ponendo ogni

opera a sdebitarsi di questo. Prometternmo nel programma della

seconda serie che avrem trattato della educazione nella piu ampia

significazione di questa parola-, e da molti zelanti ci vien fatta pressa

perche si tronchino le dimore, e si venga una volta a cosi rilevante

e vastosuggetto. Maappunto perche ilsuggettoe rilevante esvariata-

mente vasto piu forse che a prima vista non pare, a noi e stato uo-

po premettere degli studii, delle ricerche, degli apparecchi in som-

ma che non ei permisero di cominciarne a scriverefm da principio.

Dall' altra parte avendo intraprese due gravi trattazioni, delle cose

iilosofiche cioe e dell' Autorita sociale non ci sarebbe possibile ini-

ziarne un' altra
, prima di avere esaurita una di quelle due

;
il che

appena potra essere nel principio del nuovo anno.

Frattanto non lasciamo di tenere d' occhio quanto si va pubblican-

do in Italia intorno al soggetto medesimo
,
e sia col censurare i rei

libri
,
sia col diffidar degli equivoci , sia col commendare i buoni ci

adoperiamo a concorrere , come il meglio per ora da noi si pu6 ,

a questa parte precipua e vitale d' ogni future bene della moderna

societa. Vero e che i sicuramente buoni sono rari; ma appunto per

questo, ove ne comparisca alcuno, si dee porre ogni studio a divul-

garlo, ed a fame giungere la contezza a quanti piu sia possibile.

E quest' uffizio compiamo di tutta la nostra volonta coll' operet-

ta annunziata di sopra : breve si ma succoso e salutare epilogo di

quanto si e pensato e detto di piu pratico nel fatto della educa-

zione, restringendo questa alia sola parte morale che per 1' A. e per

noi e quasi identificata colla religiosa.

II titolo d' Istruzione fara forse da lei torcere il viso a piu di un

genitore, che si crede essere il non plus ultra in quell' arte diffici-

lissima , quando forse ne ignora perfino i rudimenti. Ma noi cre-

diamo, che quanto ad educare la prole, 1' Islruzione sia appunto

quello che piu manca a' di nostri, e cosi solo pu6 spiegarsi il singola-

re fenomeno che ci presentano tante famiglie, i cui capi vorrebbero

sicuramente buona e morigerata la loro prole e T hanno il piu spesso
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tutto al rovescio di quello che hi vorrebbero. E non e gia die man-

chino libri di ogni sesto e di ogni lingua dettati sopra questo sog-

getto ;
ma essi quasi sempre sono sul cercar nuovi metodi, sulF ar-

chitettare nuovi sistemi, sull' investigare novelle vie , quando pure

1'arte di educare non e cosa nuova nella repubblica cristiana, e tutto

il difficile dimora nel comprendeme in pocbi tratti la pratica ,
e nel

recarla rigorosamente ad effetto.

Questo pensiero ha consigliato Tautore dell' Istnizione ai padri e

madri di famiylia ; ed egli lo esprime cosi nel proemietto clie costi-

tuisce il primo degli ottantaquattro paragrafi in che tutto il libro o

partito : Percio e , che mi cadde in pensiero di far per 1'appunto

tutto Topposto ,
lasciare in disparte tutte le teorie

,
e presentare

ai padri e alle madri cristiane un libricciuolo di pochi fogli ,
ma

che non contenga altro, che quegli avvisi minuti
,
e quelle pra-

tiche osservazioni, che possono saviamente condurli all'intentodi

una educazione cristiana de' figliuoli. lo pertanto non entro per

nulla nei vari generi di educazione ,
dei quali ognuno disputa

<( all' altro la preferenza : cio il vedranno i filosofi, il determineran-

no gli economisti, Tadditera la sperienza ad ognuno. La religione

impone una serie di doveri
,

dai quali niuno che aspiri al vanto

di chiamarsi e di esser cristiano
,
non pu6 esimersi. Questi deb-

cc bono trovar luogo in tutti i sistemi
,
in tutti i metodi

,
in tutti i

generi di educazione . Quello che promette il proemio attiene

i'edelmente il libro
;
e non ci ha forse congiuntura, dubbio

, tempo
o circostanza di tutta la svariata tela di una intera educazione, per

le quali non si trovino in questo libretto pratici ed accortissimi

documenti. Singolarmente il promuoversi 1' amore della pureszza

(n. 36 e 37) ;
i pericoli dei libri cattivi ,

dei romanzi
,
teatri ,

delle

conversazioni (n. 51-54) ;
i mezzi generali di formare la gioventu

(n. 65-71); la elezione dello stato, e i diritti e doveri che intorno

a ci6 appartengono ai genitori (n. 75-83) : tutto questo e trat-

tato con tale perizia del mondo e dei veraci suoi bisogni, che rivela

nell' autore un uomo
,

il quale ha studiata la societa nel pratico

vita
,
e non nei campi aerei della speculazione. Al che ove si
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aggiunga un dettato chiarissimo e purgato ,
se ne potra avere uno

dei piu utili libretti
,
che di somigliante materia negli ultimi tempi

sieno stati scritti.

Di una cosa nondimeno ci e uopo ammonire i nostri lettori, ac-

ciocche alcuno tra essi non dica tradita la sua espettazione ,
caso

mai si volgesse a leggerlo ,
e ci recasse a colpa V avergli promesso

piu di quello che in realta troverebbe. Per trovare il libro qual noi

10 descriviamo si vuol esser cattolico
,

e cattolico per giunta ,
di

stampa un po' antica : in questa condizione , quel misticismo
,
di-

rebbero i moderni, diremmo piu veramente noi quel timor di Dio,

onde tutto lo scritto e asperso, non farebbe afa
,
essendo cosa co-

nosciutissima, solo per quella via potersi ottenere una buona edu-

cazione. E alia stessa maniera, un sincero cattolico non prende-

rebbe meraviglia di quella specie di dommatismo onde i precetti

pratici si pronunziano e s' inculcano : stante che
, quanto alle mas-

sime dell' antica cristiana sapienza ,
noi crediamo essere perduta

opera il discuterle e salutare oltremodo il raccomandarne la pratica.

11 perche chi pensa a questa maniera, non potrebbe non chiamarsi

contento di tale operetta. Ma chi fosse cattolico progressive ,
alia

moderna ,
e peggio ancora se di spiriti italianissimi, non avrebbe .

non che sofferenza di leggerlo, ma neppure curiosita di guardarlo.

A questi farebbero certo miglior pro i libri di disquisizioni peda-

gogiche ,
nelle quali le sperticate concezioni di chi scrive saran pa-

gate a prezzo di lacrime e di sventure dalla generazione male arri-

vata, che secondo quelle fosse istruita ed allevata.

HI.

Lepntina o un quadro dei nostri tempi Racconto Firenze 1853.

Un buon vecchio^ uomo di molte lettere, che avea fatto gli studi

ai tempi del Roberti, del Bettinelli edel Bondi, solea lamentare con

infmito dolore che 1' Italia aveva perduto ogni suo lustro e grandez-

za d' eletto scrivere , perche avea perduto il punto interrogative
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Non ridete di grazia, chfe il dabben uomo avea di cio tanto ram-

marico, che come abbatteasi nei giovani studianti Deh, dicea

quasi lagrimando, deh fanciulli miei, abbiate pieta d' Italia nostra ,

che ha traviato dal gentile e bello eloquio e dall'eleganza e proprieta

dello stile, avendo in tutto smarrito 1'arte maravigliosa del punto

interrogativo : a voi
,
a voi, speranza delle nazioni, e affidato il no-

bile assimto di rimettere in trono cotesta bellissima delle grazie ,

cotesta vaghissima delle proprieta del dire : senza 1' arte del punlo

interrogalivo manca allo stile ogni calore
, ogni affetto

, ogni robu-

stezza : sappiate usar bene del punlo interrogativo e voi ritornerete

in gloria 1' Italia prostrata.

Oh se cotesto valentuomo avesse tardato un anno solo a morire, si

sarebbe anticipate ilparadiso in terra leggendo il romanzetto toscano

di Leontina, il quale e composto dalla cima al fondo di punti inter-

rogativi. Sorgi Italia, gitta via le tue catene, raffazzonati, e calcati in

capo la tua corona; siedi nel regale tuo seggio, mirati intorno altera

e grida : io regno ancora E ben puoi dirlo a gran ragione; poiche

se la tua libertd, I'indipendenza tua, la tua felicitd consiste nel pun-

to interrogativo, tu puoi armartene da capo a pie, combattere il

Croato e profligarlo.
E se un esercito di punti interrogativi cosi nu-

meroso
,
forte e valente non ti bastasse all' impresa , sappi che il

Romanzo di Leontina ha parecchi reggimenti di punti ammirativi a

tua disposizione, i quali agguagliano in tutto le falangi degli inter-

rogativi, edhanno il pennacchino in capo, e son si serrati in ischie-

ra, che coi loro camerata d'antiguardo occupano quasi tutto il cam

po di Leontina. Ne questo e tutto. Hanno per combattere il Croato

tanti freghetti ad ogni due parole, che sembrano canne di spingarde,

di falconetti e di cannoni di calibro da fame un formidabil parco

d'artiglieria. E perche non vi manchino le palle, avvi tanti punti di

sospensione schierati fra ogni due o tre parole , che potresti dire
,
a

buon dirltto, la Leontina essere un Romanzo composto di punti in-

terrogativi, di punti ammirativi, di punti sospensivi, e di lineette o

freghetti intercalari. Tu ben vedi
,
Italia mia

,
ch' egli e facile con-

correre alle tue glorie in questa guisa : e nota di vantaggio , che

Serie TI, vol. Ul. 21
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FAutore e uno italianissimo di quelli die piauge il di e la nolle la-tua

sepvitu, la-tiia miseriai, 1' ajvvilimento, in cui ti tiene lo straniero,, e

infuria , e stride
,

e s' arrabatta per venire alia terza. riseossa
, rir-

mettertiin panni, riporti il diadema^, farti impugnare lo scettro. La

s&wfede politico,, credimi, e questa^ ma sovratutto vuol farti grande

e gloriosa colle bellezze del suo stile, colla facondia de' suoi solilo-

qui, e se non potra egli, cogli altri italianissimi, torti alia schiavitu

coHa forza delle armi, consoleratti almeno coll'assegnarti il primaio

delle lettere sopra tutte le altrenazioni d'Europa; e intanto ad arra

dfella santa impresa ti porge a presentare alia moderna civilta il swo

Romanzetto di Leontina.

Leontina era unagiovane feoseana eduoata, seoondo-l'usanza cor-

rente, non alla.pieta e aile altre virtu di buona donzella cristiana, ma

siialle sue vanita, ai> suoi piaceri^ alle sue fantasie, e sovra tutto al-

l' Italia-, e per6 Leontina compendiava in se tutto il quadro dd no-

slri tempi, chel'autore ci vuol dipingerenel suo libro, il quale qua-

dn se ppoprio somigliasse davvero alia sua Toscana
,
sarebbe il ri-

tratto> piii scipido e pazzo che dir si possa. Povere giovinette se

tutte fossero allevate come la Leontina, la qual sbizzarriva a modo

suo da. mane a sera, e i suoi genitori fattala ammaestrare nella mu-

siea^e neir canto
,
la conducevano a zonzo in tutte le accademie fi-

larmoniehe
,
aibutti i teatrii,. a tutte le danze

,
ove li giovani sfac-

cendati pasceaaala d'adulazioni, dilusinghe e di fallaccie, sinche un

Libeale la sedusse afuggire con lui di furto da' suoi genitori, i qjiali

colsero i frutti- che awean seminato nelF ammo della figliuola, e di-

speavaiisi di quella partita , ed arrossian dello sfregio che ne tor,-

'laf^a alia famiglia. La mente di Leontina era piena delle letture d#i

romanzi ifcaiiani
,
massime di questi ultimi tempi ,

ed avea il cuore

pieno d' un falso amore d' Italia
; poiche spasimava, non di vederla

virtuosa, eostumata, sapiente e religiosa, ma libera di quella liberta

che oi donarono i gloriosi campioni del 1848 e 49. Questo deside-

rio>deir indipendenza d' Italia divenne in lei frenesia; e tant' irae

tant' odio le riboccava dal cuore contra tutti gli italiani i quali non

paezeggiavan con lei
,. che usciva. in maledizioni e furori per modo,
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che ne cadde ammalata di fe!)bre farnetica, ne mori
,
e fusepolta

con questa iscrizione eminentemente cristiana cattolica

LEONTINA . . .

(lettore sta buono che son gli ultimi punti del Romanzo)

MORI A VENTISEIANNI!

PREGATELEPACE!

(quest! due punti ammirativi sono un tesoro epigrafico, none vero?)

Leontina, dice il testQ, tfra un essere anyelico ! L ideate dellapov-

sia t dell' amore creato dalla fantasia di una esistenza passionata -t

temperata ai dolori iEra il yiytio della valk , alia e $ndla ddia

persona con {orme luttc angcliche pareixi che mtlla avesse di

ttrreno e di comune quaggiu! 'Ma imece quanio vi aneva a comu-

ne . . .1 Cormmione di affetti, di desideri, di spenxnzv, di -sventure . . .

e ohime ! la vita di quell' angiolo si compendiava nel More ! I (pag.

11 e 12). E pregato il lettore, di spiegarci 1'enigma di quella comu-

nione
, poiche non giungiamo ad intenderlo

,
come parecchie altre

propffsizioni di questo libro che alia nostra mente
, ignorante delle

nuove bellezze italiane, non hanno sentimento.

Povera -Leonlina ! quante lagrime per due nobili tfftetli per I'af-

felto di arnica e di'Sposa , per I' amore santissimo della palria ,
.che

oggi vedi cosl miseramente ridotta e assoggett&ta, e>in -mezzo a mille

ferite di mille epiii mila (sic) -Momim senza fede ,
-smza principii,

senza destino . . . tmime quello delY-eternitd ! . . . La tua grande

anima e lo stato infelice di Lei che aiwsti-e ami lanto ti tragg&no a

piangere non vista ! Le catme apprestate alle mani del 'tuo sposo

ti fanno fremere di orrore e morire d' angoscia . . . e non una pre-

ffhiera per ewcare la giustizia degli uomini da dove sta tutta per

precipitare /

Intendi tu, lettore, quest' ultime parole? Crediarao che le intende-

rai come coteste che seguitano Jddw, diceva Leontina nelk

me devazioni , -ripeUndo colle nwdesime parole il sublime erdiginso

precetto di Niccolo Macchiavelli detlo nel suo libro del PRINCIPE
Dio non vtiole fare ogni cosa per non citorre il libero arbitrio -e parte
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di quella gloria che tocca a noi / Noi crediamo che non le dici-

frerebbe la sfinge.

Ci6 che intendiamo chiaramente si e, che quest' angelo di Leonti-

na, era per fermo un Serafino di caritd . volete vederlo? Ell' aveva

una arnica per nome Elvira, la quale sposossi a uno straniero
,
che

dal contesto pare un Americano
5
or per questo delitto esclama

Leontina Dio le perdoni ! . . . io non potro mai e dal mio seno

lontana la getterei, ove pentita epiena di rimorsi invocasse i miei am-

plessi, i miei bad, le mie carezze I ! e infelice la vedessi ai miei pie-

di . . . qui. . . . Maledelto e il tuo nome, Elvira siccome maledetlo

andrd il nome dei figliuoli che nasceranno da te.

Eh! che cuore di zucchero ha ella cotesta angioletta di Leontina?

Quando in un certo nostro libro dicevamo, che iliberali nonperdo-

nano mai, ci fu gridato addosso alia calunnia pretesca r Or vedi

qui : ne anco se la povera Elvira fosse pentita, se le cadesse a piedi,

e quello che e piu, n& anco se fosse infelice desterebbe pieta nell'a-

nimo liberate di Leontina. Ne paga dell' odio suo
,
seduce una sua

sorellina di 14 anni
, cui insegna i secreti d' amore e il liberalismo

italiano
-,
le narra il gran delitto d' Elvira d' essersi sposata al fore-

stiere e poi le dice Laura, la disprezzi la odii lu Elvira?? E

non die posa alia sorelluccia
,
sinche non le rispose Io I' odio

Leontina si to la odio !

Oh cara quest' angiola! (Porremo anche noi il nostro punto am-

mirativo ,
che qui ci sta bene). Ma che diresti

, lettor buono
,
se

cotesta Leontina, che si sdegna tanto pel delitto d' Elvira
,
essa poi

s' innamora alia sua volta d' un giovane straniero
, Q mena smanie

terribili perche la pianto? Cosi e. Per isposarlo avrebbe dimenticato

il suo amore d' Italia
,
e italianissima com' era

, avrebbe piantato

anch' essa le belle rive dell' Arno
, per tramutarsi sulle rive della

Senna.

Perche poi nel secondo suo amore Leontina fuggi ,
come s' e

detto dianzi, con un giovanastro liberate , ch' ebbe mano nelle rivol-

ture del Guerrazzi, nella fuga fu colto dalla giustizia e balzato in un

carcere per rubello ,
traditore e fellone del suo legittimo Principe ,
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la buona Italiana grida all' ingiustizia ,
alia crudelta

, alia tirannia
;

perocche ,
secondo lei

,
i sudditi possono esser misleali e sovverti-

tori delle patrie leggi ,
ma i Principi non hanno il dirilto di punir-

li
5
ovvero se anche n' avessero il diritto

,
hanno il dovere di perdo-

nare, e se nol fanno sono ingiusti e inumani. fi in vero una morale

comoda cotesta. chi puo negarlo? Udite i ribelli di Toscana, e d'ogni

altro paese ,
e tutti gridano con Leontina

,
alia crudelta

,
alia tiran-

nide, alia vendetta. Ecco le dole! e sante parole di questo essere an-

gelico Una folk e pazza vendetta disprezza i pianti, i tormenli,

e calpesta i volt delk vergini per moltiplicare il numero delle vitli-

me .....'/ Povcro Guido ! Uomo die ebbe un nome . . . . ( di

certo : si nomava Guido ) che visse libcro di sentimenti e incontami-

nato (per incontaminato poi lasciamolo a Leontina, che ha la fello-

nia per virtu gloriosa e santa) che aveva splendido un avvenire . . .

(sicuro ! tutti i ribelli sperano divenire governatori e arricchire per

amor della patria) aspetta un giudizio .../.' Amb la patria piu di

se stesso ! (ci avrei i miei riveriti dubbi) Non fu un Bandini non

fit- indifferente ai mail ed al bene .... ecco la ma colpa / Non

allega forse bene 1'angelica Leontina ?

Or, per uscire di celia, ci chiederanno Puossi egli veder tiran-

nide e vendetta in uno Stato , ove sotto gli occhi di chi governa si

possono pubblicare ogni di simili librettacci, i quali contengono

sentenze anche piu ingiuste ,
calunniose di queste e piene di vitu-

pero al piu buono e paterno de' monarchi ? Cotesto almeno e un

romanzo insulso, scritto da uno sviscerato italianissimo, il quale

tende alia terza riscossa, maledice allo straniero, magnificando Tin-
*

dipendenza italiana con uno stile croato da far vergognare, non che

la Toscana, ma qual e piu lercio volgare delle valli Lombarde : ma
che diremo di coloro che in quel gentile paese stampano libri che

bestemmiano ogni santa e legittima autorita collo stile d' Alfieri e

di Machiavello, e s' attirano 1' ammirazione
,
di uomini savi e dotti ?

Intanto ilnostro croato toscano ci porge nella Leontina uno stile

altinto alle piu matte fantasie oltramontane, e pur queste mandate

fuori a buffi
,
a scosse, a singulti, con periodetti asmatici, che op-

primono il fiato. Le piu belle gemme del suo dettato, sono piazzare
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per allogare, adagiare \fias9tmdosim loro posti (pag. 48) sortire

per uscire, cooliettme^QT civetterie, soirees per veglie, monelanon

scontevole: penso completamente con voi:vi-sarete /i^wrata (la guerra)

denlro la caldaia della vostra immaginazione, e cent' altri vezzi so-

miglianti ,
in che t' abbatti >ad ogni passo con quel fastidio ch' e

una tnorte.

Perche adunque, ci dira piu d'uno, perdete il vostro tempo in-

torno a queste inezie ? Perch& ci rompete gli orecchi? perche ci sto-

macate? Ri&pondiamo: Perche, questo libretto s'attieneal tema

della nostra seconda serie, che riguarda 1' educazione
-, perche cote-

sto liberale ci fa>un quadro del modo, con cui s' allevano in molte

famiglie italiaaeileianciulle-, .perche Leontina e un modello delle

giovani cresciute senza,soda \pieta; perche molte donzelle possono,

leggendo tale Romanzo
, .guastarsi la mente e il cuore. Veggono una

gievane dipintaci eoane un angiolo, che mette i fiori ogni giorno alia

sua Madonnina , e poi si tufla nelle letture piu seducenti
,
e s' av

volge fra le occasioni piu pericolose 5
dice il requiem all' ora di not-

te, epoi fugge coll'.amante: passa i suoi giorni sfaccendata fra la

musica e il canto, costuma con giovinastri cantori, si lega in ami-

sta colle cantatrici di teatro: veste con istudio, sfoggia le sue bel-

lezze in sulle feste; perde il suo tempo in folli sogni d'amore: sospi-

ra per 1' indipendenza d' Italia, e crede che 1' Italia diverra gran-

de colle fantasie delle fanciulle, e coi sogni de' romanzi scribac-

chiati sullo stile.di -Vittor Ugo, di Dumas, di Bourglois e di Mas-

son : non ha elogi che pei >liberali
,
non ha dileggi e scheme

che pei pacifici cittadini, i quali hanno il grave delitto addossodi

non essere sediziosi e traditori del Principe e della Patria.

Gotesti libri, anche scritti barbaramente come la Leontina.

fanno un gran male; e la Toscana pubblicandoli fa ungrantor-

to all' Italia, che dalla Toscana dovrebbe apprendere ogni gentilez-

za-, e per contrario trova sui muricciuoli di lungo il Duomo e delle

vie piu frequentate, tutti i piu briachi romanzi del gusto oltra-

montano, e tradotti con una lingua da far spiritare i cani. .Se

cotesto e amore d' Italia
,
noi vogliamo a giudici tutti i

che hanno ancorauna dramma di senno in capo.
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IV.

itecole yirauli Esame dell opinione che attribm$ve>

ir EieHndtcua al Maynetisino Animate e

deile, tearicliv ml MesitMriwio m generale. Opusc. II

P. ORIOLU Roma*

Qaesto e-Tintferovtitolo dell' ppuscoto del sig. protx Wrioli^ da nui'

accennato a pag. i*99. Egli si occupa in quest' opuscolo principal-

mente imoombattero la spiegazione meanerioa
;
e la combattfc

arani medesime a lui Len note 1 del mesmerisnio.

Comincia esso da una osservazione che probabilmente non

contrastata. Fa avvertire ehe le mani', se talvolta naagnetizEaner-,

faono assai piu spesso molte altre cose piu evidently e percio-ne^fet-

ti, ov-e azion manuale si adoperi, e almen dai cereare innanzi tratto

st; i fatti sieno delU ordine de' magnetici o de' meoeanici. Ora 1' A>.

si conlida.d
1

aver dimostrato nel primo opuscolo, che il girar delle

tavoleedeir ordine dcgli efletti meccanici
-5
e-niuno gli ha-dato oon*-

cludente risposta *. Al presente fa, un altro-passo ed incalxa i iau-

toni della\ spiegazione mesmerica-o zoomagnetica^ ed eoeo in breve1

la somma'diicio che dice ad essi.

Se e mesmerismo, la volonla e I' agente*primo >e'sommo chiamatoi

ad.opera; essa muove I' agente intermedia e'invisibile, chemuove la

tavola. Voi dovete dunque provar col fatto 1. Che avete esiMtse

accuratamenle le circostanze favorevoli altazion meccanica S.^Che

t sperimentato spetialmente sulla, volontd in tutti i- modi- che si

favorirne V azione. A tal debito avete voi soddisfatto? N#

1 Sempre piii possiaui dire eke queuta seiUenza e comune tra i fisici. Vedv-

cituli per essa anche i prof. Matteucci e Maiocchi nel Commercio di Bologna,

(27 Giugno)^ ov'e un' ultima lettera intorno a questo argomento del prof G.

(irimelli. Si dee aggiungere il'cel. Faraday in uno scritto su cio, diretto all'edi-

tore del Times, il'quale'piu esteso dee a qaest'bra essersi pubblicato nell'^
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pur v' avete pensato ! Vi basto affermare in generale , die si tratta

di zoomagnetismo ! Ma io e molti vi pensammo. ne trascuraronsi le

condizioni necessarie a non errare : persone solo bramose del vero :

tavole in precedenti sperienze trovate atte a rotare : fu spesso esclu-

so dall' esperienza chi non aveva mai potuto ottenere il moto. Che

ne avvenne ? Que* medesimi cheprima avevan mossa piu o meno age-

volmente la tavola, finche non avean posto mente al modo della pres-

sione e a lutto il lavoro delle mani , quando messi in guardia dalle

mie parole badavano ad evilar gY impulsi , da' quali ,
won avendovi

pensato ,
non potevan dire , se nelle antecedent* prove si fossero aslc-

nuli, non eran piu atti aprodurre le rolazioni colle loro catene, qua-

lunque fosse V ostinazione della volonta; e T effetto era sempre zero.

Alcuni pochi dicono che tal regola talora e in fallo. In ogni caso e

vero, che I' esperimento , il quale riesce al piu degli operatori volenti

e non volenti fortemente , se le mani si abbandonano a loro stesse ,

non riesce al massimo numero de' medesimi, sc le mani toccano e non

danno urto laterale , non esercitano azion meccanica. Aggiunge che

assai volte , unite molte persone con ferma volonta di non generar

moto magnetizzando, ma ad un tempo a usar le mani invisibilmenle

in un premere e sospinger meccanico , agevolmente la rotazione na-

cque ,
a dispetto dell opposizion forte delT atto volitivo in lutti. Noi

aggiungiamo che delle persone ignare del fenomeno impegnate a

porre le mani sopra una tavola col noto metodo , ottennero alcune

volte 1' effetto, alia cni produzione non pare che potesse cooperare

la loro volonta.

Dice ancora il pr. Orioli ai mesmeristi: Secondo voi
,

la volonta

'opera per mezzo di manipolazioni che si fanno anche a distanza
,
e

talora di insufllazioni o inalazioni, di aspersioni, per mezzo di bac-

chette magnetiche, per via di occhiate, o per mandato coll' opera de'

sostituti magnetici ecc. e talvolta perfino senza esterna comunica -

zione; e alcuni di questi'mezzi, a vostro dire, hanno piu forza del-

le semplici manipolazioni. Sostituiscansi questi mezzi nelnostro ca-

so all' immediate contatto. L' esperienza estatafatta e reilerala. Che

sene elibe? Zero, CM pub mi smentiwa. Se in migliaia di persone
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(fualcuno dird d' aver Irovato il contrario di quel che dice ... to sla-

ro conlento alia sincera risposta degt innumerabili che confcrmeran-

no di cerlo il mio detto. Tuttocio sembra assai concludente. Poiche

/' diverse praliche mesmeriaite a nulla sercono e sono lutte quante

n-ovate false , qui non e opera di mesmerismo
,
lasciando stare che

ji-li
avversarii content! ad una vaga afiermazione non hanno pur

lentato di spiegare come il mesmerismo operi quell' effetto. Lo at-

tribuiscono essi cosi in generate ad un imponderabile cacciato fuori

dalle mani dell' uomo.

In questo campo ipotetico li segue pure eli combattel' A. ed in

particolare mostra 1' inverisimiglianza della ipotesi che attribuisce

all'elettrico il fenomeno de' corpi rotanti. Cio non era per avventura

tanto necessario quanto e eflicace. Non lo seguiremo in questa inda-

gine, e invece ci faremo lecita una breve digressioncella.

Qualcuno de' nostri lettori potrebbe aver udito
,
in modo inde-

terminate, alcuna cosa delle camere elettriche di New-York, le qua-

li destarono cola da principio sorpresa universale ed anche un po'

di paura. Venendoci dagli Stati Uniti e le tavole rotanti ed.altri as-

sai piii strani racconti, potrebbe taluno meno informato sospettare

tra quest! e quei fatti medesimezza di origine. Non ve n' e affatto.

II fenomeno di New-York fu studiato diligentemente dal sig. Loowis,

il quale concluse che le scintille e talora le scosse elettriche
, (che

paion maggiori quando non si aspettano ) sperimentate in certe

camere si dovevano all' elettrico destato dallo stroppicciar delle scar-

pesui tappeti: trov6 che lo stropiccio del cuoio con un tappeto di

lana da a questa la elettricita positiva. Perche questa dia vivaci

scintille, e duopo che uniscansi delle circostanze, che non sono fre-

quenti cola, e assai meno fra noi. II tappeto, o almeno la sua parte

superiore, debb' essere interamente di lana e di stretto tessuto: deb-

b' esser secchissimo
,
come pure il tavolato su cui posa ,

e tutta la

camera
,
cio ch' e raro

,
fuor solamente nel verno nelle camere abi-

tualmente scaldate : la state si hanno al piu segni elettrici debolis-

simi. Aggiungete scarpe anch' esse asciuttissime e stropiccio abba-

stanza forte. Una persona, che traversi due o tre volte una camera,
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^tmscinando un poco i piedi ,
diviene elettrica . e da forte scintilla

avvicinandosi ad un mctallo comunicantecolsuolo.-'Sembrache ba-

'sti.piccolo stropicciamento tra le scarpe e il tappeto ;
ma e danota-

re che ,lo stropicciante e applicato sul tappeto con una forza
,
ch' e

tutto il peso del corpo. Torniamo all' opuscolo del prof. Orioli.

Epfli avverte che dell' ipotesi di un fluido etereo
, per cui mezzo

T anima muovail corpo e riceva lesensazioni, il piu de* maestri mto-

ri di mesmerismo, per qucllo almeno che rigvarda i fenomeni sooma-

gnetici, cominciano a diffidare o apertamente si dichiarano arvcrsa-

rii. Ma ammettendola, ed ammettendo ch' esso fluido sia veramente

emesso
,
non si da scientificamente ragione ne de' corpi rotanti n^

de' tanti fenomerii affermati dai mesmeristi.

E quisegli prende ad esame uno de' piu asseverati tra i fatti mi-

rabili del mesmerismo
,
cioe 1' abilita che si suppone ne' sonnam-

buli lucidi, di conoscere, esaminando i capelli
* oaltra cosaabitual-

mente toccata da un individuo lontano
,
lo stato passato o presen-

te di quell' individuo : si estende in mostrare non esser cio spiega-

bile con alcun fluido imponderabile ne con effluvii animali o con

altro mezzo fisico. Accenna poi la stessa insufficienza manifestarsi

se passiamo ad altri fenomeni con pari asseveranza attribuiti all'azio-

ne zoomagnetica. Non crediamo facile rispondere a' suoi ragiona-

menti. Non sarebbe per avventura facile il compendiarli ,
e troppo

lungo sarebbe il recarli intiri ed esaminarli. Conclude T ;A. doversi

omai confessare che, eceetio alcuni fatti d'animal magnetismo faci-

lissimamente spiegabili, quali per vera conwnicazione /?sim, quote

\ Un magnetizzator 'Veneto
,

il dott. C. Veronese seriveva 1'anno scorso ,

'che i crisiaci palpano un capello e ad ogni nodo maggiore che incontrano ,

'eontano dieci anni, e un anno per ogni nodo minore, che trovano dopo 1'ulli-

io de' grandi ; e cosi trovano 1'eta dcll'individuo, cui apparteneva il capello.

I nodi, dice esso, son visibili al microscopic. Non so come si trovi 1'eta di co-

loro che si tagliano spesso i capelli, come sono tutti i maschi. Noi e molti altri,

osservando i capelli con ottimi microscopii , non ahhiam veduto che qualche

locale assottigliamento o qualehe irregolarita, come in ogni corpo: ne saprem-

mo divinar con tal mezzo gli .anni della persona.
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per apprensione ed orgasmo da immayinazion riscaldata , o da al-

tro simile, tutti quei che appartenyono a zoomaynetismo superiore ,

se si ammetlono , won pvssono spiegarsi che come fatti d' ordine di-

rettamenle psichico o procedenti da atlivild spirituals ; . . . . e che i

favellanti di animal magmtisnto, massime applicato al caso noslro ,

mal s'appongono ricorrendo a fluid i nod o ignoti e a forze d'una fi-

sica occulta. parlano del zoomagnelismo , che veramente si pub

chiamar fisico ; e queslo a proposilo del noslro lema e insufficiente e

nonnecessario. p.arlano di zoomagneiismo superiore o psichico;

e queslo alle volte, si.vera.sunt exposita, polrd contenere un' altra

clause di fatti uyuali ndla.parle visibile , inugualissimi nella invisi-'

bile: perclte quel ch& swt.atttt a< fare>:lo fame > ordiiwrie della natu*

ra,, possono operarlo , anche piu faailmmte , h forze iperfisichei.

Finisco col concedere giri di tavole o d# corpi , possibilmcnte pro--

dotti da azioni direttamente spiriluali e tuttavm ricelanti ladiversita;

di natura ad un occhio atlenlo per mille assotiazioni elerogenee. La*

possibilita, chi vorrebbe* negfixla .? Qmndi sordiduopo ammettere ( ma

ripeto. , si vera sunt expositaj due manierei di, giri di corpi : quella di

cui>abbiamo fin qui parlato , e di cui tvUli.fummo tostimonti o pro"

dultori , maniera l\AUa meccanicate percib nienle di'jftcilc e niente-afo

f'allo cvxa di //>//<// ^mo. L' allra-.ch& nesmno di noi [in qui ]><>& <>l-

lemre , . in- si provarono centinaia d^citriosi\,.ciii.cerlo la-.volonAd',

nun- [en- difello; ed e la.mcuuera.accamiwfuuta'tdto lu.lt c le,maraxiyli&

ch& si .raccontano d'Armrica, d' InghiUerra,, di.Germ&nia eidiiFraur-

da; dove le tavole non s'avvolgwws&lamenleinigivi'ediepicidl; met>

e.danzano e si voltolano daayni lalo e salulauo ed incollorisconsi e\

dwengono pitonesse , picchiando r galoppanda ,
rovesciandosi , ope~

rando cento altri mila scherzi , che ftow. duopo ben d' aUro> che< di

sola intellig&iza ad; essere operatt, selutlMriaiciarlalanisnweiiwn-

zogna>di relatori si escluda. Terminavl' A, pronaettendo un.terza

opuscola intomo a quest! fenomeni straordinarii.
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Y.

Compendia del Catechismo di Perseveranza ; ovvero Esposizione sto-

rica , dogmatica ,
morale e liturgica della Religione daW origine

del mondo sino ai di nostri dell'Ab. G. GAUME. Traduzione Italia-

na sulla decima Edizione di Parigi delTAb. Vinccnzo D'Avino

Napoli 1852.

Sian grazie all' egregio abate Vincenzo D' Avino per aver re-

galata all' Italia la traduzione di quest' ottima operetta del Gaume.

Non puo a meno che la gioventu cristiana in leggendola non ne ri-

tragga ottimi frutti per la mente e pel cuore in materia si rilevan-

te qual' e la religione e la pieta. Quanti sono zelanti della soda ed

efficace istruzione di queste tenere piante del Cristianesimo saran-

no liete di avere in questo libretto un poderoso mezzo per coltivar-

le proficuamente . Noi non possiamo fare una minuta sposizione di

tutta la materia del libro
5

ci bastera indicarne le quattro parti in

cbe e diviso, e cbe valgono a delinearne I
1

ordine ed il disegno.

La prima espone la storia della religione dalla origine del mon-

do sino alia venuta del Messia
;

la seconda comprende la storia del

Redentore e la spiegazione delia sua dottrina
;
la terza pigliando le

mosse dalla discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, discorre della

portentosa propaga/ion del vangelo ;
la quarta ragiona del culto

esterno, dell' ammirabile varieta delle cerirnonie religiose, delle

precipue feste della Chiesa, c ne ridice 1' origine, i progress!, il con-

cetto che acchiudono
,
e mostra come tutte queste cose sono in ar-

monia co'bisogni della duplice nostra natura, corporate e spirituale.

passando cornea rassegna i sublimi document! e i doveri di cui si

compone la religione di Cristo.

Ognun vede quanto dilettevole e proficua debbe riuscire la let-

tura di un libro cosi fatto. Esso poi viene opportunissimo in questi

tempi, in cui attese le mene degli empii per manomettere ne' giova-

nili animi la cristiana credenza
,
non basta piii

la semplicita delle

antiche catechesi ma e necessaria una piu larga esposizione della

verita e delle pratiche religiose per tutelare la mente ed il cuore da-

gli assalti della iniquita e della menzogna.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 1 Agosto 1833.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICH. 1. Bruciamento di Carta monetata. 2. Provvedimento

annonario 3. Sgombramento del Panteon. 4. La Tipografia Camerale.

5. Libri proibiti.

1. II dl 14 del corrente Luglio fu pubblicamente eseguito un terzo

bruciamento di Carta-moneta importante la somma di scudi cento

novantamila quattrocento quarantatre, ritirata dalla circolazione die -

tro Pemissione di un corrispondente valore di moneta effettiva. Rie-

pilogando il risultato totale delle operazioni della Commissione spe-

ciale per 1'ammortizzazione della Carta-moneta, si trova ch'essa dalla

sua istituzione ftno ad oggi ha estinla una quantita di Carta-moneta

montante alia somma di 3,929, 239 scudi.

2. II Segretario di Stato Card. Antonelli pubblico il 27 Luglio il se-

guente edilto.

II non ubertoso raccolto di quest'anno ha destato timori di scar-

sezza di cereali, cosicche da molte provincie si sono invocate delle

straordinarie provvidenze.
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K Mentre il Governo indaga la vera situazione annonaria dello Stato,

la SANTITA DI NOSTRO SIGNORE, udito il Consiglio de'Ministri, ha intan-

to provveduto per la sezione annonaria delFAdriatico con le disposi-

zioni di gia emanate in proposito. Volendo ora la stessa SANTITA SUA

provvedere eziandio alia sezione del Mediterraneo ha ordinato che

fino a nuovo ordine sia sospesa 1' estrazione dei cereali di qualunque

specie dallo Stato per 1'Estero tanto per la via di mare, che per quel-

la di terra.

Nel resto si osserveranno le preseri/ioni dell'Editto della Segre-

teria di Stato del primo Decembre 1846, rimanendo abrogata qua-

lunque altra legge in contrario.

Dalla Segreteria di Stato li 27 Luglio 1853.

(( G. CARDINALE ANTONELLI.

3. 11 16 del corrente le deputazioni delle due Accademie Romane di

S. Luca, e d'Archeologia si recarono ai piedi del S. Padre per signi-

ficare a S. S. 1'espressione della loro riconoscenza a cagione dei lavori

gia molto inoltrati riguardo al liberare la cella e 1' area del Panteon

dalle case che Pingombravano.

4. La Tipografia Camerale
,
antichissima istituzione in Roma, e dai

Pontefici Gregorio XIII e Sisto V onorata di moltiplici favori e privile-

gi, ha in questi ultimi anni ricevuto nuovi e segnalati incrementi
;
e

cio chepotrebbe parere smgolarissimo,. contiamo tra. questi 1' averle

tolta la privativa delle stampe legali : tanto e vero< potere cio che e

favore in un tempo tornare di non piccolo nocumento in un altro.

Che che sia di cio,. la- munificenza del Sommo regnante Pontefice, as-

sistita dal zelo delMinistro delle Finanze, ha trovato nella solerzia del;

signer Francesco Saiviucci un uomo capacissimo ed operoso che eoft

me/./.i non ingentl ha/ ottenuto un risullamento da potersene onorare*

ognl grande metropoli. 1 vasti saloni ampliati e eon molta awedu.-

tezza compartitl; fornita di 26 bellissimi torchi quali ad Albion presz

quail a Columbian press e d'una macchina detta Scandinavian;, prov^

veduta di caratteri e di ornati svapiatissimi e di tutto in somma che

puo concorrere a formare una tipografia ricca alia stess'ora. ed accu-

rata, tutto e stato messo in opera, ed il bellissimo Campione di carat-

teri pubblicato in (jiifsli giorni in un volume in 4. ne puo essere

pruova lumlnosissima. Crediamo bene che in Europa vi siano lipO"

grafie piu vaste e piu ricche della Camerale; ma una che sia altreU
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tanlo decente. ben compartita, appropriataallesvariate esigenzedel-

1'arte lanto al presenle perfezionata, possiamo dire die non vi e, aven-

do pur noi visitate le piii rinomate ofiicine tipografiche in Francia

ed in Inghil terra.

5. La S. Congregazione dell'Indice ha proibiti i seguenti libri:

Hippol/tus and his age; or, the Doctrine and practice of the Church

of Rome under Commodus, and Alexander Severus: etc. By CHRISTIAK

CHARLES JOSIAS BUISSEN. - latine vero - Hippolytus illiusque aevum :

Sive, Doctrina et praxis Ecclesiae 'Romanae sub Commodo et Alexan-

dro Severe etc. Auctore CHRISTIANO CAROLO JOSIA BUNSEN. Deer. 21

fulii 1853.

Le 'Regne social du chrislianisme par F. Hucr. Deer. eod.

II Segretario galante, ovvero Raccolta di lelterc amorose coll' ag-

giunta de' brani di corrispondenza di due infeHci amanti
,
e lore

tragica fine. Livorno 1852. Opus iam >prosoriptwm Deer. 17 Martii

1817. 'Deer. eod.

Opere di GIUSEPPE PRATI, Canti politic!, storia, e fantasia. Deer. eod.

Auctor Operiscui titulus: Istituzione di Dogmatica Teologia^tratterto

isagogico del Sacerdote ANTONIO CHISCUOLI. iProArt. Deer, diei 26

Aprilis 1853. Laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.

STATI SARDI ( Da nostra Corrispondenza ) 1 . II Ministero ed il Senate. 2.

'Un incaglio, ed un provvedimento. 3. Assegnamenti al clero della 'Sar-

degna. 4.'Duelli e loro conseguenze. 5. Agitazione Mazziniana. '6.

Yarieta.

1 . 11 Ministero Piemontese toccava poc' anzi una discreta leaioneel-

ia
,
di cui giova sperare ch' egli abbia a ritrarre tquaflehe profttto >per

i'wenire. Trovando ognora la docile maggioranxa del la Camera elet-

tiva
,
e sovente eziandio quella del Senato

, plena d' imo spirito di

conciliazione che giungeva agli u)timi limiti della morbidezza e della

condiscendenza
,

il Ministero erasi avvezzato a non itemere -seria op-

posizione di sorta a' suoi inlendimenti, giacche a conseguirli poc'arl-

tro volevasi che appunto il pur volerli. Di questa maniera nelle due

>sole tornate del 16 e del 17 Giugno p. p. veniva -falto al 'Ministero

d'ottenere dai 'Deputati k sanztone legislativa a due progetti, che

per certe sue raKrioni gli stavano ommamente a cuore. Trattavasi
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d'aflidare gli offici proprii dellaTesoreria geuerale delloStato allaBau-

ca Nazionale, e di istituire una Banca di sconto e di circolazione inSar-

degna. Un solo deputato Savoirio levossi a muovere qualche difficolta

pel limore che dovesse patirne danno la Banca di Savoia, e sentirsene

offesa la citta di Geneva. Del resto la cosa procedette assai spedita ,

sicche i molti arlicoli di quelle due leggi , quasi senza discussione
,

furono votati 1'uno dopo 1'allro, a grande consolazione ed a maggior

gloria del signer Minislro Conte di Cavour. Ma venutosi allo squit-

linio segrelo sopra il complesso di quelle leggi ,
la Camera non era

piu in iiumero sufliciente e legale. Pertanto si soprassedette quel tanto

che bastasse agli uscieri per andare e tornar poi alia Camera traendo

seco alcuni pochi devoti
,
cui s' eran fatti a cercare in tutta fretta per

vicos et plateas, a piedi ed in carrozza, finche s'avesse il numero vo-

lute di suffragi. Come Die voile se ne raggranellarono 104, di cui 76

favorevoli ai progetti ministeriali
,
e da questo lato si canto vittoria.

Tuttavia restava a conquidere la rjtrosia del Senato
,
che vedeva in

quei progetti di legge certi gravi pericoli pel credito pubblico dello

Stato, le cui sorti dipenderebbero da quelle della Banca
5 eppercio

presumevasi fondatamente alieno dal volerli approvare. II Ministro

delle Finanze sig. di Cavour pose in opera tutta la sua abilita per

riuscirvi
, sperando molto dalla fretta che vi si metterebbe attorno.

Ma il Senato , che non ama guari di decidere a suon di tamburo e al

passo di carica, massime quando si tratta dei piu vitali interessi dello

Stato
,

lascio dire a chi voile
,
e tolse tempo in cui la Commissione

designata potesse fare un attento sebben rapidissimo esame di quei

progetti di legge. La relazione che ne fece il Senatore Giulio rispose

all' espettazione che se ne avea. Lamentando con gravi parole che la

proposta di due leggi di tanta difficolta e di si capitale importanza

fosse fatta in sullo scorcio della sessione
, quando era impossibile

recarvi quello studio che richiedevasi dalla natura della cosa, 1' ono-

vevole relatore espose quali vantaggi si promettesse il Governo dal

commettere alia Banca il geloso uffizio della Tesoreria generale dello

Stato
5
accenno che dove pure si ammettesse la convenienza di tal

progetto sarebbe necessario modificarlo profondamenle ,
sia per me-

glio sicurare il maneggio della pecunia pubblica, sia per guarentire

la liberta e la indipendenza d'azione del Governo
5
tuttavia anche in

quanto alia convenienza suddetta esser divisa di parere la Commis-
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sione, e la maggioranza aver conchiuso per ia reiezione pura e sem-

plice d' amendue i progetti. Tocco poscia delle mulazioni colle quali

laminoranza dell'ufficio centrale avrebbe assenlilo ad ammetterli, le

quali forse non garberebbero troppo al sig. di Cavour. ... 11 Mini-

stero, perduta ogni speranza di veder approvare senza energiche op-

posizioni il suo progetto, e fors'anche persuaso chc 1' insistere lorne-

rcbbe a suo danno, senza poire tempo in mezzo licen/io il Parlamento

con un decreto del 12 Luglio, pel quale amendue le Camere sono

prorogate sino a tutto il giorno 13 del pr. Novembre. La Gazzetta

Piemontese stampo quindi alcune strofe d' un pindarico panegirico

della decorsa sessione
,
le quali furono con niente minor entusiasmo

commentate dal Journal des Debats, e i Padri della Patria riparatisi

alia campagna attendono a rilemprare le armi e rinvigorire le loro

force per la nuova lotta della prossima sessione. Intanto i Piemontesi

pensano a trovar modo di pagare , malgrado la scarsita dei prodotti

del suolo e le devastazioni cagionalc da frequenti uragani ,
le nume-

rose imposizioni di cui riusci feconda la laboriosa sessione incomin-

ciala alii 4 Marco del 1852, c die si chiudera Dio sa quando !

2. Le cilta di Torino e di Geneva per la legge sopra le Gabelle ac-

censate trovansi gravate d'un considerevole canone annuo, che per

la capitale delle Ligurie e fissato a L. 808,000. Perche vi potessero

soddisfare ebbero facolta di riscuotere, anche con qualche aumento

di tariffa, un dazio municipale sopra le derrate che s'introducono in

citta. Doveasi cominciare a porre in esecuzione il nuovo ordine col

giorno 1 . di Luglio. Ma a Geneva il Ministero fu costretto di lasciar

per ora le cose nello stato di prima. Perocche la nuova tariffa re-

cando un aumento di dazio sopra il vino, il Ministro di Francia deb-

be uver indirizzato al Ministero una nota per opporv isi, allegando,

che 1'obbligazione reciproca di non assoggettare le merci dell' altro

Stato a dazio maggiore di quello che esisteva quando slipulossi 1'ul-

timo trattato di commercio, comprende pure i dazii comunali, che

crescendo il prezzo delle derrate, e per conseguenza scemandone lo

smercio, danneggiano Paltra parte. Probabilmente a cessare questo

incaglio si fara cadere sui generi coloniali quel tale aumento di da-

/.io onde era colpita 1' introduzione de' vini forestieri, e tutto sara

buonamente aggiustato.

Serie. If, vol. HI. 22
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Pare che il Govemo Sardo voglia risolutamente-porremanoaquel-

lo che era oggimai piu un desiderio che una speranza. cioe alia for-

mazione d' un nuovo, precise e regolare catasto: di cui quantO'esen-

tita la necessita, altrettanto riesce difficile 1'esecuzione. I censiraeiiti

che ora esistono sono svariatissimi perle diverse provincie, con quel-

la disuguaglianza nel portare il peso pubblico delle imposte che na-

turalmente deriva dalla mancanza d' uniformita nelle basi viziose in

se stesse e non mai emendate. Fin dal 1818 erasi imposto il tribute

di un centesimo e mezzo addizionale per provvedere alle spese occor-

renti a questo scopo. Ma la intrinseca difficolta deH'opera. oltre alle

vicende politiche, ne distolsero ognora il Governo, che anche in que-

st! ultimi anni stette ondeggiando fra il progetto d'un catasto defini-

tive e stabile, e 1' idea d'una perequazione temporanea e provvisoria.

'Questo secondo parlito venne alia fine abbandonato; e con decreto

reale del giorno 3 Luglio di quest'anno t853 fu istituito un ufficio di

Catasto, al quale spetteranno i lavori preparatorii. ela raccolta de'da-

ti statistic! atti a somministrare gli elcmenti necessarii per i relativi

progetti di legge e per gli opportuni regolamenti intorno alia Catasta-

zione generale degli Stali di terra ferma. 11 Prof. Scialoia vi trovo il

*uo nicchio nella carica di consultore per la parte legale, economica ed

anmiinistrattva, con lo stipendio di L. 4,000. Sara meritevole di molta

lode il presente Minister se gli verra fatto, salve le ragioni della giu-

stizia, e senza recare scosse troppo violente alle abitudini di varie pro-

vincie, condurre a term'me cosKsavia impresa; e fin d'orasid^bbe ri-

conoscere che egli vi si adopera con senno e prudenza degna di riu-

-scire a migtior termine che non sia quello d'aumentare le annue spese

di pressoche 40 mila franchi in istipendii a Direttori
,
ed ingegneri

scrivani.

3. Abolitoper legge del 15 Aprile 1861 il diritto di riscuotere le

decime onde ritrae\ a la maggior parte deHe sue rendite il Clero di

Sardegna, per altra legge del 23 Marzo 1853 ordinavasi che dalla som-

ia 'di L. '800,000, stanziat-e tra le spese del Culto nel bilancio della

Xirande'Gancelleria, si togliessero assegnamenti suppletivi ai parrochi

e vioeparrochi di quell' Isola. Questo venne ora eseguito con Decreto

*Iteale de"! giornoS ^Luglio, per cui gli assegni suppletivi sono'fissati

e descritti in un elenco particolare ,
sicche la somrma totale raggiunge

la cifra di L. 469,863. Per tal maniera da quelle aomme . che sotto



COMEMPORANEA 339

molti riguardi sono un vero debilo dello State verso la Chiesa
,

lo-

gliesi quanto occorre per soddisfare a'nuovi debili, appianaudosi cosi

la via a far meglio quando prima si potra. Perche le cose riescano

sicuramente al loro termine si vogliuuo fare pacatamente e un po'

per volla. II Governo Sardo capisce la forza diquesta verila, e la met-

le in pratica, senza-darsi pensiero d' altro.

4. Fra ipreparativi della ter/a riscossa nun Uene I' ullinio luoga

quello dell'allevare la gioventu alia soklatosoa/ e semprela peiisieri e

pratiche italianissime. Laonde incomuiciando dai Collegi Nay/iouali,

cangiati bellamente in quarlieri di soldalelli, e salendo stu ftno all

briosieroi delle Universita, tutti quesli banabocei-piccoli e grand! si.

piccano di saper maneggiare le armi, pr esser pronti.a suagliare ecb

accettare una disfuia. Se ne corainciano a vedea'e gli effeUi nelte coft-

tinue brighe di questi scolaretti fra di loix>. Intanto si bauuo a de~

plorare parecchi duelli > di cui caddero vittime due giovani nel fiore

degli armi, 1' un de' quali fu mortp 11 di presente e passato. fuor fu. ri

dalla spada dell'avversario; 1' altro campo ancora qualche gioimo ej

poi fini dolorosamente la vita. Come ena da, prevodere ne vennero,

molest ie al Clero. Imperocclie Mon&. Vescovo di Guneo, tuttoche do-

lentissimo della sorte cui soggiacque 1' infelice ucciso in duello, none

pole piegarsi per questo a trasaudare il prescritto dei Sacri Ganoni, e*

vieto che gli si desse sepoltura religiosa. Jnde irae;.e si sa che d'ordi^

nario non si fermano a parole. Ma per quanto s' arrabbattassero i ne-

mici del Clero per sommuovergli addosso qualche maggior lempesta,

le ragioni per monsignor Vescovo erano cosi calzanti ed evidenti, die

non si pole andar ollre. Pur noa si tralaseia di-.cogliere ogni> pretesto

per mettere in uggia il Clero.al popolo, e talvolta il fiecO'Vi da la mar

BO. Cosi essendo morto in un Coowine della Liguria ua disya/ialo

la cui vita era tutt' altro ch da buon cristiaaio^ rautorrita dioeesana,

vieto il suono delle campane- e la sepoltura sul sagrato. Mail tribu-

nalc di pr-ima cognizione di Finale si die fretta di farlo di.^oUc-rrare

e trasportare nel Cimiterio Caltolico. Altrove si bandi la croce addos-

so a' parrochi, con sorde utiuacce di sfratto violento e peggio, per-

che o ricusarono di anamettere alia partecipazione de'sacramenti per-

sone segnalate per pubblicl scandali e vita or.rendamente licenziosa, o

vietarono a donne di farsi nutr-ici di. pargoletti Israeliti, e cose similL

sperabile che la sistematica, sebbene non troppo violenta persecu-
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zione che si muove al clero. debba riuscire a purificarlo, e renderlo

viepiu degno de' santi suoi ministeri.

5. L' agitazione Mazziniana in Piemonte va via decrescendo in pro-

porzione dello scemar che fanno in tutta Europa le probubilita d' una

nuova insurrezione, se pur non e a dire che celinsi meglio i settarii

per esser piu sicuri di riuscire nello intenlo. 11 caporione de
?

mesta-

tori italiani, G. Mazzini, involge nell' odio suo e nello stesso grado

I
5

Austria ed il Gabinetto di Torino, che egli dipinge coi piu neri co-

lori di disprezzo. E sotto certi rispetti egli vi ha ben d
1

onde essere

fieramente indispettito. Ma egli inganna se stesso e mentisce a' suoi

quando in una lettera pubblicata sul Morning Advertiser, eriprodot-

ta dall' Opinione n. 181
, egli scrive: 11 Gabinetto Piemontese. adu-

lando il partito nazionale quando si innalza
,
e perseguitandolo ver-

gognosamente quando fallisce, ha perduto tutto il prestigio del quale

spiriti angusti e traviati si compiacciono di circondarlo. Checche ne

sia del passato, certo al presente il Gabinetto di Torino e lungi dal

fare buon viso alia fazione Mazziniana, che disperando d' un trionfo

in questi paesi, pare vi tenga un suo centro attivo a Geneva solo per

operare nei paesi limitrofi colle stampe e co' libelli. Onde nello Stato di

Parma si scoprirono mene e propaganda ,
che pigliano le mosse da

Genova, e s'avvolgono segretissirnamente verso 1' Italia meridionale.

H fuoco sta covando sotto le ceneri; non bisogna crederlo spento.

6. Per la morte di Cesare Balbo era vacante il seggio di deputato

al Parlamento pel 2 Collegio di Torino. La Gazz-etta del popolo ,
che

e sempre tutta in pensieri di dare schioffi quando non si prepara a

stangate od a mettere due dita alia gola, propose che per dare uno

schiaffo all' Austria si nominasse deputato un Marchese Giorgio Tri-

vulzio Pallavicino, che con dieci anni di carcere duro allo Spilberg

ebbe dimostrato il suo patriotismo. 11 Parlamento die di spalla al

Sacco nero, ed il Pallavicino
,
che gia aveva la cittadinanza sarda, fu

eletto rappresentante del popolo. I liberlini cantarono subilo al trion-

fo della pubblica opinione ,
senza badare che si rendevano cosi per

lo meno ridicoli : giacche siccome il 2 Collegio di Torino conta me-

glio che cinquecento elettori ,
1' averne il Pallavicino ottenuto non

piu di 97 voti non e per certo ima luminosa testimonianza dell' una-

nimita, con cui pretendesi che T opinione pubblica si dichiai asse pel
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Pallavicino. Ma questa buona genie si pasce di fiabe, e fa suo me-

sliere.

In alcuui paeselli sulla Riviera ebbero luogo non gravi ma espres-

sivi tumulti occasional! o dal servizio della guardia nazionale, o da

malcontento per altre cagioni. Furono subito repress!. E sta bene.

Anzi tutto 1' ordine, e la suggezione alle legiltime autorita.

Spaventosi uragani scoppiarono qua e cola in varie provincie fla-

gellando con nembi di gragnuola le messi gia mature
,
e rovinando

i vigneti pur minacciati dal la fatale malatlia per cui 1'anno addietro

fu quasi intieramente perduta la vendemmia. Ma dove non passo la

devastazione di cotali burrasche la messe fu discreta, e le speranze

dell' autunno son piu che mediocri. Ove queste andassero fallite
,

sarebbe gran danno del Piemonte, una delle cui precipue rendite era

quella del vino esportatoall'estero. eche sarebbe costretto pergiun-

ta a comprare costosamente quelle perniziose manipolazioni che van-

no attorno sotto nome di vini di Francia Di guerra non si parla

che dagli oziosi, ed il Governo finora non die segno di voler fare ap-

prestamenti di sorta.

II.

COSE STRANIERE.

SPAGJNA Onori alia memoria del Marchese di Valdegamas.

Allorche alia pag. 477 del passato vol. recammo a pubblica noti-

zia la morte inaspettata altretlanto che infausta di Donoso Cortes
,

appena potemmo farlo con un breve periodo ;
che piu non ci consen-

tirono le strettezze del tempo. Ma i nostri lettori si aspettano sicu-

ramente che la Civiltii Cattolica torni su quel nome, identificato og-

gimai in Europa con quei principii di religione e di civile ordine

per lei propugnati ; e noi lo desiderammo vivamente. Ora poi oltt-

ma occasione ci danno di farlo gli onori che la Regina di Spagna ha

decretati a quell' illustre pubblicista cattolico , ed i cenni biogra-

fici che in varii giornali ne siamo venuti leggendo, singolarmente in

un lungo e bell'articolo dell' Univers e in un altro non men prege-

vole del Foro National di Madrid
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La Spagna si e mostrata tanto piu degua di aver dato al mondo uu

Donoso Cortes
, quanto ne ha piu altamente sentlta e lamenlata la

perdita. II Governo assooiandosi al voto universale e entrato ancor

esso a dare pubbliche testimonialize di riconoscente stima a quella

riverita raemoria ; ed il Ministro de Lersundi con rapporto sotto il

28 p. p. Giugno ne proponeva alia Regina i provvediraeuli, la quale

di tutta la- sua volonta gli approvava. In forza di quel decreto adun-

que le spoglie mortal! del Marchese di. Yaldegamas , che riposaiu*'

ora nella Chiesa di Saint-Piiilippc-du-Roule aParigi, saratkno, a cura

e spesa dell'erario spagnuolo, levate di la, trasportate a Madrid
,

e collocate a suo tempo in monumento conveniente all' UOKQ grande.

Bello ed imitabile esempio dato da quella Sovrana e dal suoGoverno-

al.resto di Europa, che bene ha uopo d'imparare a tenere in pregio

gli uomini veracemente grand! e cattolici
,
che pur troppo scarsa-

iiK'iile le invia/ la Provvidenza.

Dall' articolo spagnuolo sottoscritto dal signor Rafael de Villanue-

va y Gomez riassumiamo i cenni seguenti. Juan Donoso Cortes era

nato il 6 Maggio 1809 in Valle de la Serena (provincia di Badajozs}-

da Pietro ed Elena Fernandez Cavedo. Una intelligenza anche per

paesi meridional! straordinariamente precoce gli perraise di com-

piere il corso filosofico di appena undici anni
,
e di dodici studiava

gia il primo anno di giurisprudenza nella Universita di Salamanca.

Ma di quella filosofia , sia perche non abbastanza sana
,
sia perche

studiata in eta troppp teneraj, il Cortes non fu contento, come nep-

pure fu del genere di letteratura onde nei primi anni era stato im-

beivuto; .e provvide all'uno e all'altro'con forti e privati studii. JSe die

segno quando nel collegio di Caceres insegno letteratura in vece'dk

sig. Quintana che a se sostituillo nel 1820
;
e varcati di poco i quafc-

tro lustri vi lesse con sommo plauso un'orazione inaugui^ale.

Trasferitosi a Madrid fu chiamato quasi neppur consapevole,.alla

carriera.dei.pubblici offizii, e tanto vi si avanzo che nel 1833 sotto

il Ministero del sig. Mendizabal fu nominato segretario del consiglio

dei Ministri, e poeo -appr-esso segretario dellaRegina. Ma il prim la*

voro che rivelo la vasta capaeita ,
ela svariata; erudizione di lui, co-

ie. statista cattolico>,vide la luce nel 1834 sotto il titolo di Conside*-

raciones sabre, la. dipfotnaeia y su infiuencia en el estado politico y so-

cial de Europa desde la revolution de julio.hasta el tratado, de Iff
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cuddntpla alianca. Fraquesto che, comeedello..fu il prime e VEnsayo
xobre cl Catolicismo, el Liberalismo y el tioeialismo vanno in mezzo

molti altri lavori di minor mole, ma non di minore rilrvanza, i qua-

H <e significavano quanto i suoi pensieri-si ollargavano ogni di
,
c

promeltevano scritture-sempre piu salutari da una mano che alpre-

sente per universale sventurae inaridita.

J/essere stato poscia elelto a Deputato del Parlamento spagnuolo

diede al Cortes il destro di manifcslare ed usufruttuare quella sua

sovrana potenza oratoria
,
la quale egli volse unicamente al servigio

della religione cattolica, del legittimo potere e della sua patria. II

memorabile suo diseorso sopra>la condizione di Europa proounziato

IH? 1 1850 restera a tperpeluo -monumento deUa poderosa sua elo-

quenza, del quanlo poco egli si confidasse negl'mgegni cosliluziona-

li e parlamentari ,
e del come severamente giudicasse quel partito

sedicente moderato e Hberlino
,
che tutto proniette quando e nulla,

e nulla sa attenere quando diviene tutto. Se quel parlito fosse capa-

ce di disinganni, gli avrebbe avuto solenni e salutari da un tal di-

-scorso. Che che sia di cio, il Cortes nel 51 andava ambasciadore a Pa-

frigi, dove avea riparato in privata condizione nel 1840 per li subiti

rovesci della sua patria , e dove era stato onorato della confidenza

della Regina, che avealo voluto suo segretario particolare.

In quel centre e diciam cosi in quel cuore della colta Europa pa-

>rea che la Prowidenza avesselo condotto ;per esercitare sulle menti

una influenza maggiore, che forse nella sua patria non avrebbe po-

tuto. Ma in quella veee la Prowidenza vel voile per darvi 1' esempio

di una morte non che cristiana ma santa. L' illustre pubblicista

:spagnuolo era stato sempre sincero cattolico; mala morle imprevista

di un diletto fratello (come negli animifortiie sventure sogliono)gli

ravvivo, gli riaccese in animo il sentimento religioso per guisa che vi

trovo il suo riposo e le sue delizie. Questo poi si applicava in lui

quasi con. predilezione ad una beneficenza ingegnosa, larga ed eser-

citata personalmente e quanto piu si potesse in segreto. Vivendo in

Madrid dei sei mila scudi annui che riscoteva, mille eran per lui
5 gli

altri cinque mila pel poveri di Gesu Cristo, ai quali egli stesso recava

i seccorsi nella casuccia desolata e nel tugurio. E tale avea fatto in

Berlino, ove fu brevemente Inviato, e tale fece a Parigi dove lo colse

In mor.te*he nol trovo impreparato.
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Lo spazio ci manca a riferire gli onori onde fu decorato
;
ma il

dettone bastera per mostrare aver perduto 1' Europa nel Marchese di

Valdegamas un letterato, un filosofo, uno statista, un diplomatico il

quale tutte queste profession! impreziosl ed avvivo colla sincerita

della fede e col fuoco della carita operosa.

< >i ANDA. \ . Proposta di legge contro i cattolici. 2. Documenti relativi alia

differenza fra il Governo Olandese e la S. Sede.

1. II discorso del Re d' Olanda alia Camera degli Stati generali che

noi pubblicammo nel passato quaderno conteneva un paragrafetto

cosi concepilo. Ho procurato di provvedervi (all' agitazione dei pro-

testanti per lo ristabilimento della gerarchia cattoliea) sia provocan-

do schiarimenti cold, dove la ferita involontariamente
,
com' to sup-

pongo., era statafalta., sia concertando di proprio moto i necessari prov-

vedimenti. Notavamo che quel di proprio moto forse non era esatta

traduzione del testo, il quale sarebbe stato reso con piii forza per I'in-

ierno. E che noi non ci siamo male apposti pare dimostrarlo ad evi-

den/a il progetto di legge che ora fu presenlato alia Camera. Progetto

che e precisamente per I' inferno: siccome per 1' eslero (cioe cola dove

la ferita era statafatta] vennero pur pubblicati ora dai fogli gli schia-

rimenti provocati dal Governo del Re. Parleremo prima dei provvedi-

menti per 1' interno, poi degli schiarinenti all' esterno. E quanto alia

legge essa e di sedici articoli, e di tal tenore, che inceppa e rende

interamenle schiavi del Governo i cattolici quando mai essa fosse vo-

tata come per ora non pare probabile. Quindi e incredibile 1'agitazione

ch'essa ha eccitata fra i cattolici, i quali con tutti gli argomenti legali

che sono a loro disposizione procacciano d'impedirne 1'approvazione.

Non mancano fogli protestanti i quali si uniscono ai cattolici per dis-

approvare la legge. Basti il citare VHandelsblad giornale d'Amsterdam

il quale in un lungo arlicolo dimostra come la legge sia incostituzio-

nale ed ingiusta. L' articolo flnisce dicendo che la legge e contraria

alia lettera ed alia ragione della costituzione. E questi giudizii certa-

mente imparziali bastino per far conoscere ai nostri lettori il tenor

generale della legge. La quale noi crediamo non dover qui trascri-

vere ne compendiare , parendoci che poco debba loro rilevare di sa-

pere proprio appuntino quanle licenzeeda quante persone si richie-
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dano d'ora in poi, secondo quclla proposta, perche le campane delle

chiese cattoliche possano essere senate. Tanto pin che noi abbiamo

buona fiducia che la legge si rimarra allo stato di proposta : giacche

essendo stati eletti dalla Camera cinque membri e tulti protestantl

per riferire sopra la sua opportunita, tre di essi opinarono essere ne-

cessaria una legge, due non ne vogliono veruna , e la maggioranza

della Camera inclina bens\ a riconoscere nel Governo il diritto d'in-

frammettersi negli affari ecclesiastici, ma non a votare quella propo-

sta la quale pare loro troppo dispotica.

Siccome pero o quesla od un'altra legge contraria ai loro diritti i

cattolici se la temono, cosi, come dicevamo, non lasciano mezzo in-

tentato per istornarla. Quindi i Vescovi si recarono a Tilburg presso

1' Arcivescovo d' Utrecht , e decisero di presentare un indirizzo al

Re ed un altro alia seconda Camera. I fedeli poi segnano tutti pe-

lizioni in gran numero le quali si leggono ogni di pubblicate sui fogli

e sono presentate alia Camera e da lei inviate alia commissione delle

Petizioni.

2. Quanto poi agli schiarimenti all' estero che il Re d'Olanda dice-

va nel suo discorso aver provocati , ora siamo in grado di sapere che

cosa sono : giacche sono ora stati distribuiti dal Governo Olandese ai

membri della seconda Camera tutti i document! della differenza tra il

Governo d'Olanda e la S. Sede. Essi sono un gran numero di lettere,

biglietti e note corse fra i due Governi. Merita special menzione 1'ul-

tima nota di S. E. il Card. AnlonelH Segretario di Stato, in cui scio-

glie tutte le diflicolta del Governo in guisa che noi la vedemmo lo-

data assai perfino dal Parlamento di Torino, che e tutto dire. A questa

nota rispose il Governo olandese il 27 Giugno con altra lunga nota

in cui non puo a meno di non lodar anch' egli e molto ripetuta-

menle il tenore della nota del Segretario di Stato: e quel che piu

monta, si mostra soddisfatto sopra alcuni punti. Speriamo che poco

alia volta la soddisfa/ione sara plena.

ORIENTE. \. Corrispondenze di Costantinopoli. 2. Ultime notizie.

1. Quantunque nell' ultimo fascicolo siamo venuti raccontando i

fatti fino al passaggio del Pruth che accaddc il 2 Luglio, cio nondime-

no crediamo che non debbano dispiacere .ai nostri lettori le seguenti
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nonfcontengono-clie i fatti dello scorso Giugno, ma con molla esatf

leeza e procisione, secondo che ci pare. Quanto poi accadde dal pa&*

saggio del Pruth fmo alle ultime notizie da not ricevute si trover,*)

bivevemente accennato <dopo queste corrispondenze:

Gostantinopoli 15 Giuj/no 18u3.

11 5 Giugno il sig. Balabine prima Segrelario -della LegazLon-Rus$ar

r.h'erasi rimasto a Costanlinopoli dopo la.partenza.de! Principe Mbn-

xikolF, parli per Odessa. Ai 9 fece ritornoa.boix.lo del vapore di guet-

r& russo Teni-Ivale portando 1' ultimatum dell' Imperatore. Verso le

ore 4-pomerid. il sig. Argiropoulo primo Dragomanno della Loga-

/.ione Russa streco alia Subl. Porta e s-'abbooco col'Min. degli affari

esteri. II sig. Balabine avea recato una Nota dell' Imp. checonfermavai

Foperato-dal MenzikofFe dava otto giorni di. tempo per sottoscrivei e

il trattato sopra la guarentigia dei diritti e privilegi della Chiesa greoa
v
:

scorso il quul tempo leos tilita sarebbero oomineiatedaH'oceupazione

delle provincie danubiane della Moldavia e Valachia. Ma la Sublime

Porta fu, come dovevasi attendere, ostinatissima; nel rifluto. Voleva

Niocolo che il Sullano facesse con lui im trattato con cui promettesse

di rispettare i diritti della Ghiesa greea come quelli che si ponevano .

sotto la tutela del Governo Russo. E chiaro che conseguenza di questo

trattato sarebbe stato 1'esser la nazione greca. (cioe dodici milioni di

sudditi dell' Impero Ottomano
)
sotto la protezione degl' Imperatori

Russi. II che non potendosi conciliare ne colla politica della Turchia

ne con quella delle corti Europee, la Porta rifiuto, come si disse, di

aderire alia nota presenlata dal sig. Balabine.

In quesli giorni pareechie navi di carico turche sono state rimor-

chiate nel mar nero da tre vapori dello Stato per prendere in Eraclea

provvisioni di carbone ad uso dei vapori da guerra dell' impero Ot-

tomano.

U 4 e il 5 del corrente due legni a vapore della Compagnia otto-

mana il Medaci-Tigiaret ,
ed il Vapitaci-Tigiaret andarono ai Darda-

uelli per imbarcare una parte della guarnigione dei castelli. Ritorna-

i ono 1'uno il 6 e 1'altro il 7 a Costantinopoli, ,
e proseguirono il viaggio,

per Varnajl Medaci-Tigiaret con 522 artiglicri e Taltro con 1660.
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.1/8 la fregata a vapore dello Stato Taif parti per Basi di- Albania a

fitne,di condurne truppe.a Costantinopoli.

11 7 Ja fregata a vapore dello Stato il Foizi-Rakri parti pel mar

nero carica di muni/.ioni e d' effetti militari.

Fu spedito ordine ad Adrianopoli (e 1'ordine vi giunse la notte del

30 .Maggio) di far marciare a Varna due reggimenti di truppe che si

trovavano cola. Mahemed Fascia general diBrigata ne ha il comando.

II 4 Giugno questi due reggimenti partirono al loro destine.

11 6 del correnle giunee in Gostantinopoli proveniente dal Pireo l;i

fregala Americana il Cumberland di 50 cannoni avendo a bordo il

Commodore S. H. Stringham comandante le for/e navali degli Stati

Uniti nel Mediterraneo.

II 9 il sig. Commodore Stringham accompagnato dallo stato mag-

giore del Cumberland si porto alia Sublime Porta col sig. Brown in-

caricato d' affari degli Stati Uniti e fece visita al gran Visir, al Presi-

dente del Consiglio ed al Ministro degli affari esteri.

L' 1 1 del corrente parti da questa capitale lo stato maggiore della

Gompagnia del.genio avviandosi verso Silistria. II capo di questa e

Mehemet Pascia direltore della scuola militare del genio: egli e accom-

pagnato da varii otficiali superiori francesi addetti alia suddetta scuola.

Sono incaricati di formare piani e preparare il terreYio per T accam-

pamentb delle truppe in Silistria, Sahumla e Varna.

11 14 due fregate a vapore imperial'! partirono per Varna cariche

di truppe, e munizioni da guerra e da bocca. Insomnia pel 23 del

corrente tutto 1' esercito Turco di 150 m. uomini d' ogni arrae dee

trovarsi nella provincia di Silistria.

E cosa degna di osservazione che i Turchi i quali pure non hanno

avuta alcuna guerra da 25 anni abbiano cos\ presto potuto spedire

alle frontiere 150 m. uomini ben provveduti Si dee pur notare la

disposizione generale dei Turchi alia guerra. Intanto la capilale gode

di perfetta tranquillita, e vede con ammirazione le preparazioni alia

.guerra, e 1' attitudine del Governo,

Tutti gl' knpiegati Russi. come pure il console generale conte Pao-

lo Pisani al termine fissato dall' ultima nota dorrawno abbawdonare

Gostaniinopoli.

Ouaaiunque la Sublime Porta non si sia mai lasciata indurre dalle

insiauazioni pohtiche del Principe Menzikoff a venire ad un trattato
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col Gabinetto Russo sopra 1' inviolabilita dei diritli
,
e privilegi del-

la Chiesa Greca, pure si mostro fin da principle disposta a rispet-

tare inviolabilmente i diritti, e i privilegi di tutte le Chiese cristiane

esistenti neli' Impero, e per dar prove di tal sua buona disposizione,

dietro le promesse fatle al suddetto Principe ,
ed agli Ambasciatori

Inglese e Francese, il Sultano pubblico un Hattisceriff, ossia decreto

imperiale con cui viene rigorosamente prescritta 1' inviolabilita de'

diritti, e privilegi delle chiese, e conventi
,
e proprieta di tutte le

comunita cristiane. Questo decreto imperiale fu letto ai capi delle

tre Nazioni Greca, Armena Eretica, ed Armena Cattolica in casa di

Rescid Fascia a Balthe-Limani nel Bosforo ove con particolar biglietlo

erano stati invitati pel giorno 9. Quindi fu consegnata a ciascheduii

Patriarca copia del suddetto decreto, coll' ordine di fame leltura ai

rispettivi sudditi.

II 9 Giugno il sig. Strafford Canning Ambasciatore inglese fece vi-

sita ai due Patriarchi Greco ed Armeno, ed ebbe con ciascuno di es-

si lungo colloquio. Lo scopo di tal visita, di cui non vi era stato

esempio fin allora, era di far loro comprendere che la protezione di

cui Nicolo voleva onorare la loro Chiesa avrebbe loro toltaogni liber-

ta nelP esercizio della loro giurisdizione specialmente nella elezione

dei capi spirituali. S' impegnava poi il detto ambasciatore ad assicu-

rare i due Patriarchi della sincerita delle promesse ;
e quasi dichiara-

va essere il Gabinetto Britannico mallevadore di quanto era contenuto

nel detto firmano.

Pare che fra pochi di la flotta inglese entrera nei Dardanelli e la

francese si
t

rechera poco lontano dallo stretto. Lo scopo di queste

due grandi pote'nze nell' inviar costi le loro forze pare non dover

essere altro che di sostenere la Sublime Porta nel rifiuto gia dato

alle pretension! dell' Imperatore Russo: e cio pel timore che ottenuto

ch' egli abbia il desiderato traltato non acquisti un' immensa influen-

za nell' Oriente colla prolezione di dodici milioni di sudditi Turchi.

Inoltre intendono provvedere all' inlegrita dell' Impero Turco secon-

do il trattato del 1841
5 specialmente poi impedire 1'ingresso cheten-

iasse per avventura di fare la flotta russa nello stretto di Marmara.

Intanto come io vi annunziai col mio foglio dei 5 la flotta Turca sta

dinnanzi allo strelto del mar nero, e si stende dai castelli situati sullo

slesso stretto detto Boyas lino dirimpettoa Beiuckden.
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Costantinopoli 23 Giugno 1853.

Nella mia corrispondenza dei 15 vi ho riferilo come il sig. Argiro-

poulo greco di nascita e primo Dragomanno dell' ambasciata Russa

avesse presenlata al Min. degli aflari csteri Rescid Pascia la nota del

Conte di Nesselrode in cui si annunziava alia Sublime Porta che se essa

nello spazio di otto giorni non accettava 1' ultimatum del Principe di

Menzikoff 1' Imperatore sarebbe costretto d' invadere la frontieradel-

loStato Ottomano. 1 Ministri e gli altri funzionarii del Governo Tur-

co piu volte si sono sopra cio raunati in consiglio dielro 1' ordine

del Sullano per deliberare della risposta. Ma il risultato di queste

conferenze fu interamente simile a quello delle precedenti e i nobili

sentiment! sopra la dignita dello Stato prevalsero neir animo dei

Turchi allc piii imperiose minacce della Russia. L' energia pero e

F eroica resistenza alle pretensioni della corte di Pietroburgo era

anche in parte effetto delle comunicazioni officiali di Londra, Pa-

rigi ,
Vienna e Berlino

,
le quali assicuravano il Governo Otto-

mano del sincere e perfetto accordo fra quesle quattro grand! po-

tenze in quanto all' inlenzione di preservare da ogni assalto i diritti

della Sublime Porta e 1'indipendenza e integrita dello Stato. Infatti

i dispacci ricevuti da Lord Slraford ambasciatore inglese il 9 del cor-

rente per mezzo del vapore della compagnia peninsulare ed orienta-

le, e I'll col vapore inglese il Carache: come pure quelli che riceve il

12 da Parigi il sig. de Lacour col vapor francese il Chaptal; ed inoltre

il dispaccio lelegrafico venuto il 10 da Parigi per via di Belgrado in

5 giorni e mezzo: finalmente quelli spediti da Vienna il 16 al sig.

Kletzl incaricato d' Austria confci mano la perfetta unione delle quat-

tro grandi potenze in favore della Turchia. Fu poi specialmente con-

fermata 1'unione anglofrancese pel medesimo scopo dalla visita che i

due ambasciatori fecero al Sultano recandosi insieme al suo palazzo

imperiale nel giorno dell'arrivo del corriere straordinario.

II 14 giunse a Costantinopoli da Trieste il sig. Barone de Bruch

internumio d' Austria presso la Sublime Porta a bordo d' un vapore

di guerra Austriaco. Appena giunto nel palazzo deH'ambasciala fece

un discorso in presenza di lutli gF individui addetti alia legazione

austriaca e parecchi altri della sua nazione di cui F argomento era ,
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avere 1' Imperatore spedito lui in Costantiriopoli per proteggere il

commercio dei suoi sudditi, trattare le loro cause, e i loro interessi.

II 13 quattro Metropolitan! della Chiesa greca e quattro notabi-

li della medesima nazione si recarono presso Rescid Fascia Min. de-

gli alBfari esteri e gli rimisero i loro ringraziamenli pel Sultano a ca-

gione del firmano avutone. II giorno seguente fecero lo stesso atto al-

cuni ecclesiastic'! e notabili delle due nazioni Armena scismatica ed

Armena cattolioa.

II 17 al mattino il sig. Balabine abbandono Costantinopoli e par-

ti per Odessa. II giorno 16 era statachiusa la cancelleria Russa e so-

speso qualunque atto giudiziarao e commerciale al consolato Russo.

Secondo il mio rapporto anteeedente il Governo imperiale pone in

opera tutti i mezzi di difesa. A questo scopo si sono tenute parecchie

conferenze coi Ministri delle quattro potenze: ed a norma delle deci-

sioni prese e dei consigli avuti si sono formati tre corpi di esercito di

terra col loro stato maggiore e tutto il necessario in viveri e muni-

zioni e materiali di guerra. Ognuno di questi corpi e di 50 mila uo-

mini i quali tutti debbono accamparsi nella provincia di Silistria per

trovarsi pronti quando il roisso assalira il territorio Turco. Genera-

lissimo delP esercito e Omer Fascia generale Austriaco rinnegato che

prima era generalissimo dell' armata della Romelia.

La Suhlime Porta temendo che i Russi invadano il territorio Turco

alle frontiere d' Asia come accadde nel 1828 formo un quarto corpo

d' armata di 45 mila uomini in Erzerum capitate dell' Armenia mag-

giore sotto il comando di Abdi Pasciu generalissimo dell' armata

del F Anatolia.

I legni da guerra della marina Turca sono concentrati al Nord del

Bosforo come vi diceva nell' ultimo mio ragguaglio. Per ora sono 35

legni di cui due vascelli a tre ponti di 140 cannoni, tre vascelli a due

ponti, dieci fregate, quattro corvette, otto brik e otto legni a vapore di

cui quattro sono fregate. Questa flotta pero si aumenta ogni giorno

sia coirarmamento di parecchi legni, sia coll' arrive d' altri da varii

porti Turchi. Una parle della flotta deve in questi giorni farvela per

Yarna a fine di difendere quell'importante piazza da qualunque assalto

della floUa Russa.

H capitan Pascaa; grand' ammiraglio e il comandante capo di que-

sta flotta. Dopo di lui ne ha il comando speciale il viceammiragUo
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A-hrnel Pascia riuhinraato ulUmumente dalle coste del Montenegro. II

(iov^rne confidaa8snisopra>la scienza militare, il patrioltismo e 1'atti-

vita unUa> ad una rara enei'gia- di ques? uo;m> segnalato. Gli altri ca-

pi> soperiori sono Mustafa Pascia, Muehavor Pascia e Osmau Pasda.

II l>Qidel corrente alia sera- ebbe luogo il con&iglio del Mlnistri sot-

to la'presklenza-del gran Visir Mustafa Pasciae I' 11 ci fu- altrO'Oon-

siglio prosso Resold Pascia Min. degli- aflari esteri. Quesli consigli

erano stati preceduti da varie conferenze col pappreseutenti- delle

quattco potenee.

La squadra inglese e francese 1' una e 1' altra- di 20* legni seno ora

jMioorate presso i Dardanelli a Treia. 11 22 il Viceammaglio' Ahmet

Fascia- si porto-oon un vapore da guerva per complimeirtai* i-Yice*

ammiragli inglese e francese da parte del Sultano.

In questi giorni partirono moltiGreci da CostantinopoIi.Lacancel-

leria greca in quindici giorni ha spedito cinque mila passaporti.

2. Dopo queste corrispondenze ne ricevemmo alcune altre nelle

qua4i non si.conteneva di proprio alia citta di Costantinopoli, se non

uhe si coatinuavano con alacrita e coraggio i preparativi di guerra.

Ma secoiiUo le ultime notizie pare che guerra non ci sara. Imper-

cioccli occupati dai Kussi i Principati danubiani, mentre molti ere"

deauo che le due ttoUe sarebbeno enlrate nei Dardanelli , e laguenra

sanebbe cominciata, il fatto fu che le flolte rimasero dov'erano
,
e la

guerra non si fece ohe con note
,
e risposte. Che ami 1' Inghilterm

seguitala poi dalla Francia ebbe premura di dichiarare che quell'oc-

cupa^ione dei Principali non era casus 6e/^'.Quanlo alle note corse fra

la llussia. e la Francia in primo luogo e da osservare la singolarita

della cosa. La questione e fra la Russia e la Porta : altri pretendono

sapere che essa e invece fra la Russia e 1' Inghilterra. Tuttavia la

guerra diplomatica non si fa se non che fra la Russia e la Francia.

In secondo luogo e da sapere che il soggetto perpetuo delle note

nnora inviate vicendevolmente e tutt' altro che quello che secondo

1' opinione piu volgare dovrebb' essere. la esse non si tratta che dt

coiivenienze e di forme, non si discute se non se di chi abbia il primo
data occasione a querele. Laddove e cosa assai nota che la quistione

diplomatica batte solamente qui: cioe se la Russia abbia o non abbia

il diritlo di esigere dalla Porta che cssa ponga sotto la sua tutela e

protezione dodici milioni di suoi sudditi.
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Se a queste note si aggiungano alcune interpellanze nel Parlamen-

lo inglese che non riuscirono a sparger piu luce di quella cheprima

ci fosse sopra le cose d' oriente, e molle interminabili congelture del

giornalismo che non servono che a metier buio dove per avvenlura

vi fosse chiaro
,
con questo si ha quanlo di reale e di positive ac-

cadde in questo intervallo riguardo ai dissidii fra laRussiae laPorla.

come vogliono i piu ,
ovvero fra la Russia e T Inghilterra come pre-

tendono altri. Giacche queslo stesso non si sa ancora bene : di che

cosa si tratli : se di una guerra fra Russia e Turchia, o se di una guer-

ra fra Russia e Inghilterra.

Ma di qualunque cosa si tratti il cerlo e che le ultime notizie

giunte narrano concordemente che e pensiero comune di tutte le

potenze di non turbare la pace europea.

(Da aggiungersi alle Cose Italiane.) Monsignor Slefano De Rossi

Delegate Apostolico di Ravenna, vedendo che la salma del dotto e

grande scrittore P. Antonio Cesari dell'Oratorio di Verona, giaceva

datantianni inonorata sotto una lapidetta terragna nella chiesa diS.

Romoaldo
, penso che nella citta, ov' e nobilmente seppellito Dante

Allighieri per opera di Guido da Polenta, non dovessero piu rimane-

re quell'ossa del commentatore e laudatore del divino Poeta senza il

fregio d' un monumento. Monsignore adunque nel munifico animo

suo voile rizzargli di sua pecunia un' area marmorea operata con e-

leganza e dignita d' intagli e di sculture, la quale altesti ai forestieri,

che vengono a Ravenna a visitare le piu maestose basiliche de' greci

Imperatori e degli Esarchi bizantini, siccome eziandio a'giorni nostri

havvi dei cuori generosi e sublimi che onorano la sapienza e la virtu .

Verona sara gratissima al gentile e pietoso intendimento di Monsig.

De Rossi, che ha voluto in tal modo magnilicar la memoria d' uno dei

suoi piu illustri cittadini, e tutta Italia gli sapra grado singolare d' a-

ver celebrate con tanta sontuosita il ristauratore della sua chiara ,

dolce ed armoniosa favella.
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PROLOGO

La Ftlosofia in Corn-media! Eperche no, per vita vostra? Trattandosi

non delta filosofia ma di alcune speciali maniere difilosofare, e diquel-

la segnatamente che dalla nebulosa ed eterodossa Alemayna fu valuta

trapiantare ncllapovera Italia, noi appena vorremmofar altro che ri-

derne, se quella filosofia non si facesse nelle sue pratiche applicazioni

fonte di molto pianto . Adogni modo il consiglio d' interrompere le gra-

vi disquisiz-ioni in articoli parte giapubblicati, parte giapronti per la

stampa, quel consiglio, diciamo, di esporne e confutarne in forma dram-

matica i precipui capi, ci fu suggerito dal desiderio di render meno in-

cresciose queste trattazioni ai nostri lett ori e di metterle allaportata dei

piu. Ora ad intendere il lavoro che qui loro ofjriamo, egli basta essere ini-

ziato poco piu che alia terminologia di qualchefilosofia trascendentale .

Quanta alle leggi drammatiche, vede ognuno che in questo tentativo

nuovo ed abbastanza ardimentoso, noi non avremmopotuto volerle osser-

vate tutte senza grave iattura delta condotla logica e della chiarezza:

pregi che ci sonoparuti da procurare sopra ogni altro. Era questo il caso

che la forma doveaservire alia sostanza, cd a quella abbiam conceduto

quanto si potea, salvo I'interezza e lapossibile armonia di questa.

Noi non citiamo ne i testi ne gli autori, e malagevolmente avremmo

potuto volendofarparlorepersonaggi ideali,fittizii ed appena allegorici.

Serie //, wl JU. 23



Questo poi ci giovava a far si che la discussione
,
senza toccare veru-

na persona o nome particolare, si restasse nel campo delle idee e, di-

ciamcosi, dottrinale. Tuttavolta chi ha qualcheperizia inalcuni filosofi

delta scuola ontologica moderna riconoscera i concetti, le maniere efmo

le parole di ciascuno. Quest' uffizio della gimtizia distributiva
,

il

cuique suum, meglio si compira dai lettori sagaci che non da noi.

\<>n potendo la Commedia ,
atteso la gravita dell'argomento ,

^.scr

(weve, ci piace che almeno non ne debba essere lungo il Prologo.

PERSONAGGI

L' ENTE -r Concetto spurio che a forza d' intrighi sta per ottenere

1'autocrazia del regno ideale.

JL LIM1TE Primo Ministro dell'Ente.

E-NON-E Grande Oratore della Corona, che co'suoi sofismi inganna

il popolo e 1' induce a riconoscere 1' Ente, con secreta in-

tenzione di abbattere 1' uno e 1' altro
,
e di restare solo

padrone di tutto.

LA VISIONS IDEALE Fidanzata dell' Ente
,
donna vanitosa e ligia

dello sposo , purche diventi regina.

LA PA'ROLA Dama di corte e pedissequa della regina.

It, SEN80 INTfMO Guardasigilli della ristorazione filosoflca, casso

di nificio nel nwovo ordine di cose.

iA LOGICA Persona noiata del wiondo che fa vita eremitica.

f PRINCIPII RAZ*ONAH, gente ralorosa, ma illusaper man-

\ canza di Logica.

j IIEE, gente querula e sospettosa nella mutazione ch'e
rOrOLO UI v

per succedere.

SESSI, gente plebea e ineducata pronta a tumultuare

vedendosi ormai ridotta al niente.

I AMASMI E SOFISMI - Guardie del corpo -dell' nfe.

IL PANTEISMO Mostro orribile che comparisce senza parlare nel-

rultima scena.

Lazione si finge nella liNTOlZlONE ASSOLIJTA Capitale del RK-

G?JO LOGICO ED 01NTOLOGICO.
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ATTO PRIMO

SENA PRIMA

Sola nobtimente addobbata con sedie e ricca iappezzerw.

L' ENTE vestito di porpora; il LIMITE in divisa da Ministro;

E-NON-E in abito azziinato con lunga barba.

Ente. Quanto vi debbo, o miei fidi ! Vostra merce mi veggo alia

vigilia di ottenere una piena Autocrazia nel mondo delle idee. Non-

dimeno quanto e piii vicino 1'acquisto di un bene, tanto piu con-

viene armarsi di previdenza, acciocche qualche impensato accidente

non venga a frastornarne il possesso. non si vider talora ben cor-

redati navigli correre baldanzosi il mare a guisa di trionfanti, e nau-

fragare alia fine sull'entrare nel porto? Lamia dominazione, e vero,

merce le vostre sollecitudini e cure, e da non pochi bramata e pro-

mossa. Ma riottosa sempre la moltitudine odo dire che gia romoreg-

gi e nieghi di assoggettarsi alia nuova signoria per non so quali

ombre e sospetti vani. Egli e mestieri attutar la fiamma ora che e

sugV inizii, ed impedir che prorompa in vatsto incendb.
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Limite. T assicura, o Enle. Finche noi due stiamo ai tuoi fianchi

e le valorose guardie dei Fantasmi e del Sofismi ti accerchiano, ca-

dra in vano ogni conato di ribellione da parte di questa turba in-

docile degVideali tuoi sudditi. Lo sai : io sono il Limite, e fu grande

sapienza civile ravermi scelto a tuo Ministro. Col solo presentarmi

ad essi, li sbaraglier6, perche issofatto li circoscrivo. E veramente

cbi e tra le Idee o trs'PHnefpn, che veggendosi limitato nell'ordine

della conoscenza e quindi dell'essere, abbia fronte di contrastarti il

principato? Tu solo sei incircoscritto, indeterminato, infinito. Tu

solo puoi essere il necessario e 1' assoluto, capace di comprendere

nel tuo seno ogni altra idea ed ogni altro principio. II tuo diritto a

sovrastare e cospicuo piu della luce. A reprimere poi ogni teme-

raria resistenza, dove pure si tentasse resistere, varranno le armi

delle tue Guardie del corpo ,
le quali ben sai di quanta gloria si

cinsero nelle ultime guerre filosofiche che sostennero.

Ente. Ben dici
;

tuttavolta il diritto spesso non basta
,
massi-

mamente qpando trattasi d' avere a fare con persone molte e tra

loro discordi
;
e tu ben sai che nel mio regno ne ha di svariatissime :

Idee, Principii, Semi e che so io: gente tutta or cavillosa, ora av-

ventata ,
ora restia a qualsiasi freno. D' altra parte ,

io non vorrei

adoperare la forza
; perche la forza sebbene sia efficace con le sen-

sazioni
,
a petto tuttavia delle Idee e dei Principii ,

e cosa molto

dubbia ed arrischievole. Ad ogni modo, e sempre meglio procedere

colla persuasione e colle dolci
,
almeno finche si puo.

-non-e. La e appunto cosi
;
alia forza non dee ricorrersi se non

nei casi estremi. Devi avere fiducia illimitata nella potenza della

ragione.

Ente. Ti trovo sempre conforme a' miei pensieri. Dunque a te

mi rivolgo ,
destrissimo mio -non-e

,
e a tale scopo io ti creo

fin d' ora grande Oratore della Corona. Tu per 1' addietro hai fatto

mirabili prove, e se non era per te, noi forse non ci vedremmo ora

in si buon termine. Si tratta d' avere a fare con gente dotta, eser-

citatissima nel disputare. Senza la tua eloquenza e il tuo versatile

ingegno , non m' imprometterei di riuscir nell' impresa. A te dun-
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que commetto il carico di tenere a concione F insospettita moltitu-

dine
,
ed acchetarla e convincerla

,
mentre il Limite si occupera

frattanto in istendere gli articoli della nuova Coslituzione
; giacche

per domani voglio che ad ogni costo il mio regno sia proclamato e

riconosciuto.

-e (facendo un profondo inchino e baciando il lernbo della veste

). Mi mancano le parole per esprimervi la gratitudine che vi

debbo per tanto onore, o padre Ente. Non saprei sdebitarmi in al-

tra guisa ,
se non adoperando tutto me stesso per la vostra esalta-

zione. Voi gia sapete ch' 10 darei tutto il mio sangue per voi
; figu-

ratevi se mi costa molto dedicarvi la lingua e T ingegno. In questo

regno idealc tutto si compie per forza di ragionamenti. Or chi po-

tra resistere ai miei ? Se io fossi solamente
,
o pure solamente

Non-e, V esito potrebbe apparire dubbioso
;
ma io

,
ben lo sapete ,

sono e Non-e ad un tempo ;
abbraccio 1' una e 1' altra parte della

contraddizione
;
sorio come una spada a due tagli. Chi potra sot-

trarsi a' miei colpi? Non parlo dei Sensi, i quali, goffi ed ignoranti

che sono
,
non oseranno neppure zittire. Ma che potrebbero oppor-

mi le Idee ovvero i Principii , a che io non possa soddisfare affer-

mando e negando la medesima cosa? Vi prometto senza fallo di

condurvi tra poco docili ed ossequenti quelli che temevate teste

ribelli. A voi frattanto pur resta a far qualche cosa.

Ente. Ti spiega: mi troverai pid che non credi disposto a secon-

dare i tuoi consigli.

E-non-e. Ad assicurar la bisogna ,
due cose convien che facciate;

La prima e che le sponsalizie tra voi e la Visione-Ideale prestamente

si compiano. Voi con molto senno avete stabilito di rimuovere dal-

l' ufficio di Guardasigilli il Senso-intimo. Quel testardo non si sa-

rebbe indotto giammai ad attestare la vostra legittimita/ In vece

sua adunque convien che surroghisi la Visione-Ideale ,
la quale af-

fermi con giuramento la vostra apparizione nel mondo delle Idee
;
e

pero essa dovendovi star sempre a' fianchi
, ogni convenienza vuole

che non la vi stia altrimenti che in condizione dilegittima sposa.

L' altra cosa e che ci diciate chiaramente quali sono le vostre mire:
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acciocche noi possiamo interamente conformare ad esse le nostre

pratiche ed i nostri maneggi.

Ente. Da accorto consigliere ! Or bene quanto alle mie nozze col-

la Visione-Ideale ,
esse saranno pel dopo pranzo celebrate. Quanto

poi all'altro puuto che tu dicevi, tutto e compreso nelbando che ho

fatto gia pubblicare, ed e : che dovendo d' ora innanzi 1' ordine Lo-

gico ed Ontologico formare un sol regno ,
e reggersi colle medesi-

me leggi; io debbo essere riconosciuto per PRIMO, come nell' uno .

cosi nell' altro. Pero mi chiameranno il PRIMO-FILOSOFICO.

Tulti gli altri esseri e tutti gli altri concetti non saranno che mie

derivazioni. Agli uni comunicher6 1'esistenza, ma in guisa che essi

alia perfine non sussistano se non in me e per me; agli altri comu-

nichero la intelligibility. ,
ma per modo che non possano venire in-

tesi se non pel fulgore che dalla diretta e immediata intuizione di

me si riverbera sopra di loro. Questa in breve e la sostanza di tutto

il disegno; il quale in ultima conclusione importa la mia piena ed

assoluta Autocrazia nel mondo delle idee.

Limite. Niente di piu giusto ,
o Sire. E a mio avviso voi conse-

guirete senza fallo un tanto scopo, se sarete fermo ad inculcar sem-

pre e ripetere senza posa che voi siete 1' essere infinite, sussistente,

assoluto. Niuno osera starvi a petto. Yoi comparirete chiarissima-

mente il primo principio e il natural signore di tutta 1' umana co-

noscenza. Ogni vero distinto da voi, vedendosi finite, si considered

come vostra partecipazione e dipendenza. Voi sarete il concetto

generatore di tutti gli altri
,

1' intelligibile per se ,
da cui ogni altro

concetto debb' essere irradiate, e tutti correranno a raccogliersi ri-

verenti sotto le fimbrie della vostra clamide.

-non-e. Adagio ! adagio ! Tu, o Limite
,
fai le cose piu facili che

in verita non sono. Io richiamo alia tua mente un' osservazione. 11

signor nostro Ente e assoluto , infinito
,
non pu6 negarsi ;

ma esso

e altresi indeterminate, impersonate, astratto. Alcune male lingue

gia vanno buccinando che se esso si convertisse in Reale, Personale.

Concrete, il panteismo sarebbe inevitabile; e ognuno sa quanto sif-

fatta vece suole ingombrar di sospetti i pusilli e torcerli in parte a
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noi avversa. Questa taccia vuole ad ogni costo rimuoversi , perche

essa altrimenti rovinerebbe ogni cosa.

Ente. Che dunque? Vorrestu die io mi camuffassi e imbacuccas-

si, o almeno che tacessi le mie nobili prerogative?

E-non-e. Mai no. Questo sarebbe un altro danno
, perche ci to-

glierebbe il piu poderoso argornento a sostenere le vostre ragioni.

Cio che solamente io consiglio si e accorgimento, prudenza.

Ente. La prudenza la voglio anch' io ; ina in che sarebb' ella

per te riposta?

-non-e. Da prima si vuole afferrare V occasion pei capelli ,
e

ad eseguire il nostro divisamento convien giovarsi del disgusto in

che gli animi sono generalmente entrati irttorno alia lilosofia fmor

seguitata. In secondo luogo essendo la nostra una innovazion radi-

cale, a cansar la taccia di pericolosa novita, e da dire e ripetere as-

siduamente, voi non volere altro se non tornare a quella condizio-

ne in che foste collocate dalla dottrina de'SS. Pudri, massimamente

di S. Agostino. A tal uopo torceremo e interpreteremo a modo

nostro diversi passi staccati delle loro opere. In terzo luogo convie-

ne accomodare il linguaggio a norma delle occorrenze
,
mutando

epiteti e nomi secondo che si confa meglio al proposito e alia dis-

posizione delle persone che ascoltano. Cosi , voi non dovete darvi

sempre il titolo di Ente assoluto, molto meno dire spiattellatamente

che tutte le cose sono in voi-, ma ora dovele star contento ad ap-

pellarvi La veritd e non altro; ora potrete aggiungervi: La verita in

quanta tale, La verita per se, La verita da cui sgorga la intelli-

gibilila delle cose ; ora potrete appellarvi YEnte possibile, VEnte

universalissimo, e poi bellamente trasformarvi in Ente reale e con-

creto. Talvolta vi appagherete della semplice voce di Luce intellet-

luale, aggiungendovi che da &e e vera. Solamente, quando il di-

scorso ha fatto presa ,
allora potrete dir chiaro

,
che siete L' essere

wssislente ed increato, V essere per essenza, II crealore di tulle le

esistenze, le quali altro non sieno se non parvenze di voi, imma-

nenti nella vostra sostanza. Ricordatevi poi di dir sempre ,
che

<|uantunque siate presente in ogni tempo alia mente, nondimeno
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non vi date subito a conoscere per quel che siete. Fa questo un bel

trovato di Marsilio Ficino
,
abbracciato poscia da Malebrancbe , e

dalla piu parte dei rnoderni ontologi. Egli propose la dottrina Pla-

tonica in questa forma : lo stesso essere assoluto essendo Dio . e

la prima cosa che in mirabil modo si offre alia mente nostra, la

penetra, la illumina e le appalesa ogni altro vero. E quantun-

que noi perpetuamente ne possediamo la forma e 1' idea
,
e per

essa, e in essa conosciamo tutte le altre cose, nondimeno non ne

<c abbiamo coscienza. Del resto io vi star6 sempre dallato
,
e vi

sapro all' uopo aiutare de' miei consigli : ma nei battibugli piu tem-

pestosi trarranno in campo le Guardie del corpo.

Ente. Ho inteso; lascia fare a me. Ma intanto non si perda tempo.

E poiche al grande atto si dovran premettere le mie sponsalizie col-

la Visione Idedle, tu, o Limile, lascia pure di scrivere la Costituzione

che dicevamo. A questo bader6 io
; piuttosto va a disporre V occor-

rente per le vicine nozze, e avvisane la regina.

Limite. Dove volete che si compia la cerimonia ?

Ente. Nel tempio della Ragibne, gia si sa.

Limite. Della Ragione, non gia della Rivelazione ?

Ente. Che Rivelazione mi vai tu ricordando? Di essa ci era uopo

quando le idee razionali doveano astrarsi dalle rappresentanze sen -

sibili, eDio si conosceva mediante lo spettacolo della natura. Allo-

ra era consentaneo, che oltre 1' ordine delle verita naturali, a cui

menava la considerazion del creato, ci fosse Y ordine delle verita

soprannaturali, che non si manifestavano, se non per fede. Ma ora

che YEnle stesso, come vedi, si degna diapparire in persona e con-

versare del continue colle menti umane, basta un ordine solo, quello

cioe della pura ragione: non sunt multiplicanda cnlia sine necessitate.

-non-e. Perdonate, padre Ente: questo vostro discorso esantis-

simo; ma potrebbe scandolezzare certe coscienze pusillanimi; biso-

gnerebbe schivarlo, ovvero rammorbidirlo, o in qualunque modo

dargli un po' di vernice.

Ente. Uf ! E quante circospezioni ! Ebbene, si dica che la Rive-

lazione si ammette tuttavia
5
ma che essa non e se non la manife-
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stazione spontanea ed istintiva che io fo alle menti
, prima di ogni

atto riflesso, come dicono i mici buoni Eclettici francesi; ovvero, se

meglio place, dicasi che la Rivelazione si ha quando io mi compiac-

cio di mostrare, non im lato solo della mia persona, ma anchel'al-

tro, e propriamente la parte oscura e recondita, come ha ben im-

maginato quel maschio ingegno del mio GiobertK Ma ora non si

Iratta di questo; ora si tratta di tempio, e il tempio nella citta del-

la Intuizione assoluta non pu6 esser che uno, quello cioe della pura

ragione. Va dunque, e quivi fa gli apparecchi.

Limite. Yolo ad ubbidirvi (si ritira).

Enle. Audi' io mi ritiro nel mio studiolo per pensare allo Statuto

il quale non si schicchera in due ore o tra i bicchieri sbadigliando ,

come so che facevano in questi ultimi anni certi Licurghi e Soloni

da taverna. Tu intanto va, come ti ho detto, ad arringare il popolo,

e in particolare studiati di persuadere i Pn'nctpii, che formano il su-

premo senate, senza il cui consentimento in questo regno ideale non

si puo nulla stabilire. Per ogni occorrenza poi fatti accompagnare

dalle mieGuardie delcorpo. Ma soprattutto ti raccomando di far uso

di bei paroloni.

E-non-e. Non dubitate
;
ne metter6 fuori di quelli che bisognera

squarciarsi la bocca per proflerirli.

Enle. Di te mi fido. Addio (si ritira).

SCENA SECONDA

Iv-NON-E solo.

(Guarda 1' Ente con piglio beffardo e crollando il capo) Stolido YCCchio !

E ti dai a credere di poter per mezzo di E-non- e giungere ad es-

re! Ed io mi sobbarcherei a tante brighe per non essere altro che

tuo Oratore? Sei matto. Che importa a me che regni 1' Enle piut-

tosto che altri ? Ad E-non-e in ogni caso non puo mancar mai

pane. Ma io ora mi valgo di te
,
come di zimbello per uccellare i

gonzi. Questo giuoco e riuscito tante volte e cosi bene nel mondo
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politico ; che non fia certo improvvido tentarne una ^ruova nell' i-

deale. Innalzato die sarai
,
anche tu dovrai cadere , e manifestate

allora le mie vere intenzioni, rimarr6 io solo padrone assoluto nel

vuoto immenso Maquaigridiascolto! qualiscliiamazzi! Davvero

ch
?

e cominciato il tumulto: si corra dunque. Guardie, seguitemi.

(Esce accompagnato dai Fantasmi e Sofismi).

SCENA TERZA

Gran piazza con alberi della libertd qua e Id abbatluti e varie ban-

diere rizzate di color bianco, broccate d'oro
,
nel cui campo in mez-

zo a una ghirlanda di rose sta scritto a caratteri cubitali ENTE.

IDEE, poi PRINGIPII, infine SENSI.

Idee. Ahi ! meschinelle a noi ! siamo tradite ! ci si era dato ad

intendere che saremmo state tutte eguali innanzi alia legge-, che a

godere del medesimi privilegi bastasse essere cittadine, riconosciu-

te per certificato del Guardasigilli ;
che avremmo goduto gli stessi

diritti, purche fossimo state chiare e distinte ! Or ecco che noi sia-

mo chiarissime e distintissime, e nondimeno la Visione Ideale vuole

levarsi regina sopra di noi ! Dice d' avere scoperto Y Ente. Chi e

quest' Ente ? Ah 1' orgogliosa ! ah la perfida ! Era nostra compagna

ed eguale-, ed ora per mala voglia di dominarehainventatocodesta

frottola. Intanto ci minacciano un totale spogliamento. Si dice che

ci vogliano togliere perlino la nostra intrinseca intelligibilita. Come

faremo noi poverette senza la intrinseca intelligibilita ? Saremo ri-

dotte a mendicare ! Ci si reca per ragione che siam limitate. Ma che

colpa in ci6 abbiam noi ? E poi benche limitate, noi adempivamo

con diligenza T ufficio nostro di rappresentare i veri universal! ed

astratti. Siamo state sempre tali, e nessuno ha potuto mai lagnarsi

di noi. Quel rnariuolo del Limite ne ha tutta la colpa ! Egli per ag-

graduirsi 1'En^hamessain campoquesta ragione. Orchecigiova piu

la patente del Guardasigilli? (Scuotono in aria le patent!). Che ci giova
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lavarci bene ogui mattina con acque naufe, e discriminarci la chio-

ma per esser distinte ,
e fuggire ogni raggio di sole che possa ap-

pannare la nostra chiarezza, se poi dobbiamo essere ridqtte a condi-

zione di schiave? Alii! ban fattocon noi come i libertini col misero

popolo italiano ! Lunghe promesse con attender corto. LT hanno im-

parata bene la lezione ! Ma ecco i Principii che s' inoltrano a que-

st a volta. Essi ci potranno dir qualche cosa.

Prini'ipii (accigliati, parlando sominessaniente tra loro). No! questo 11OH

dovra tollerarsi. Farem sentire la forza delle ragioni, e nel campo

della Filosofia la ragione e tutto. La ragione non e dominata, ma

domina
;
non riceve la legge, ma la da

;
lo sanno oggimai anche i

putti. questo il nobile ed impreziabile frutto prodottoci dalla

emancipazione di lei da due secoli a questa parte. Finche sta in

piedi ,
e stara, questa fausta, felice, vittoriosa emancipazione, ob

,

ne siam certi
,
ne 1' Ente

,
ne E-non-e

,
ne altri potran riuscire

giammai co' loro sofismi ad illuderci. Dove e luce non possono

aver luogo le tenebre
;
e la ragione emaricipata e luce. Essa non

altro abbraccia se non La verila che tanto ci sublima.

Idee. Compari Principii ,
che cosa bisticciate tra voi ?

Princ. Parlavamo, Comari, delle novita correnti e del grande

avvenimento che si apparecchia ;
cioe di questo nuovo impero del-

YEnte che ci si vuole imporre. Noi non ci vediamo chiaro: ci sem-

bra una capestreria di nuovo genere da non doversi accettare.

Idee. Siate benedetti ! La pensate appunto come noi. Tenete

dunque fermo. A voi ci raccomandiamo : che potremmo noi grame
e diserte femminette?

Prim'. Raccomandatevi piuttosto avoistesse; <4ie in questa fac-

cenda siete la parte principal e quella da coi dipende il totto. Noi

siamo uomini e vero
5
ma insomma anrhe nell' ordine ideale si awe-

ra, che alia perfine le donne son quelle che governano il mondo.

Idee. Come sarebbe a dire ?

Princ. Sarebbe a dire fuor di metafora
,
che noi seguitiamo in

tutto e per tutto quello che voi ci dettate. Perche quantunque il

giudizio appartenga a noi, nondimeno noi giudicando, non sappiamo
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niente affermarc e niente negare die non sia da voi altre contenuto,

o da voi escluso. A voi dunque si dee raccomandar la costanza .

benche essendo voi donne, non sappiamo quanto la sia bene racco-

mandata. Dicesi che tra breve -non-e verra ad aningarci ....

Idee. Verra? Oh, se viene quel brutto ceffo! vi farem vedere clie

cosa sappian fare donne irritate. Gli andremo colle pugna in sul

viso, e gli svelleremo fino all' ultimo pelo quella sua barba da capro-

RC (S'ode un bisbiglio scinpre crescentc). Ma, oil Dio ! Che fracasso !

Princ. Sono quei mattaccini dei Sensi, che al solito fanno baldoria.

Sensi (entrano furibondi, armati di pietre e di pertiche, gridando incondita-

mente). Abbasso 1' Ente, morte al Limite , morte ad E-non-e.

Idee (scompigliate e tremanti). Per pieta ,
zitti

;
non ci fate spiritare

<Jalla paura.

Sensi (sempre gridando). Abbasso \Ente, morte al Limite, morte ad

E-non-e. GlU quelle bandiere. (Scorrazzando per la piazza atterrano le

bandiere sulle quali era scritto Ente.)

Princ. Eh, finiamo questo baccano. State a segno.

Sensi. Che segno ! ci vogliono ridurre al nienle . e noi ridurremo

al niente ogni cosa. Morte anche a voi.

SCENA QUARTA

Entra E-NON-fi circondato di guardie con le picche in resla. Ad un suo cenno

esse si avanzano con passo celerc verso il mezzo della piazza ove sono i

SENSI. Questi fuggono rincantucciandosi in un angolo , e puntando le loro

pertiche in atto di difesa.

Princ. (mettendo mano alle spade senza cavarle). Che violenza e COte-

sita? Minacciar colle armi il campo della Ragione?

E-non-e (comandando alle Guardie clie rialzino le aste). Non contra voi.

ma per voi son quelle armi. Le adoperava perche avea udito gri-

darvisi morte. Del resto niuno meglio di me ama , e voi a prova il

sapete, non far uso in questo luogo se non di ragioni. La Ragione

sola dee regnare , esclusa aflatto la forza brutale. Percio mi vedete

venuto qua per discutere tranquillamente con esso voi al solo lume
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del vero
,
e per dileguare dall' animo vostro ogni nebbia intorno al

gravissimo affare dell' innalzamento dell' Ente alia suprema dignita

nel regno ideale. Ma
, (mirando lc bandiere per terra) chi ha abbattuto

quelle bandiere? Su, guardie, rizzatele. (I Fantasmi e i Sofismi le rimet-

tono al posto di prima.)

Idee. Oh
,
messere

, risparmiatevi le cicalate. Noi non vogliamo

sentir ne di Ente, ,ne di Visione Ideale. Sappiate che quello e un

parabolano e questa e una pettegola. Non intendiamo divenir loro

schiave.

Prm c. Voglion dire le signore Idee, che cotesta Autocrazia pare

una usurpazione.

Sensi. Noi non vogliamo esser condotti alia mazza. Giane abbiam

patite di troppe. Faremo cose da disperati.

E-non-e (con solenne sussiego). Calmatevi di grazia, calmatevi : in

questi momenti gravi e solenni mostratevi popolo uguale agli alti

vostri destini
5
ed al mondo intero che vi guarda fate vedere che

avete coscienza della vostra dignita. Voi siete in errore, in grandis
-

simo errore, in perniciosissimo errore. Vi date falsamente a crede-

re, che si tratti di schiavitu, di aggravii, di mali trattamenti : niente,

niente di tutto cio. Si tratta anzi di progresso ,
di non piu veduti

increment!, d' impennar Tali del sapere per voli non usitati ed ele-

varlo finalmente all'altezza della formola pelasgicorientale e matura

dei Pitagorici. Si tratta di prerogative, di onoranze, di lustro e di

grandezza da acquistarsi da tutti e singoli gli ordini svariati di

questa grande famiglia del regno ideale. In apparenza e 1' esalta-

zione dell' Ente, ma in sostanza e la esaltazione di tutti voi altri.

Idee. Come , come? dite un' altra volta.

Sensi. Costui che dice?

E-non-e. Perci6 udite prima, e poi, se sapete, querelatevi.

Princ. N(5n ci ha mestieri di lusinghe. Noi non seguiamo che la

ragione. Se la ragione e per I' Ente, bene. Ma tenete per certo che

nessun privilegio gli consentiremo, se non ci fate toccar conmano,
che gli e dovuto.
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E-non-e. Yi faro toccar con mano tutto quello che volete
;
e voi

medesimi sarete costretti a dire
,
che 1' Autocrazia dell' Ente e van-

taggio e gloria comunc , giacche dovete alia fm confessare , che le

cose non possono reslar come sono, e che qualchc ritbrma ci vuole

nel Regno delle idee. Altrimenti dove sarebbe il progresso?

Princ. Qualche riforma si; la vuole la perfettibilita della mente
j

ma purche restino illesi i comuni diritti.

E-non-e. Oh bravi ! Adesso cominciamo ad intenderci ! Ed e

appimto quello che diceva io
,
che i diritti di tutti debbono rispet-

Larsi, ed essere inviolabili, intangibili, cosa sacra. Posso dire di piu?

Smesse dunque le ombre
, veniamo a una pacifica discussione . e

cominciamo dal sentire quali richiami avrebbe ciascuno di voi con-

tra questo, chiamiamolo cosi, ma non e, assoluto dominio doll'Ente.

Esordiro dai piu restii. Voi
,
o Sensi

, ponete giu quelle pertiche ,
e

traete innanzi. Siete un po' testerecci
,
non puo negarsi ,

ma alia

fine anche voi sapete sottomettervi alia ragione; ed io spero con-

vincervi ,
e mostrarvi ,

che nel nuovo ordine siete voi che piu di

featti guadagnerete ,
e che la mutazione si fa specialmente pel bene

della plebe. Si! proprio! pel bene della piebe che soffre
,
e che

dev' essere riabilitata. Io intanto salgo la ringhiera (
Sale sulla rin-

jjliiera. I Sensi deposte le pertiche si faruio inrianzi
,
le guardie dei Fantasmi

*;8<ofismi accerchiano il po^olo.)

E*non-e (dalla ringhiera). Su, dite pure le vostre querele. ,

Sensi (gridando). Siamo omai stanchi di soffrire. In ogni battibu-

giio son sempre gli stracci chevanno per aria. Perdbe oi siamo Sen-

si , cioe plebe nell' ordine della conosconza
,
dobbiamo aver la peg-

gio in tutte le congiunture. Ogni qualvolta alia signora Ragione

tocca il ticchio di mostrare la sua nobilta, che e che non e, contro

a noi tapinelli si scaglia e ci avvilisce e ci calpesta. Fin dai tempi

di Parmenide ci si diede-addosso
, ripudiando la nostra testimonian-

za. II suo maestro Senofane non ci avea trattati meglio, riducendo-

ci a mere apparenze. Pitagora ci strapazzo orribilmente preso da

non sappiam quai delirii intorno ai numeri, all' unita, all' assoluto.

Questo assoluto sembra proprio la nostra tribolazione. Per amor
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suo Platone ci tenne fallaci e quasi inutili nella scienza. IXon parlia-

mo poi degli Scettici, i quali riversavano sopra di noi la colpa delle

loro pazzie. In certa guisa possiam dire, che nessuno ci uso piu iriu-

stizia degli Scolastici-, i quali ci tenevan basso, e vero, ma nondime -

no ci onoravano comportevolmente ,
stimandoci necessarii all' uma-

na conoscenza. Lasciamo stare che ci attrihuivano la percezione de-

gli obbietti esteriori; ma nostro ufficio era presentare il fantasma

senza del quale 1' intelletto non poteva astrarre le sue idee, e quin-

di era grande Tonore cbe ti facea. Oltre diche Fintelletto non si ar-

rogava mai di conoscere direttamente 1' oggetto sensibile; ma il co-

noscea per sola riflessione sopra di noi. Per6 noi eravamo quelli

che in cio lo ammaestravamo. Vedete che decoro! Essere almeno in

qualche cosa maestri dell' intelletto !

-non- (interrompendoli con disdegno). Qui non SO Star saldo alk

mosse. Ignoranti che siete ed ingrati ! Orribile a dirsi ! Invidiare

alia condizione in cheeravate sotto gli Scolastici, i quali non vi chia-

mavano con altro nome che di serventi : ministerio sensuum, e di-

menticate V onore in che veniste dappoi per opera della ristorazione

filosofica! Avete gia obbliato il bene che vi ha fatto Locke, dando a

voi le prime parti nella origine delle idee? II bene che vi ha fatto

Condillac stabilendo che tutte le facolta dello spirito altro non fos-

sero se non sensazioni trasformate? II bene che vi ha fatto Cabanis.

Tracy e cento altri, i quali son giunti, anche con ingiustizia verso

queste povere/dee e verso questi benemeriti Princt/m, son giunti .

dico, non solo a concederviil primato, ma ancora a costituirvi ogiw

cosa nell' uomo. Ben si vede che non siete fatti per regnare! Quella

immeritata esaltazione, non che rendervi piu civili e piu buoni
,
vi

ha fatto piu indisciplinati e piu zotici, fino a non allettare neppure

un sentimento di gratitudine per chi vi ha cotanto beneficati.

Semi. Si,nonlo neghiamo, siamo stati trattati bene da costoro;

quantunque anche allora ci fu del parapiglia. Perche, come suok 1

accadere nelle rivoluzioni
,
che abbattuti i grandi e saliti su i pie

-

bei,tra questi ancora sorge qualcunoa voler dominare gli altri; cosi

tra noi, venutiche fummo insignoria, rinfimo di tutti che e il Tatto
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pretese di essere lui ogni cosa e noi non altro che sue modificazio-

ni. Ma checche sia , concediamo pure che quello fu un bello stato

per noi. Nondimeno quanto e durato? I Trascendentali lian comin-

ciato per tempo a tartassarci in Germania; ed ora in Francia e in Ita-

lia con questa visione dell' Ente clie millantasi, ci vogliono annichi-

lare. Se essa prende voga, noi che cosa faremo? L' uomo vede tut-

to nell' Ente ; anche i corpi ,
anclie gl' individui

,
anche le qualita

inateriali. Noi dunque saremo un parergo, o come si dice un fuordo-

pera ,
un soprappiu ,

che a malincorpo si sosterra per darci poi un

bel calcio quando che sia.

E-non-e. Si vede che sfringuellate a sproposito. Chi ha preteso

mai codesto? Stabilita 1'Autocrazia dell' Ente
, voi diventate inu-

tili
,
non puo riegarsi ;

ma io vi fo sapere che anche allora sarete

utilissimi
; perche voi servirete per avvertire le modificazioni degli

organi del corpo ;
e quindi per determinare la conoscenza concreta

degli oggetti sensibili della natura.

Sensi. Oh il bel regalo che ci fate ! E che uopo ci e in tal caso

di tutti noi ? Ad avvertire le modificazioni degli organi nel corpo

umano, bastera il solo senso interno; quanto poi a determinare gli

obbietti concreti della natura, sentiamo a dire che quest'ufficiosara

affidato alia Parola
,
la quale e costituita Dama di compagnia del-

la Visione Ideale.

-non-e. Non capite niente , e intaiito vi lasciate avviluppare

dalle ciarle altrui: La Parola ha un altro carico
-,
essa servira uni-

camente per determinare le idee intellettuali e morali
,
non gia le

percezioni sensibili. Almeno cosi consigliano i piu sapienti del ga-

binetto. Quest' ultima parte sara lasciata a voi.

Sensi. troppo poco. E poi anche questo potrebbe levarcisi con

qualche scusa.

E-non-e. Non temete, in fede mia
; ne crediate che i vostri van-

taggi restino qui. Questi son momenti di transizione
5
e in tali mo-

menti non si puo pensare a tutto
,
ne essi contengono uno stato

definitivo di cose. Voi andrete sempre migliorando di giorno in

giorno fino a restarne content]. Fidatevi di me. Vi ricordate del



COMMEDIA IN TRE ATTI 3(59

cominciamento della ristorazione filosofica sotto Cartesio ? Anche

allora
,
voi il sapete ,

io fui il mezzano di tutta quella faccenda
;
ed

anche allora entraste in gravi sospetti ,
e cominciaste a menar la-

menti
,
dicendo che Cartesio vi separava aflatto da ogni comunica-

zione coll' intelletto e vi cacciava infm di corpo alle Leslie
,
cui egli

riduceva a meri automi. lo vi diceva che quelli erano momenti di

transizione
;
che cosi conveniva fare per allora

;
che in processo

avreste veduto. Ora ditemi
,
sono state veraci le mie promesse ?

Siete mai saliti a tanta dignita a quanta veniste dopo che'pareva vi

si minacciasse an totale sterminio ? Lo stesso accadra ora
,
io non

voglio parlare ,
ma potrei forse fin d'ora accennarvi un privilegio

che vi si prepara ,
che voi non avreste giammai pensato.

Sensi (con vivo dcsiderio e tumulluando). No
,
no

, parlate. Vogliamo

assolutamente sentire, altrimenti non quieteremo.

fi-non-e. Ehbene, parlero ,
ma state attend

-,

che la cosa e sot-

tile assai, e non so se voi ci arriverete colla vostra grossa pasta.

Si tratta nientemeno che di stabilire un innesto tra voi e 1' Ente ,

sicche quando voi siete mossi dagli oggetti esterni e avvertite le

modificazioni degli organi ,
YEnle smettendo la sua maesta venga

ad applicarvisi, e congiungersi intimamente con voi, e per tal mo-

do sollevera il vostro atto fino a conoscere ed afiermare 1' esistenza

degli obhietti esteriori. Vedete a che dignita sarete sollevati, fino

ad aver comunella e partecipazione con 1' Enle
, val quanto dire

coll'Autocrate supremo di tutto il regno ideale ! Io non mi stupirei,

se movendo da questo nobile innesto , voi foste poscia sollevati, al-

meno dopo qualche tempo, alia dignita di Idee e di Principii ,
cioe

di Dame e di Magnati del nuovo regno.

IdeeePrlnc. Che diamine vi fate uscir dalla bocca! Enoi cene

anderemmo a spasso ,
ovvero saremmo convertiti in sentimenti ,

cioe in plebe ,
non e vero ?

E-non-e. Chetatevi
,
voi non mi avete compreso ;

mi spiegher6

poscia con voi. Ma intanto lasciatemi finire il discorso. Che vi sem-

bra, o Sensi? Che dite di questa comunicazione tra voi e I' Ente?

J)i questo mirabile innesto ? f

Serie II, vol. III. 24
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Sensi. Oh bello ! Oh magnifico ! Oh glorioso !

-non-e. Or bene
, godetene e ringraziate il cielo le mille vohe

che la Logica si trovi lontana. Se fosse stata qui quella proterro

nor, avremmo conchiuso nulla.

Senso della vista. Mafatemi capace. Posto V innesto che voi dite.

quando si presenta un visibile, chi e che lo percepisce, io o 1' Ente?

perche in sostanza la percezione non pud esser che 1' atto d' una

sola potenza.

-non-e. Lo percepirete ambidue
;
cioe tu avvertirai 1' impres-

sione ricevuta nell' organo ,
la mente poi in forza della visione

dell
1

Ente dira che V oggetto esiste.

Senso della vista. Dunque io non vedr6 1' oggetto , ma Y impres-

sione organica $
la mente poi vedra 1' oggetto sensibile nell' Ente.

Ma come fara a vederlo se essa non e occhio, ma mente?

E-non-e. Poffar del mondo, anche i sensi vogliono sottilizzare !

Senti, o vista, tu sei, e vero, il nobilissimo tra' sensi-, nondimeno sei

senso, e pero materiale ed incapace d' intendere siffatte cose. Dun-

que credile sopra la mia fede e non dimandare piu oltre.

Senso del gusto. Ditemi un poco ,
sor E-non-e

,
stabilito pod

quest' innesto
,
ci sara da mangiar bene ?

-non-e. Ci sara da mangiare a crepapancia: figuratevi, in com-

pagnia dell
1

Ente
,

il quale vi so dire che e di ottimo gusto ,
e di

non minore appetito ;
saranno piatti di palazzo. Niente poi dico

dei suoni ideali
,
dei colori ideali, degli odori ideali, delle percosse

idcali

Sensi. Quanto a queste uJtime
,
veramente se ne potrebbe fare

a meno.

-non-e. Ma slate cheti : nulla ci sara di penoso in quella idea-

lita in che si trasformeranno gli oggetti vostri
5
insomma la sara per

voi una vera cuccagna piena di piaceri non piu provati.

Sensi. Ebbene, quando e cosi, siamo contend. Viva YEnte; viva

la Visione Ideale-, viva -non-e.

E-non-e. Oggi poi siete invitati alle solenni sponsalizie tra TJn-

te e la Visione Ideale
,
dove anche ci sara un po' di gozzoviglia e
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tambascia. Intanto ritiratevi e lasciatemi con le Idee e coiPrincipii;

die debbo parlar con essi da solo a solo.

Sensi. Non vogliamo andar via; vogliamo sentire anche noi. Essi

sono stati present! al nostro discorso, vogliamo esser presenti an-

che noi al loro.

E-non-u. Ci6 non puo essere
,
cari miei , non puo essere ! Noi

dobbiamo ora entrare nella sfera della ragion pura, e in questa i

Sensi non debbono ficcare il naso.

Sensi. Ma ancbe gli Scolastici ci permettevano di assistere a so-

miglianti discussioni, in quanto dicevano eke 1'intelletto abbisogna

del fantasma sensibile noh solo nel primo astraere cbe fa le idee,

ma eziandio appresso in tutto il tempo che le contempla.

-non-e (irritato). E dalli cogli Scolastici ! andate al diavolo voi

ed essi.

Sensi. No ! abbiam detto di no, e no sara.

-non~e (piu irritato). Capperi ! costoromi sembrano i dimostran-

ti del 48 ! Ma sapro beae adoperare la forza. Ola, guardie, cacciate

via questi poltroni. (Le guardie abbassano le picche. A quella vista i Sens* si

<laimo alia fuga , scagliando alcune sassate. Le guardie occupano 1' ingresso

della piazza.)

SCENA QUINTA

K-NON-E, IDEE e PRINCIPII.

-non-e. Siam liberi infine da quella canaglia ! Che razza te-

starda, capricciosa, villana! se non sente ilbastone, non e contenia.

Ma sapremo noi ammaccarla.

Princ. e Idee. he? Voi dianzi avete fatto ad essi sperare di poter

tramu tarsi in Dame eMagnati.

-non-e. Questo si e detto per dire. Ma pensate se sarebbepos-

sibile! una gente si malcreata ! ci vuol altro.

Princ. di veracita. Dunque quella vostra promessa fu una bugia ?

Or la bugia non e mai lecita.
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-non-e. Dobbiam combattere ancor cogli scrupoli ! Messer mio

caro. La bugia'none mai lecita, dite benissimo-, ma pure in alcuni

casi non solo e lecita, ma e un dovere di convenienza. Ditemi un

poco-, quando cola nel mondo reale un galantuomo salutando 1'ami-

co gli dice : servitor vostro
,
ovvero sottoscrivesi servitor timttissimo

e obbedicntissimo vuol egli con questo obbligarsi a scopargli la casa

o lustrargli le scarpe? E quella una bugia comandata dall'etichetta.

Cosi anche nel caso presente-, ci ha delle bugie comandate dalla politi-

ca-, e questa avendo bisogno talora del suffragio e dell'appoggio delle

masse
, perche non potra loro dare a vedere lucciole per lanterne ?

promettere liberta e carezze e dare invece ceppi e bastonate? Forse

che non si fa cosi quando si promette al popolo di farlo sovrano?

Ma lasciam queste baie; veniamo a noi. La cortesia vuole, che si dia

prima luogo alle donne. E poi tra Idee e Principii, e comune la cau-

sa. Voi dunque, signore Idee, che cosa avreste a ridire se si venis-

se di fatto a fondare 1' Autocrazia dell
1

Ente, cioe a stabilire 1' Ente

primo obbietto dell' intuito mentale, e fonte di tutta 1' umana co-

noscenza ?

Idee. Avremmo a ridire da prima, che questo e contra i patti

stabiliti nell' ultima Costituzione, alia quale si vuole oggi sostituire

codesta Autocrazia. In quella si era detto, che tutte le conoscenze

sarebbero state eguali $
che Tunica dote richiesta ad acquistare cit-

tadinanza era 1'esser chiare e distinte, per attestato autentico del

Senso intimo. Or noi abbiamo questo attestato (mostrano uuacarta).

E-non-e. Di grazia non nominate piu in quest
1

aflare il Senso

intimo , perche egli e stato gia casso d' ufficio, e le sue cedole non

han piu valore.

Idee (alquanto smarrite). Come? Non hanno piu valore gli attestati

del Senso intimo?^ che dunque faremo noi di queste carte?

E-non-e (con impazienza). A qualche cosa serviranno. Che volete

ch' io vi dica ?

Idee. Se avessimo preveduto codesto caso, non avremmo mai con-

sentito a lasciar distruggere 1'antico ordine di cose, nel quale sebbene

compartite in diverse categoric di Predicamenti e predicabili, non-
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dimeno eravamo rispettate. c niuna pretendea di usurpare il tutto

essa sola. Cio era riserbato ai tempi di liberta filosofica, n' e vero?

E-non-e. Anche voi avete il ticchio di riandar cose viete? Non

vi ricorda eh, dell'Intelletto agente che anche allora dovea spedirvi

la fede di nascita ?

Idee. Si, ci spediva la fede di nascita; ma nate che eravamo, cia-

scheduna aveva la dote sua
,
e viveva onorata e tranquilla nel pro-

prio grado.

-non-e. Checche sia di quel tempo, non torniamo addietroinu-

tilmente quando ci troviamo gia all' ultimo ciclo della Palingenesia

filosofica. Vi si disse daprincipio che tutte gareste state eguali: e cio

era necessario che allora vi si dicesse; ma dovevate intendere che

la democrazia pura non puo mantenersi neppure nell'ordine Ideale :

c y.s!pavs; I

Con voi fa bene un po' di greco. Ci vuole adunque assolutamente

un capo, un sovrano. Ora ditemi : chi piu di tutti merita esser tale

nel regno delle Idee, se non 1' Enle ? Esso e semplicissimo ed uni-

versalissimo
$
esso e il fondamento d' ogni altro concetto ; senza di

lui voi non potreste sussistere, ne esser quel che siete.

Idee. Questo cisidiceafmdairanticascuola-, enoinon abbiam mai

negate che una certa anteriorita e preminenza si convenga all' idea

dell' Enle, la quale sia formata, come tutte le altre, per astrazion

della mente. Ma il barido fatto gittare per lacitta non dice micaco-

desto. II bando dice che V Ente ideale non si forma per astrazione
;

che esso e il medesimo che YEnle reale, identificandosi col primo

principio come fattor supremo di tutto Tessere; che esso e 1'ogget-

to in cui s' intuisce ogni cosa.

E-non-e. Brave! Ma se voi avete un intelletto angelico! Afferrate

proprio le cose per aria! Cosi e, e questo appunto io intendea dirvi.

Princ. Oh perdonate se qui interrompiamo senza prima averne

avuta licenza. Cio che ditenonpuo essere. Imperocche noi possiamo
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testificare, che il sommo fattor d' ogni cosa, e conosciuto perrazio-

oinio, e noi spesso siamo chiamati a intesserne le dimostrazioni.

E-non-e. Nell' ordine riflesso
,
son con voi e dite sapientissima-

mente. Ma qui si tratta dell' ordine diretto, anteriore ad ogni rifles-

sione. Ricordatevi che questa nostra e la citta della Inluizione
, e

per giunta assoluta, e che essa e la capitale AelRegno logico ed on-

tologico. In questa e primo cio che nella riflessione e ultimo. Laon-

de 1' Ente reale, dove nella riflessione e 1' ultimo dimostrabile
,
es-

sendo la causa supr'ema; nella intuizione e il primo intelligibile, es-

sendo F obbietto immediate dell' intuito della mente.

Princ. E chi lo attesta?

-non-e. La Visione Ideale. E per6 oggisimarita co\Y Ente; ne la

costui Autocrazia sara proclamala se non siano prima celebrate

quelle nozze. Intorno poi alia testimonianza di lei, non cade alcun

dubbio, perche vi assicuro che essa e una viragine degnissima, me-

ritevolissima, omnibus numeris absoluta.

Idee. Ve' quante lodi! Noi anzi temiamo che la sia unabugiarda.

jfc-non-e (da se). Ho toccato un cattivo tasto. Mutiamo registro.

(ad alta voce) Si dite bene, non bisogna contentarsi della semplice au-

torita
,
veniamo piuttosto alia ragione , giacche tanto voi quanto i

Prwcipii non cedete che alia ragione. Ditemi dunque: la conoscenza

non deve essa fondarsi sopra la verita? E la verita non e 1' Entel

Idee. L' Ente e la verita? e noi altre che cosa siamo ? la bugia

forse?

j-mm-e. Non dico questo; voi ariche sietevere, verissime, arcive-

rissime; ma non siete la verita. Rispondete a me: Non siete voi li-

mitate? Certo che si. Dunque non siete la verita, ma una partecipa-

zione della verita. Essendo dunque tali, dove avete voi la sussisten-

za? Forse che nella mente umana, o negli altri esseri creati
,
cose

tutte mutabili e contingent! ?

Idee. Noi sentiamo diessereobbiettivamentenecessarie, immuta-

bili, eterne.

-non~e. Lo so-, edeappunto quello che vi stava dicendo io. Se sie-

te cosi fatte
, figliuole mie

, dovete per fermo sussistere ed essere



COMMEDIA IN TRE ATT1 375

contemplate in un subbietto parimente necessario, irnmutal)ile, eter-

no, e che di piu non sia derivato, ma infinito. Altrimenti si darebbe

un effelto senza cagione. Or potrebbe accadere mai questo spropo-

sito?dillo tu stesso, Principio di causalita.

Princ. di causal. No, questo sarebbe un assurdo.

-non-e. Oh, bravo ! Essendo dunque 1' Ente solo codesto sub-

bietto infinito, necessario, immutabile, eterno, voi dovete sussiste-

re ed essere vedute nell' Ente. L' Ente dunque e il primo intelligi-

bile e fonte di tutta la vostra intelligibility. Avete che ripigliare?

Idee (sconcertate). Veramente .... non sapremmo Voi com-

pari (ai Princ.) cbe dite di questo argomento ? ci si nascondesse per

avventura qualche sofisma?

Princ. (sconcertati ancor essi). Eh che VOlete ? . . . Iioi non

ci sapremmo raccapezzare a trovare il bandolo di una matassa cosi

armffata. (Rivolgeudosi poi al Princ.di contraddiz.} tu dall'odio ad ogni

contraddizione, essendo tu il nostro caporale, di', che cosa pensi di

questo ragionamento di j-non-e?

Pfinc. di COntrad. (si liscia la barba, poi dice con gravita). In COnfuSO

mi sembra di vederci un non so che di equivoco. Ma non saprei ben

determinarlo.

Princ. Diamine! tu vedi le cose sempre in confuso
,
e non ci sai

dir mai nulla in particolare !

Princ. di contrad. Che posso dirvi ? Questa e la mia natura. Es-

sendo io universalissimo e semplicissimo, prescindo dalle specialita.

Per altro senza di me non si puo dar passo nella scienza
,
e se io

non fossi, voi altri cadreste tutti per terra.

Princ. Grazie; ma intanto ora non ci sai dir nulla.

Princ. di conlrad. Per conoscere se il raziocinio di E-non-e sia

legittimo, bisognerebbe risolvere 1'illazione nei principii onde muo-

ve. Per iscoprire poi da qual lato sia la verita bisognerebbe tessere

dei lunghi discorsi collegando insieme diversi giudizii subordinati

tra loro, ed applicandoli alcaso pratico. Or questo non e ufficio mio.

bensi della Logica.

Princ. Dunque si chiami la Logica.
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Idee. Oh ! si ! proprio ! venga la Logica.

Princ. di conlrad. La Logica ! uli! e un gran pezzo che se n' e

ita via, e non sappiamo neppur dove. Chi va a richiamarla?

S-non-e. Non vi date pena per cio. Quella e una permalosa che

non saprebbe spiegarvi nulla in questa materia. Ad essa non appar-

teneva che la forma sola del pensiero.

Princ. Ma quando trattasi di raziocinii, la forma se non e tutto ,

ne e la condizione indispensabile ,
e come 1' architetttira in un edi-

fizio.

E-non-e. Che tutto, che condizione indispensabile, che architet-

tura! Non dite di eodeste cose che vi farebbero poco onore. 11 pen-

siero^vuol esser libero, non vuol essere impastoiato da regole e da

precetti. Esso coglie la verita in se stessa., per volo spontaneo della

virtu sua senza tanti andirivieni e giravolte. Poscia ,
secondo varii

momenti di cui e dotato, di la scende per sintesi ad altri veri deter-

minati ma contemplandoli sotto il raggio di quell' unica luce. Cio

appartiene alia dialettica presa nel senso platonico. Ma torniamo a

bomba. Voi non trovate nientc da opporre all' evidentissfmo argo-

mento da me proposto. Eppure notate bene il tempo in che siamo.

Non siamo piu ai tempi dell' oscurantismo, dei rancidumi, delle fa-

vole
,
non so se ve ne ricorda piu ;

siamo ai tempi dei lumi
,
della

ragione emancipata , della potenza piu alta a cui possa elevarsi la

mente umana. Or io appello al primo articolo dello Statute fonda-

mentale datovi da Cartesio. Esso dice : luttocio che e reso evidenle

e niente che non sia reso evidente
,

dee accetlarsi. Osereste voi con-

tradir questa legge, e rinnegare cosi tutta la ristorazione filosofica ?

Idee. II ciel ne salvi. Ma noi temiamo di restarne grandemente

avvilite, e spogliate delle nostre prerogative.

-non-e. Mie care Idee, non dateluogo a sospetti si ingiusti. Voi

anzi ne salirete a maggior dignita identificandovi in certa guisacol-

V Ente. Egli per mostrare a tutti che voi siete sue strette parenti,

adottera perfino il vostro nome con non altra mutazione che dell' i

piccolo nell' i grande-, cotalche dove il vocabololdea con 1' i piccolo

esprime una di voi, la stessa voce con F i grande esprimeral' Ente.
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Domando io : si poteva egli usare maggiore condescendenza e mo-

deranza civile? Quanto a voi poi, vi senibra codesto tin onore da

nulla? Sapete voi chi e 1' Ente? E' il Primo psicologico insieme e il

Primo ontologico, e 1' Essere astratto e concrete al tempo stesso
,

ideale e reale, unico forite dell' esistere e del conoscere, luce per

eccellenza, origine di ogni verita della mente umana cui esso infor-

ma ed illustra. Voi assorbite nel suo fulgore e contemplate diretta-

mente in lui, dasemplici idee che ora siete, diventerete le ragioni

eterne ed immutabili di Dio stesso, inerenti in Dio, e in Dio intuite

in forza dello stesso suo lume. Vedete dove vi sospinge il soffio ani-

matore dell' Ente e la potenza della formola pelasgicorientale ? Che

ve nepare?

Idee. La cosa e sublime, e lusinghevole, non puo negarsi.

Princ. Dunque cotesto Ente ideale s' identifica coll' Enle reale

ed assoluto, cioe con Dio? Ed allora non ci sarebbe pericolo di Pan-

teismo?

-non-e. Niente affatto. Anzi vi so dire che questa e Tunica ma-

niera di sfuggire il panteismo. Lo vedrete appresso, per ora crede-

telo a me. Pare pertanto che le Idee sieno convinte, e anche voi
,

signori Principii, i quali non potete scostarvi da cio che pensano le

Idee. Del resto ad assicurarvi pienamente, sappiate che 1' Enle in-

tende darvi anch' egli una Costituzione, e nella Costituzione e cer-

tissimo che i diritti di ognuno sono scrupolosamente rispettati.

Princ. Oh si; alle Costituzioni e essenziale la tutela delle fran-

chigie.

E-non-e. Avete veduto?Si conl'erma cio che diceva io: le vostre

franchigie saranno assicurate in virtu della Costituzione : e quando

le franchigie sono assicurate. voi potete dormir tranquilli sopra

quattro cuscini.

Princ. Ma voi avete detto che il governo dell' Ente dovrebb' es-

sere autocratico. Or 1'autocrazia fa a calci colla Costituzione.

-non-e. E questo e il piu bello
,
che 1' Enle sa congiungere

r una cosa coll' altra. Voi dovete sapere che 1' Ente e dotato di

alternative dialettiche. ed in forza di tali alternative dialettiche
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concilia in maniera mirabile cio die altrimenti sarebbe una contrad-

dizione. Or 1'autocrazia e la Costituzione sono appunto due alterna-

tive dialetticbe delYEnte.

Princ. Oh quando la cosa e cosi, e noi siam sicuri delle nostre

franchigie.....

-non-e. Alle franchigie non piii pensate, gia se n' e discorso ab-

bastanza
;
e tutto il punto e che se ne discorra diffusamente

$
il re-

sto non e cbe una bagattella. ... Ma chi arriva?

SCENA SESTA

II LIMITE e detti.

Limte. Vengo a voi, onorevoli Principii, pregiatissime Idee, qual

rnessaggio dell'Ente; il quale m' invia ad annunziarvi le sue pros-

sime nozze colla Visions Ideale, e v' invita a desinar seco stamane

in palazzo allo spanto convito ch' ei vi tiene a porte spalancate e

corte bandita.

-non-e. Direte a\YEnte che quest! signori e signore gli son mol-

to tenuti dell'onore e delle grazie che fa loro. Orsu orsu dunque ,

giacche ho sciolto ogni dubbio, andiamo pur pronti e giulivi a fe~

steggiare il connubio, dopo d' aver lietamente e largamente ban-

chettato. Per serbar poi 1'ordine nell'andare (giacche tutto dev' es-

sere ordinato nel nuovo regno) ponetevi in fila a tre a tre, cioe due

Idee da' lati e un Principio nel mezzo. lo poi ander6 innanzi, bat-

tendo la solfa della fanfara
,
che queste buone guardie colle loro

trorabe e tamburi spneranno.

E-non-e scende dalla ringhicra e si mettfe a capo della banda musicale del Fan-

tasmi e Sofismi regolandonc col batter della mano le note del suono. Tutti gli

altri dietro a lui in processione, saltellando allegramente s'avviano al palazzo

Fine delV Alto Primo.



UNA CONVERTITA

Una Sigiiora lombarda. veramente non molto nota di qua dal Po,

ma daU'altra sponda assai ben conosciuta, dopo aver per lungo spazio

e con gran calore parteggiato per la fazione liberalesca
,

si e final-

mente risoluta a cambiar vezzo e costumi. Di questo rinsavire e

tornare ad bonam frugem, nientemeno prudente che generoso ,
noi

tributiamo a quella Signora gli elogi di che ella e degna, e facciam

voti ,
che al buon proposito non fallisca veruna qualita che suole

accompagnare una intera e durevole conversione.

Un qualehe scappuccio, anche un po' grave nel genere de'veniali,

le sfuggira certamente I
5
della qual cosa niuno scandalo vorran

prendere le persone discrete. Gia si sa che le abitudini invetera-

te si convertono quasi in una seconda natura
;
simili a certe piante

die cento volte troncate e divelte, tornano in breve spazio a ripul-

lulare, o a certi cavalli viziosi che mai non si correggon per forma

che sia senza pericolo il cavalcarli
,
dove si allentino un po' poco

!

iriglie. A questa ragione universale un' altra e da aggiungere

1 Tale sarebbe e. g. il dire ai libertini: voi proclamate la resistenza ai Go-

verm'; NOI CONSIGLIEREMO LA TRANSAZIONE. Sarebbe un po'meglio consigliare la

obbedieaza. Vedi la Sferza di Brescia aim. IV, n. F)f>.
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tutto propria della Signora di cui parliamo, e tale che puo renderla

meritevole non sol di perdono, ma di pieta. La poveretta nacque per

sua disgrazia la quartogenita, e fu sedotta da' pessimi esempii di

due sorelle e un fratello veramente tristi e scapestrati 1'un piii del-

1' altro
5
e tutti sanno quanto sia malagevole lo sterpare un vizio

contralto fin da' primi anni. Ma chi e mai quella Signora? Noi ve-

ramente divisavamo di tenerne occulto il nome e la patria ;
se non

che ci spavento la tempesta di domande in voce e per iscritto
, che

ne sarehbe fioccata addosso da ogni lato, come gia per sapere i veri

nomi di Bartolo e dell'Alisa. Diciamolo adunque in buon'ora: la no-

vella convertita e la Sferza di Brescia
,
sorella germana della' Vitlo-

ria, della Democrazia, delYEsule, tre glorie delF/fafta in quel tempo

che volea sfamare il suo buono appetito e assidersi anch' essa al

convito delle altre genti, o per dirla piu chiaramente quando volea

divenire un' altra volta Una, Libera, Aulonoma, Indipendente, Regi-

na, anzi Deessa delle nazioni.

Oh
, perche nol diceste fin da principio ? Per cogliere il destro

d'inculcare qualche verita, e di correggere qualche abuso che vie-

ne acquistando il diritto di prescrizione. II qual moralizzare se

paresse un po' tirato cogli argani, i lettori nostri non vorranno es-

ser con noi troppo severi,'ma porterannosi in pace, che noi facciamo

a buon fine quel che la fazion demagogica e moderata sta facendo

a detrimento e rovina di questa misera Italia. Si aggiunga che e

pur troppo vero il proverbio: chi tratta col pazzo gli se ne appieca;

onde non sarebbe a meravigliare ,
se condannati a rovistar molti

scritti che un secentista direbbe somiglianti ad un sacco di noci, poi-

che non altro legame vi scorgi ne altra unione da quella in fuori

cui gli antichi chiamarono iuxla positionem , inciampassimo qual-

che volta in questo vizio di vagare un po' fuori dell' argomento.

Egli e ben vero
,
che tra i titoli del possesso F errore comune

, per

insegnamento dei morali e de'legisti, tiene F ultimo posto. Ma poiche

di questo titolo abbisogna la maggior parte degli scrittori vivuti in

Italia e fuori dacche lo studio della Logica fu mandate a'confini e i

predicamenti destarono per lo meno tanto orrore quanto i falsi
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dommi de' notatori ,
diremo anche noi quel che del leggere e dello

scrivere
, per rispetto

a' suoi
ilgliuoli ,

diceva il buon Renzo la nel

Manzoni : poiehe Id c' e questa birberia, voglio che I' imparino anche

loro 1. Ma, lasciata una digressione die ci porterebbe a dire di

quelle cose che non, si vendon dallo speziale ,
torniamo alia Sferza

di Brescia.

Morte, chi vuole d'atrofia e chi di tisichezza e non manca chi le

crede softbcate dal fumo, morte le maggiori sorelle e il fratel della

Sferza, sottentr6 nella mischia la nostra intrepida giovinetta; e ben-

che toccasse qualcbe ferita e ben grave ,
duro nel combattimento

con tanta audacia e bravura, che le antiche Marfise e le Bradamanti

possono andarsi a riporre. Ma il generoso perdono ai congiurati di

Mantova ^ le strappo Tarmi di mano, come gia i freddi dell'Orsa e la

scomunica del VII Pio ai vecchi guerrieri del primo Napoleone.

Dira forse qualcuno che la buona fanciulla abbia procrastinato un

po' troppo di convertirsi
;
ma non e da guardarla cosi per sottile

;

che la vera penitenza, lo dice ancora Fra lacopo Passavanti 3
,
non

e mai tardi
;
e vera noi riputiamo la conversione della Sferza ,

con

tutto die aleuna favilluzza dell' antica sua fiamma crediam che covi

tuttora sotto la cenere. A non andar per le lunghe , ci ristringere-

mo ad un' amicizia che non le torna per nostroavviso a grand' utile

e potrebbe sensim sine sensu riaccenderle in cuore i primi fervori

per 1' Italia f/ha, Libera, Indipendente. Deh , per quanto ha cara la

sua salvezza, non tardi a far suo pro del savio consiglio del poeta ,

principals obsta. Spieghiamoci un po' piu chiaramente. Quell'amico

suo che prese tanto scandalo di un giudizio profierito da noi sopra

certo Eloyio del Boccadoro, ovvero dell' Esule di Cucuso, quell'ami-

co dimostrasi a due contrassegni niente fallaci
,
infetto di morbo

liberalesco. 11 ricercare chi si asconda sotto a un tale corrisponden-

le, oltreche sarebbe cosa alienissima dal nostro scopo ,
il qual e di

1 Promessi sposi capo ultimo.

2 Vedi Sferza di Brescia anno IV, n. 26.

3 Specchio di vera penitenza, U5.
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svelare dottrine false o pericolose ,
e non di ofl'endere chiccliessia ,

potrebbe avventurarci al pericolo di prendere un qui pro quo ; come

appunto il prese il corrispondente della Sf'erza , contravvenendo alia

carita in quella appunto che ne vuole apparire piu spasimato. Arrogi

che il rivelarlo non tornerebbe di alcun vantaggio alia Sferza che il

debbe conoscere almen quanto noi. Ben di grandissimo giovamento

non meno alia giovane convertita che ad altri potrebbe riuscire il

manifestare que' due contrassegni ,
i quali , per quanto si avvolga e

si mascheri, lo dimostrano un falso liberalastro.

II primo contrassegno sono per lo appunto le lodi ipocrite e le

tenerezze bugiarde per la moderazione e la mitezza e la mansue-

tudine e la carita cristiana e civile e sociale. Se mai tale indizio

fosse stimato da chicchessia non abbastanza sicuro, ne tale che as-

solva da temerita i nostri sospetti, di grazia ponga mente alle se-

guenti interrogazioni. Primieramente, in qual tempo cominciarono

da certe lingue e da certe penne a fluire piu dolci del mele queste

esortazioni alia carita? E a quali persone vengono il piu delle volte

indirizzati i loro consigli e le loro affettuose parenesi? e di quanta

moderazione e mitezza e mansuetudine e carita sogliono far uso

quelle lingue e quelle penne medesime inverso chi non voglia rice-

vere da loro la legge del pensiero e della parola? La risposta a tali

interrogazioni pu'6 chiarire a qualunque Bartolo tondo di pelo e dol-

ce di sale la vera origine di quelle esortazioni e di que
1

consigli.

Quai tempi siencorsi all' Italia dal 1845 in fino all'anno presen-

te
, non sarebbe mestieri di ricordarlo

,
se molti non 1' avessero

troppo presto dimenticato. Noi non vogliamo gia rifarne la storia :

ma diremo sol questo ,
che i banditori viventi della modera-

zione avevano pure un bel campo a sfogare quella carita che li

strugge , e quella eloquenza mirabile in cui sono si valorosi
,
in

tante vessazioni e crudelta e tradimenti e congiure e perfidie e as-

sassinii, di cui si macchiarono tanti felloni e scellerati convitupero

eterno del nome Italiano. Or bene
,
tutta quella schiera di coscien-

ze non pur delicate
,
ma scrupolose in materia di carita

,
che

tante stupende lezioni sopra questa virtu ci vennero sciorinaado
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nel Risoryimento, nel Cosiiluzionale di Fircnze, nel Friuli, nel Par-

lamenlo, e perfino (risum teneatis amid?) nell' Italia e Popolo, nella

(rfizzelta del Popolo ,
neir Opinione e in altri giornalacci di questa

pessima risma
, perche non dierono sfogo in quel tempo alia piena

dei loro teneri affetti
,
e non trassero fuori quella erudizione bibli-

ca e patristica e ascetica
,
di cui poi fecero o fanno tanto sciupio ?

Perche in vista di tante opere scelierate
,
o mantennero un silen-

zio codardo
,
o parlarono con tai forme di falsa moderazione che

erano un incitamento ai felloni e un irisulto agli oppressi ;
e molti

aiwora
,
non e calunnia la nostra

,
andavan soffiando ne' carboni

accesi
,
e furono di quelle scelleratezze non pur complici , naa ca-

porioni ? Per la buona ragione che il lupo non mangia mai la car-

no del lupo.

E fu prudentissimo il loro procedere. Ponete infatti che avessero

allora esaurito la loro facondia e dottrina condannando i peccatuz-

zi veniali de' Repubblicani e dei Moderati, dove troverebbero adesso

ie voci e le parole convenient all' iniquo intendimento di chi colla

voce e con gli scritti s'industria a suo potere di campare la gioventu

dalle trame dei libertini di ogni colore, e si sforza di tener lontane

dall' Italia nuove sciagure ?E a questi di fatto sotto i nomi di partita

dericale o retrograde o di bottega, a questi sono per 1'ordinario rivol-

te quelle csortazioni alia carita., Che se pure di certe piu enormi ri-

balderie demagogiche, quali sarebbero a cagion d'esempio le atro-

cita di Milano e di Vienna
,

i nostri banditori di mansuetudine non

poteron tacere; ben si pareva allo stile stentato, languido, snervato

e non di vena che quelle parole non venivan loro dal cuore
,
ma

erano dettate sol da timore di essere tenuti approvatori e forse an-

che complici di tai delitti, che furono condannati dall'indegnazione

e dal fremito di tutto il mondo civile. Del quale tutto blando pro-

cedere inverse i facinorosi di ogni ragione ,
fra le altre cause opi-

iHamo che si possa addurre anche questa ,
la paura di sentirsi in-

tonare quel medice cwa te ipsum 1
,
ed esser posti nel novero di

1 l.i CUE, IV, 23.
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coloro che dicunt et non faciunl
i

. Ed in verita questi predicated

di mansuetudine e di mitezza convieri pure che 1'osservino qualche

volta; e poiche la carita vuol essere bene ordinata , cominciano ad

osservarla inverse di se medesimi e de' proprii Fralelli.

Se la carita liberalesca sia mai per uscire dall'angusta cerchia in

che si stette fino ad ora rinchiusa
,
e voglia quando che sia spa-

ziare in campo piu vasto stendendosi oltre i confini del proprio me

e della propria famiglia ,
e uno de' futuri contingenti di cui nulla

pu6 stabilirsi di certo e determinate.

Questo affermeremo senza tema di errare che infino ad ora non

ne dimostra, non diremo gia un efficace proposito, ma ne anco una

irresoluta velleita. Ne sia prova il testoche 1'amico della Sferza pose

a fondamento della sua cicalata contro di noi. Un partito il quale

scandaglia nelle parole sconnesse o nelle dottrine morsicate qual-

cheinciampo o qualche sentore ereticale: quasi interessi allaChie-

sa il dimostrare che sono cattivi cristiani i migliori pensatori ,
e

quelli appunto che della Chiesa si fanno appoggio. Non vi par

questo lo sciagurato intento di un giornale troppo diffuso ? E

credete voi che sia lo spirito di Dio
,
la dove non e lo spirito di

carita? II Corriere llaliano 15 Giugno 1853 N. 134.

Non e mestieri avvertire che queste calunnie sfrontate sono le

gemme piu preziose onde la stampa liberalesca sappia imperlare

i suoi scritti. Dovremo noi arrestarci a ribatterle? Non sia mai.

La sola risposta convenevole a tali accuse
,

si e che il Corriere Ita-

liano
,
e chi di sue parole vuol farsi scudo

,
mentisce senza vergo-

gna non solo contro noi
,
ma contro molte e molte migliaia di let-

tori , ai quali si da taccia o di melensi
,
se in presso a quindici vo-

lumi fin qui pubblicati non seppero avvedersi di un intento si reo ,

o di tristi, se, avendolo conosciuto, seguitarono ad onorarci di lor

confidenza.

Soddisfatto con quella maggior brevita che per noi si poteva

alle tre interrogazioni dianzi proposte, chiederemo ancor noi
,
se

\ MATTHAEI, XXIII, 3.
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muovano dallo spirito di Dio certe esortazioni alia carita ? Si
,

come moveva da puro zelo il lamento indirizzato al Divin Reden-

re da que' sepolcri imbiancati de' farisei
, sopra la violazione di

certe loro osservanze
;
e come nasceva da compassione inverso de'

poverelli
1' itt quid perdilio haec dell' apostolo traditore 1. Lo zelo

de' primi era null' altro piu che un mantello di un livore e d' un

odio che vivi li divorava
$
e la falsa pieta dell' altro, era la masche-

ra d'una avarizia la piu sozza ed infame.

De' poverelli non caleva ne punto ne poco a quell' anima vende-

reccia
;
ma tutta la ragione del lamentarsi che non si fosse quell' un-

guento preziosissimo venduto e datone il prezzo a' bisognosi ,
tutta

posava in questo, che fur erat loculos habens 2. Questa ragione pro-

prio con termini si precisi ci vien data dall' Eslatico di Patmos ;

dal venerabile solitario annoso negli ultimi giorni di sua vita ; dal-

Ylnspirato dell'Apocalisse ; dal prediletlo discepolo che aveva appresa

la santa dotlrina dalla bocca slessa del suo divino Maestro , in una

parola da S. Giovanni Evangelista, definite dall'amico della Sferza

per congcriem adiunctorum, proprio nel primo periodo della sua ci-

calata
, per farci conoscere che non indarno sedette in su i banchi

d' una scuola d' umanita 3. E noi di buon grado riconosciamo che

dovette primeggiar fra'compagni ;
con tutto che in luogo di un onde

che vi troviamo, meglio vi stesse affinche ; ed ispirato sia piu con-

forme alia proferenza italiana
5
e annoso negli ultimi giorni (che qui

sono anni) di sua vita, ci sembri un bisliccio, o se non gli piace

questa parola, lo diremo un passerotto fondati nell'autorita di An-

nibal Caro
,
e Tavere appreso la santa dottrina dalla bocca stessa del

divino Maestro, sia pregio comune a molti altri col discepolo predi-

letto ; sicche, conforme insegna la Logica, non e indizio acconcio a

differenziarlo e a distinguerlo. Ma di queste inezie sia detto cosi per

transito, e solo noteremo che VApostolo della carita ai ladri dava

! MAKCI, II, 18. MATTRAEI, XXVI, 8.

2 IOHANNIS, XII, 6.

3 Sferza di Brescia, ann. IV, n. 51.

Serie. //, vol. HI.
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nome di ladri, senza punto contravvenire ai precetti del suo divino

Maestro.

II secondo contrassegno a cui si puo riconoscere un liberale, mas-

simamente se della classe de' moderali, si e il divorzio daila Logica.

Questa verita si puo tenere come un lemma
,
cioe qual verita da

presupporre non da provare; e chi non ne fosse persuaso, vegga I'ln-

dice della prima Serie sotto ai titoli Logica, Moderali, Cosiituzionale

di Firenze, Cosiituzionale Pontificio, ma soprattutto corra al magno

Risorgimento, e ne avra una dovizia di prove meravigliosa. Degnis-

simo di questa schiera ci sembra il corrispondente della Sferza ,

quando pretende, che il Cremonese aulore delf articolo CATTIVA Co-

PIA DI PEGGIORE EsEMPLARE obbliasse T insegnamento di redaryuire

in seyreto il fratello peccatore. In si poche parole due supposizioni

gratuite e un argomento che si ritorce contro Targomentante ! E

in prima Fautore di quell' articolo e uomo, che mai non vide Cre-

naona altro che sulla carta geografica. In secondo luogo e falso che

il precetto di Cristo abbia luogo co' peccatori pubblici. E qual cosa

piii pabblka di^un cattivo libro? E a questo intendevamo di fare la

correzione, non all'Autore-, il qualeha certamente aitri vicini che

glie la facciano con piia frutto. Che se il preeetto di Cristo si avesse

ad ossrvare eziandio verso i libri, perche mai 1'amico deUa Sferza

no ci avvertiva in secreto ddie nostre disorbitanze nel censurare

1' Elogio del Boecad&ro ? Tra i divini preeetti non ignora egli per

certo che vi ha pur questo di non tenere due bilanee e due misure,

1' una per se ? 1'altraipel prossimo ^
benche i moderati chiudano pur

troppo spesso gli occhi, per non vederio 4.

Aite supposizioni gratuite e agli argomenti che feriscono Fargo-

mentante, si aggiunga quell' altro paralogismo che i Logici chiama-

no ignoratio elenete. Eccoci alia prova. II nostro amico premette

alia sua difesa di quell' elogio che si asterra da ogni questione di sa-

grestia. Se il valentuomo stima pestilenziale 1' aria della sagrestia ,

come crede (sua buona grazia) il suo passeyyiero contatlo colla

4 Prov. XX, 10, et Dut. XXV, i3.
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CIVILTA CATTOUCA , la causa del povero suo cliente deve riputarsi

bella e spaccrata. E in faUi per salire in pergamo i Prcdicatori sacri

dovran pur passare ,
in Asola come al trove, per la mijreslia , e nan

entreranno per la finestra secondo che fanno i seguaci d' una oscura

setta dell inghilterra per aver interpretato a rovescio il reynum coe-

lorwn tim patilur et violcnti rapkmt illud 1. Ma lasrramo le burle

in disparte. Twtta la nostra censura di quell' elogio eom-pendiasi in

qtiesto che 1'oratore portava sul pergamo le disorbitanze di Vineen-

zoGioberti e tesseva al Crisostomo un paneglrico del tutto profano.

Questo e lo stato della quistione 5
e 1'amico che vuole scambiarci le

carte in mano, aslcnendnfii scrupo1o#amen(e da nym queslione di sa-

grestii, ci stima pure i gran babbalei
,
se si confida di coglierci al

Jaccio di una malizia cotanto sciocca e di una si aperta fallacia.

Niente men grossolano paralorrismo ei romniette quando si sforza

di sostenere coll'esempio de' Santi Padri T uso di citare di conserva

nomi sacri e profani ^
ed e quel sofisma ehe sta nell'argomentare

secundum quid ad simplidter. Spieghiamoci con un esempio. Le

prediche del Barbieri
, avvegnaehe tutte sparse di parole e di frasi

tolte di peso dalle divine Scritture, per giudiziode'-saggi, null'altro

sono che lezioni accademiche. Ora basterebbe a scolparlo il dire

cbe i Santi Padri di frasi e locusrioni scritturali intessevano le loro

omilie ? Sarebbe stoltezza il pensarlo ; essendo diflerentissimo il

modo con cui se ne valsero, il primo a golleticare gli orecchi, e qoe-

sti a commuovere i cuori. Provi 1'amico della Sfwza che il lodatore

del Crisostomo fece dell' erudizione profana quell' uso stesso che i

Padri, e ragionando a simili udienze e in tempi non trata/o diversi.

Se mai riuscira nelT impresa 5
e specialmente se ci fara proprio toe-

car con mano che Asola richiede quella foggia di eloquenza cui do-

mandavano Cesarea, Antiochia e Costantinopoli, non solamente ri-

tratteremo le nostre censure, ma saremo lieti di colmare il giovane

esordiente nella predicazione di tali encomii che il facciano arrossire

per modestia.

1 MATTH. XI, d2.
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Avverta nientedimeno nel fare un tal parallelo di non prendere

quel granchio che ha preso per rispetto al seguente tratto di San

Girolamo : David , Simonides noster , Pindarus et Akaeus , Flaccus

quoque atque Serenus , Christum lyra personal , el in decachordo

psalterio ab inferis excital resurgentem. Recitato un tal passo, qua-

sicche avesse scoperta la quadratura del circolo o una sesta parte

del mondo
,
E si (ripiglia con grand' enfasi) che dall'epicureismo

di Orazio alia penitenza di Davide e alle macerazioni di san Girola-

mo ci passaun bel divario. Pure il sanlo Dottore parlando di ARTE

mescola sacro e profano ; abbiam dunque per noi un grande e lu-

minoso esemplare , e non arrossiremo certo di copiarlo Egli ha

duemila ragioni ,
e non che arrossire d' imitar san Girolamo

,
noi

gli consentiamo ancora che se ne vanti. E chi mai potrehbe offen-

dersi con ragione di chi ne' salmi di David
,
oltre a que' pregi che

sono da cercare principalmente ne' libri ispirati ,
vi trovi ancora la

mestizia di Simonide e la magnifieenza di Pindaro e la robustezza

di Alceo e la grazia di Flacco
,
e tutti insomnia adunati in un solo

que' pregi che ammiriamo sparsi ne' lirici
piii lodati del gentilesi-

mo ? Se con tal riverenza ragionava de
1

Santi Padri il giorane esor-

diente, o non avremmo avuto che apporgli per questo lato, o tutto

al piu ci saremmo ristretti a notare che la condizione de' suoi

uditori non richiedeva dall'oratore simili squisitezze di erudizione.

Ma ben altro fu il contegnodell'oratore, il quale ragionando intorno

al Crisostomo ci fe sapere che gli manco la politezza di Socrate ,

I' appropriala grazia di Platone, la forza nuda diDemostene, la gra-

vita di Tucidide ; che soverchio egli e nelle adornezze ; che la pompa

rettorica la vince non raro sul canto argomenlare, cioe che fu nulla

piu di un sofista, lontano da quel gastiga(o d' immagini e di ornati

che ha fatto distinguere Isocrate col nome di attica sirena; vizialo . . .

per foggia di stile , lussureggiante d' immagini e di ardimmti. Non

crediamo che faccia bisogno di molto acume a discernere che il

linguaggio del Dottor massimo e lontano da quello del lodatore del

Boccadoro
, quanto il Gennaio dalle more 'jriusta il loscano pro-

verbio.
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Ma badate (ripiglia I'amico della Sferza] ehe
<jiii

si parla di arte.

Una tal replica conferma il detLo, che un errore nel principio 6

cagione di altri mille nel procedere ;
siccome il pie posto in fallo

sulla cima di un precipizio vi fa traboccare sino al fondo. Se egli

non avesse sdegnato d'entrare in sagrestia ,
intenderebbe ottima-

niente die i discorsi dell' arle non si recitano dal pulpilo nelle chiese

alle adunanze cristiane
,
ma dalle cattedre nelle scuole ai giovani

che danno opera allo studio dell' eloquenza.

Vero e che ne ancora in una scuola concederemmo il temerario

linguaggio usato dal panegirista Asolano
;
ne 1'esempio del ch. Au-

disio citato contro di noi dimostra il contrario
,
ma prova piultosto

qualche altra coserella che diremo dopo avere fedelmente messi a

riscontro i giudizii proflerili intorno alCrisologo dal giovane esordien-

te nella predicazione e dall'applaudito maestro della sacra eloquenza.

All
1

arcivescovo Piero di Ravenna (cosi il Bissolati), che parve

si alto oratore tra I' universale degli impudenti ed ignorantissimi ,

non altro manco per guadagnare anche dai posteri il nome di

<( Crisologo se non una piu approfondata ricerca del concetto cri-

stiano, dacche vigore d'ingegno avea pure e piaceasi sparnazzarlo

sfavillando d' arguzie senz' affetto 1. Sentiamo ora 1'Audisio.

Della stessa eta ( cioe del secolo V incominciato ) e pure sail

Pietro detto il Grisologo Arcivescovo di Ravenna. Orator dotto
,

vivace, conciso . ma assai frequentemente poco naturale
,
senten-

zioso, epigrammatico, ed inteso ascherzar colle parole. Paragonato

c ai grandi oratori
,
mal reggerebbe all' appellazione di Grisologo

(bocca d' oro) ,
titolo che a lui conferiva 250 anni dopo ,

Felice

altro Arcivescovo di Ravenna editoro tie' suoi sermoni. Questi la

maggiore lor forza ritraevano dallo zelo e dalla veemenza del

santo pralicatore, dal tuono vivo e patetico ondeli pronunciava:

ed un continue successo e meraviglioso ben lo risarciva di alcuni

difetti contro il buon gusto -.

J Elogio cit. pag 10

i Lesioni di Sacra Elwmeitza per GUGLIELMO Ai'DlsiO Ediz. 2. Torino f

Stitmporia Hoalv 18-i<'i, Join. III. pag. 374.
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Fingiamo che questi due giudizii fossero tra loro piu somiglianti

clie non e 1' uovo all' uovo e 1' acqua all
1

acqua secondo il plautino

proverbio.: resterehbe sempre questa notabilissima diflerenza, cheil

Bissolati parlava dal pergamo in un piccolo villaggio e adun'udien-

za la quale o non I' intendeva
,
o intendendolo ne dovea rimanere

scandalezzata; laddove TAudisio teneva sue lezioni ad una eletta di

giovani sacerdoti che, compiuto il eorso teologico, doveano sotto il

magistero di lui affilare quell' armi che poi vedemmo con tanta de-

strezza e valore maneggiate in difesa della cattolica verita, segna-

tamente dal valoroso Giuseppe Margotti alunno di quell' Accademia,

onde era presidente I' Audisio. A tali uditori ragionando ,
non era

solamente permesso ,
ma era strettissimo debito accennare i difetti

degli oratori cristiani , ne cio pure de' secoli a'noi piu vicrni, ma de'

Santi Padri altresi
;
a condizione che si facesse con I' ossequio e la

riverenza imposta da questo meflesimo nome di che godono nella

Chiesa. Ne a tal riverenza falliva I' Audisio; il quale ornava il Cri-

sologo di tai parole di lode, che dall' amico del Bissolati in servigio

della cattiva sua causa furono cambiate in puntini; e i difetti di stile

proprii piu del secolo che dell' Autore notava con formole, che sono

lontane le cento miglia dal tuono temerario e beffardo del giorine

esordierile nella predicazione ; e mai non sogno che all' Arcivescovo

di Ravenna mancasse una piu approfondata ricerca del concetto

cristiemo
,
siccome parve all' ammiratore di Vincenzo Gioberti. Si

legga I' Educazione morale e fisica del Clero
,

e I' Introduzione agli

'Sfadii ecclesiastici, opere tutte pien'e di sapienza e degne di venire

'Studiate dagl' istitutori de' cherici ; e s' intendera che 1' Audisio

lumri dall' andar preso ai paroloni sonanti del filosofo piemontese ,

fu anzS tra' primi a levarsegli incontro ed in tal tempo che il farlo

fera tin arrischiare la propria fama, e qualche cosa ancor di vantag-

gio. Dunque il corrispondente della Sferza bresciana, inentre vuole

appareggiare il Bissolati all'Audisioaccoppia insieme persone del tut-

to contrarie, non sol diverse-, ne solamente disconosce quella parte di

Logica che ha per titolo de propositionum acquipollenlia; ma si dimo-

stra ancora sfornito di buona fede, smozzicando a suo grado le parole
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di un rinomato sorittore. Dunque con imprudente divisamento egli

appose per testo alia sua diceria quelle parole del Corrierc Jlaliano che

abbiamo recate piu innanzi-, essendo cosa pur troppo disoriorata, che

chi grida al ladro al ladro, sia colto egli stesso colle inani nel sacco.

Le quali conclusion!, se 1'amor proprio non ci fa velo algiudizio,

scendono a fil di Logica alquanto mcglio di uncerto dunque scaglia-r

toci in viso dal nostro amico. Recbiamone le parole, non a bra/ndjel-

li, com' egli fe coll'Audisio, ma tutte intere e senzapimfcwi. < Quan-

to poi alia parte che san Pietro Grisologo ebbe nella condanna

dell' Eresie di Eutiche, ricordiamo al corrispondente Cremonese

(oli vedete un poco che aflissazione 1)
della Civiltd Cattolica, che questi

era gia stato dannato da Flaviano Arcivescovo di Costantinopoli iu

u apposite (sic) Sinodo, e dal IV Concilio di Calcedonia nel 451: r

che il medesimo S. Pietro si restrinse, per lettera, ad esortarc

u Eutiche a non voler piu oltre disputare; cost narra Fleury lo sto-

rico della Chiesa (!!) al libro 27 1. Scende adesso tal colpo

che so il corrispondente Cremonese non si arma ben presto di un el-

mo fatato come quello di Achille e di Orlando, ne dovra andare col

capo rotto. Non e DUNQUE il solo Bissolati che stia (sic) poco ligio

al breviario; e se la Chiesa non si pronmtci6 (ne se prononcea pcu)

M ftnora avversa al professore Audisio, (anzi I' onwa, e di mollo, e

<( conplauso dci buoni erabbia de Iristi), ne storicairaente ripudi6 il

Fleury (come dimoslreremo a bell' agio in oceasione pin opportu-

naj , ci sembra che il critico potrebb' essere piu tollerante.

Rivenuti dallo stordimento di quel terribile dunqnte , mutaromo,

giusta il consiglio de'Logici, \ entiraema in un sillogismo e ne usci

la bella argomentazione seguente. Sta poco ligio al breviario, chi

sta poco ligio alia storia del Fleury; attesoche il breviario e la storia

del Fleury sono una cosa stessa con due nomi diversi, o veramente

due corpi informati da' un anima sola: atqui la Civilta CattoUca sU

poco ligia alia storua del Fleun- : dunque (la conseguenza e chiara^

dunque la Civiltd Cattolica sta poco ligia al breviario. L'argomen-

to e in forma ,
e il sa ogni sbarbatello che abbia primoribus labri$

i Sfirsa di Brescia n. 51.
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assaggiato im po' di logica-, la minore debb
:

essere conceduta da noi

se non vogliam contraddire a quel cho del Fleury scrivemmo in piu

luoghi, ma specialmente nel giudicare T elogio del Boccadoro: sic-

che, se in quella maggiore non si nasconde qualche tarlo o qualche

magagna, quella conseguenzavienproprio a batterci a mezzo la fron-

te; e qualche foglio libertino, il Parlamcnto verbigrazia o 1' Opinione,

stampera presto presto a caratteri da appigionasi: LA CIVILTA CATTO-

LICA STA POCO LIGIA AL BREMARIO.

Ma per questa volta
, que' nostri amici non avranno si fatta con-

solazione. E chi non sa quale storico della Chiesa, e quanto ligio al

Breviario siaClaudio Fleury ? Se voi ne togliete gli eretici manifest!

od occulti
,
e qualche parruccone incaponitosi a difendere le morte

dottririe de' piu rigidi Gallicani, evvi qualcuiio a' di nostri che cieca-

merite si affidi alle affermazioni di quello storico ? Dal compendio

che qui ne da 1'avversario s' inferirebbe che il Crisologo scrivesse

ad Eutiche solo dopo il Concilio di Calcedonia, cioe dopo Vanno

451
5 quando invece quella lettera fu scritta Tanno 449 1. Inoltre

quel bravo M. TAbbe, maestro spertissimo nel far dire agli scrittori

tutt' altro da quel che vollero
,

s' ingegno di falsare una sentenza

proprio in questa lettera del Crisologo di cui parliamo; sentenza

che manda in fumo gran parte del fallace sistema dello storico favo-

rito de' giansenisti 2. E vuole Tamico nostro, che ad imparare i me-

riti del Crisologo facciamo ricorso al Fleury ? E tanto basti sopra

la Logica del Corrispondente della Sferza. E faremmo qui punto ben

-volentieri, se non fosse che la conclusione del suo articolo ci sforza

di fare al ragionato fin qui una brevissima giunta.

Tra gl' indizii dell
1

imitazione del Gioberti fu annoverato da noi

.1' appiatlarsi che fece Toratore solto la ddlmatica del Crisoslomo per

avventare sicuramcnte i suoi colpi contro il polere legittimo della sua

-palria. Per le quali parole si adira il Corrispondente della Sferza e dice

di non sapere quanto zelo politico e quale carita si trovi in queste pa-

\ Vcdi questa lettera del Crisologo, slauipata tra quclle di S. Leone t. al n.

25; ed ivi le note de'celebri Ballerini.

2 Vedi il M\RCHETTI nella Critica della Storia Ecclesiastica e de' discorsi del

jig. Abate CLAUDIO FLEURY, all' Articolo II, Capo I, n, 18.
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role lanciate in tempi eccezionali conlro un giovane esordienle nella

prcdicazione ; e ci appicca per soprappiu ii bel nome di calunnia-

tori. Confessiamo di scendere a malincuore in questo aringo e sol

perche ci costringe 1' opera che abbiam tra le mani a respingere

quest'accusa. Che se per nostra difcsa diremoalcuna cosa non mol-

to gradita al lodatore del Crisostomo, la colpa ne cade sopra 1'av-

vocato di lui; il quale non voile vedere che delle cento cose riprove-

voli nell' elogio del Boccadoro, noi senzadubbio non traemmo fuo-

ri le dieci, e forse neppur le piu gravi.

Ventito Toratore a compendiare un' opera del Crisostomo scritta

durante il suo esilio, dopo altre sentenze che ne reca, gli mette

in bocca queste parole. Ben e dovere de' credenti in essa (croce)

rassegnarsi alle sofferen/e che non iscompagnano la bonta delle

opere . . . sendo la vita palestra , ginnasio ,
lotta

, fornace di

purgazione. Cosi da principio fu educata la Chiesa, e cosi ebbe

incremento. E se ora (yodiamoci che parole sue sieno queste)

vedi sparpagliala la societa noslra, oppressata durissimamente,

concussa, baltuli col bastone quelli che meglio vanno distinli, i

Capi d
1

essa a confine . . . non ci fermare 1' occhio, gittalo al futu-

ro, alle ricompense, alle palme . . . come 1' agricoltore nel verno

leva V animo alle stagioni che seguiranno 1. Ma sono tutte poi

del Crisostomo queste parole, ne il traduttore nulla ci ha messo del

suo? Apriamo il terzo tomo dell' opere del Crisostomo dell' edizione

parigina fatta 1' anno 1721 per cura del Montfaucon.

Tkav cuv Tor,; TYJV sy.y.XYjstav axopTzwOstaav ,
Ta i-r/jx^a. ^aOousav

,
sXau-

yivou; -coy? Iv
au-rfi Xa^oviac, -ccv irpisSpsv au-ci]? 7:oppio-

;.YJ
Tau-a jy.6-s'. ^cvov, f..

- X.

II tradurre 6-:av cuv per se ora 2, ed sXauvo^ivcu? per concussa e

Xaj).i:5vTa^ per quelli che meglio vanno dislinli (les homines plus

distingues) non e certo un dar prova d' essere ito gran fatto in-

nanzi negli studii di grecita e ne anco di lingua italiana. Ma la-

sciate sifl'atte inezie, chiederemo : a che fare fu introdotta quella

1 Elogio cit. pag. i i.

2 Vedi il VIGERO DC praecipuis graecae linguae idiotismis a pag. 436 e le no-

le dell'IlERMANN a pag. 790 nella quarta edizione di Lipsia deU'anno 1834.
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parentesi: godiamoci die -parole sue sieno queste? perche la CMesa

e '1 suo presule sotto la penria del traduttore divennero con im-

pensala metamorf'osi la presente socicla nostra e i Capi d' essa?

perche [jus-t^osjiivs'jc dal suo signiircato generico di baltuti fu tratto

a significare baltuli col bastone? perche a quel ^cpsona-rco a-svr/jkvua

(rilcyato in lontanissima parte) fu dato per equivalents lo sparutello

e magit) a confino.l ? Si confess! ad onore della verita che nella Chie-

si Bizantina voile il giovane esordiente raffigurata la Lombardia
,

ni' dominated di Bizanzio i Tedeschi
,
nel Crisostomo i Capi del-

1'emigrazione Lombarda, nella rimota Cucuso il vicino Piemonte.

Fu dunque calunnia il dire che il giovane esordiente voile appiat-

lard solto la dalmatica del Crisostomo coll' intendimento accen-

nato da noi? Nol direbbero i piu fieri nemici della morale rilassata,

i quali ci consentirebbero ancora d'aggiungere che Toratore vi si

appiattb con tanto mal garbo che T ha in piu luoghi non che scu-

cita ma lacerata. Si compiaccia pertanto ilCorrispondente della Sfcr-

za di ripigliarsi quel bel regalo che ci vuol fare senza verun nostro

merito-, e se vuole spacciare quella erudizione del moderno Aasrero e

del calomniez,calomniez toujours, quelque chose y restera del sig. Vol-

taire; cerchi attorno coll'occhio e trovera una turba di scrittori liber-

tini cbe adempiono appuntino il precetto di quel cinico sciagurato.

Un'ingiuria si grave al Crisostomo, qual e il travelgerne le parole

a sfogo di passioni politiche, ci parve eccczionale
,
almen qnanto i

tempi ,
si che non abbiamo a pentirci di aver messo in chiaro

questa allusione. Confesseremo tuttavia, che meno severe sareb-

bono forse state le nostre parole ,
se avessimo conosciuto T eta

giovaiiile dell' Oratore
,
sieche i suoi falli sono da credere eftetto

piuttoslo di leggerezza che di malizia. Ma per I'altra parte 1'ine-

sperienza di lui ci fa sperare , che appigliandosi ai consigli dei

piu vecchi, porra in dimenticanza le fallaci dottrine del male am-

mirato Vincenzo Gioberti, e volgendo a miglior uso T ingegno che

in lui non e scarso
,
avremo col tempo non gia una di quelle

1 Abbiarao esaminalo il testo greco perche a queslo sembra voters! attenere

il paneyirista. Nel resto le osservazioni restano le stesse se si consult! la ver-

sicne latina.
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nuvole che sono qua e la trasportate dal vento 1
,
ma un Ora-

tore cristiano. La quale nostra speranza se non rimanga delusa
,

verra tempo ,
die il Bissolati trovera maggior carita nelle nostre

censure, che nelle false lodi, e nelle piu false difese di chi adu-

landolo puo trascinarlo ove in tempi ed in luoghi non lontarii ab-

biam visto arrivare alcuni sacerdoti piu caldi della gloria d' Italia,

che dell
1

onore di Cristo e della sua Chiesa.

E tanto ci basti aver detto sopra V amico della Sferza bresciana,

aflinehe questa buona fanciulla convertita di fresco stia alquanto

meglio in sull'avviso, e non si lasci accalappiare da certi predicatori

di mitezza e di carita. S' ella sia per giovarsi de' nostri consigli ,
e

troncare fin da prihcipio un' amicizia sospetta, chi mai lo puo pre-

sagir con certezza? Checche ne avvenga, abbian per certo i nostri

lettori che il nome del Bissolati non comparira mai piu nel nostro

Periodico 2
, salvo se (il che tolga Iddio) venga fuori con qualche

nuova disorbitanza pari all' Elogio del Boccadoro , ovvero non ci

porga la bramata occasione di cambiare in lodi que' biasimi che gli

abbiam dati, non gia per vogliadi dir male d'altrui, ma per vantag-

gio di lui medesimo e di molti giovani a cui quell' Elogio potea farsi

pietra d' inciampo.

1 ludae, 12.

2 A farci cambiare consiglio, non varra per certo 1'altro telum imbelle sine

ietu lanciatoci inconlro dalla Sferza nel n. f>5 coll'intervallo di 15 giorni fra il

prinio articolo ed il secondo. Noi lo aspcttavamo per vedere se nulla dovessimo

moditicare del gia scrilto. Ma abbiam visto che le cose possono restar come sta-

vano senz'altra osservazione se non fosse il fidarsi troppo di cei'ti corrisponden-

ti, come e. g. di quello die accusava il ricevilore del lotto in Codogno, sicche

n' ebbe poi una solenne smentiU. Ne altra replica meritano certi Prisciani , i

quali ci vengono ad insegnare die in coll'accusativo, eziandio quando si tratta

dell' argometo de' libri, vuol dire-coMlro. Se cio fosse vero avrebbe un bt-1 da

fare la Congregazione dell'Indice condannando tutti gli scrittori che dcltarono

couimenlarii in Pentateuchum, in Psalmos, in Evanyelia ecc. ecc. Seguiti dun-

quc la Sferza a combattere 1'ino che avra fiato in corpo, che no* non verremo

a contenderle la vittoria. A dir la cosa qual e, ne anco avremnio corso questa

lancia, se (come si saranno avveduti i nostri lettori) non avessimo inteso non

tanto a confutare un giornale oscuro, quanto a ribadire certe verita forse un

po' dure, ma necessarie.



L' ORFANELLA 1

XXIII.

L addio.

Lieto adunque di si bel successo il Sindaco si ridusse a casa
,
e

non ebbe cosi tosto veduta la Rosaria , che con un ghignetto mali-

gno Vedremo, le disse, che ordine avranno le tue profezie intorno

a Bettina: i miei negozii corsero a meraviglia bene, e 1' Orfanella

sara qui condotta dallo stesso parroco. II trionfare che fece a tal

nuova la donna, le scemo la puntura di quel sarcasmo, e le mori in

sulle labbra ogni motto di rimando. Perfmo di frizzare e di mor-

dere lascia una donna quando ha per lo capo un partito da vincere :

e ben lo aveva Rosaria. Che pero trasse il consorte nello stanzino,

e quivi restati cosi soletti e con molta sospicione 1' uno narr6 li suoi

maneggi, ella ne udi il ragguaglio. Ogni cosa lepiacque, eccetto

che la condizione di aspettare ch' Eugenio le uscisse di casa. La pri-

ma ragione fa che ella non vedeva la convenienza di quell' allonta-

namento
;
e indi parve se ne adontasse un pochetto. Ma piii le rin-

cresceva la dimora che cio frapporrebbe all'entrata della giovinetta.

1 Vedi questo volume pag. 288.
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Chi sa quando Eugenio potra recarsi a Cosenza, e intanto correran-

no le settimane senza alcuri pro di Bettina! Voleva adunque che si

tornasse a D. Benedetto e si smovesse da quel proposito ch' ella chia-

mava ingiusto. Ma fosse pur franco al maggior segno il suo sig.

Sindaco, non ebbe cuore da cio; e piuttosto prese ad accelerare la

dipartita del figliuolo, come lo scioglimento di quel nodo.

Ed il caso valse piu d' ogn' ingegno. Erano cadute le foglie allo

spirar dell' autunno di quell' anno, cb' era il quarantesimo terzo del

secolo
; quand' eccoti sopravvenire improvviso un messo da parte

del sig. Domenico coll' incarico di condurre in Cosenza il giovane

Eugenio. Riferi questi ai cupidi genitori che le pratiche comin-

ciate dall' amico in sua casa volgevano a bene : desiderarvisi non-

dimeno la cooperazione del giovanetto. Accorra cola sotto figura

d' un onorevole officio
,
che in quello spazio di tempo era quegli

riuscito ad ottenergli : vi trovera un decentissimo quartiere ed amo-

revoli accoglienze in una famiglia cosentina arnica a Domenico :

ogni cosa aver lui divisata e provvista si per lo vantaggio di Euge-

nio, come per non aombrare la giovanetta Adelaide. A tali proposte

la gioia di Eugenio fu eguale al desiderio che aveva di rivedere Co-

senza, cioe grandissima: non minore nell'animo ma dissimulata

nel viso e alle parole fu quella dei suoi parenti. A Bettina solamente

dispiacque forte la partenza del fratello
; perche in quei non pochi

giorni di compagnia il brio, la spensierataggine, la vivacita di Eu-

genio non poco 1'avevano rallegrata. Ne punto le valsero quelle la-

crimucce che la Bettina spreco nel persuader ad Eugenio di rima-

nersene con esso lei, ed a' genitori di non lasciarlo partire: fur tutte

parole e pianti che si portarono i venti. Gli appresti del viaggio si

facevano con maggiore alacrita del consueto; e perche tornassero

piu malagurate al cuore dell'amorevole sorella ,
eran questa volta

maggiori delle altre che in biancherie, che in abiti e che in arnesi.

Tanti erano i bossoletti. le sacca, i fardellini, i rinvolti, le bolge, le

valige, e infino i gruz/oli del denaro, che pareva non che un gio-

vanetto si assentasse per pochi mesi, come le davano ad intendere,

ma che piuttosto avessero scasato un' intera famiglia.
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Non pote sofferire questa specie di dileggio la giovanetta, e nel-

1' atto die Eug.enio spiccava il salto sul ( uvullo , eila badandogli

la fronte II cuore mi parla. gli disse, die forse IMI c& vedremo

piu-, e T ultimo addio clie tu lasci ad una sorellu e un inganno, un

tradiinento. Queste parole eompunsero il giovanetto, e le crede

suggerite non daila. stizza deila presentc e inaspettata separazione ,

ma dal dispetto di sapersi destinata ad un chiostro. Per la qual co-

sa un po
1

sbalordito, un po' dolente Ti giuro ,
le rispose, che io

sono consapevole si, ma innooente della rea trama che t'hanno ov-

dita. jVta se tu resisti, io sapro bene distesserla. Scrivimi ogni co-

sa. In questa s
?

appressarono i genitori ,
e vedendo il iigliuolo

stranamente commosso, credettero che troppo gli rincrescesse quel-

la separazione; Io rincorarono, ii benedissero, rabbracciarono: ed

egli per torsi al rimprovero , che pareva ancor gli i'acessero gli

sguardi di Bettina
,

stretti gli sproni ai fianchi del suo cavallo si

diicgud.

Ma la Bettina rimase con una s^^na confitta nel piu vivo del cuo-

re, e tosto che fu sola comincio a piangere desolataoieate e ranima-

ricarsi di a-vei* nemiei ignoti, trame orditele inconfcro, mancanza di

ogni consigiio ed aiuto. E quelle parole non le si distoglievan mai

dal capo, e a forza di rugumarne ogni di
,

anzi ogni ora
,

il co-

strutto, 1'arcano, la portata, elia disfacevasi a vista d'ognuno, e

ne contrasse un compassionevole affievolimento della persona. Era

na pieta a vederla. Ogni crocciiia improvvisa di porte facevala

balzare, ad ogni stormire di frasehe o fruscio di piedi fremeva, per

ogni piccolo scricehiolio o stridore che le percotesse alia sprovvista

1'orecchio dava in sulle smanie, strillava, contorcevasi. Rodeanlesi

dentro gli spiriti per la rabbia e pel timore di queli' incognito tra-

bocchetto, che omai sa-peva esserlesi preparato, ma ignorava da chi;

e con cio ne portavasi fattamente irritata la persona, che ogni cuo-

re se ne strigneva. Or udite come anco Taffetto di genitore traligni

se una passione I'offuschi. I parenti di Bettina ne attribuirono que

sto cangiamento sinistro alia perdita del fratello, e se ne consolaro-

no in cuor loro perc-he cosi veniva meglio colorito il disegno di porle



L' ORFA'MELLA 399

ai fianclii 1' Orfanella. Con tal contento nel ouore non furon solle-

citi, e come potcvano essere? a disacerbare 1'aiflizione ddla fanciul-

fe; e questa dal canto suo addatasi di <|uel contegno, chiudevasi in

seno il dolore, e fomentandolo col silenzio 1'accresceva a suo gran-

de nocumento. Ma piacque a Dio cbe un qualcbe sol'.ievo non indu-

giasse gran fatto a venirle donde meno lo attendeva.

XXIV.

L' avviso.

Eugenic era partito : laonde il Sindaco fu tosto ai panni di D. Be-

nedetto a volerne la promessa. II buon parroco s'aflrett6 a porla in

atto tanto piu speditamente,' quanto piu aceesi furono i colori onde

gli si pennelleggi6 la desolazione e rabbatlimento di Bettina a quel-

la inaspettata solitudine. Parlo adunque coll' Orfanella, ne molto do-

ve travagliarsi affin di recarla airintento: tanto ella era docile ad

ogni cenno del suo benefattore. Quando ogni cosa fu messa in as-

setto per quel traslocamento, D. Benedetto stesso fu alia povera

casa, ove stanziava Rosella, e con pocbe ma affettuosissime parole

rese le piu cordiali grazie cbe seppe alia buona refaiuola alberga-

trice e custode di quella giovanetta per si lungo tempo. Iddio ne la

rimeriterebbe nell altra vita di guiderdone ceieste, ed egli da quel

piccolo uomo che dicevasi, non cesserebbe in terra di sapergliene

gratlo. Ora destinare Iddio altrove 1' Orfanella al doppio utticio di

riparazione e d'apostolato. Compiute cosi le parti di caritatevole ri-

conoscenza con quella pia popolana, chiomo a se lo fanciulla, e trat-

tala ad un canto cosi alia solinga, si fece a dirle.

Figliuola mia, tu muti stanza ed occupazione, ma non devi

oangiare il cuore e la vita. Iddio Signor nostro e da per tutto. Cio

vuol dire cbe tanto egli dovra presedere alle faccende domestiche

nel palazzetto del Signorino, qwanto presedeva al lavoro dl tessere

in casa la bottegaia. Uguale adui>>qe vn te sia la modestia, simile il

contegno, pari Tassiduita del lavoro, concorde Tatletto di carila

verso Tavola inferrna. Una cosa deve cangiare ed e la pazienza. In
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casa signorile dimorano, come in loro stanza, i dispetti, le uggie, i

pungoli, i dispiaceri ;
anzi talora spregio, dnta, vergogna. Son tutti

mali del cuore, del quali voi altri poverelli qui in questo piviere non

conoscete la Dio merce ne anco il nome. Or que' mali bisogna sop-

portarli in pace, come hai soflerto finora le impazienze e le stizze

della tua avola puntigliosa. Ma sai tu come si faccia a sopportarsi

in pace quelle molestie?

Rosella divenuta rubiconda nelle guance ma non trista, col sem-

plice sguardo gli fe bene intendere che aspettava d' apprenderne da

lui la maniera. Laonde il parroco seguit6.

Per sostenere quelle croci, figliuola mia, con facilita, tu devi

apprendere un
1

arte sola
,
difficile un tan tin da principio, ma che e

sgravio di grandi difficolta nel procedere. E 1'arte si e di non ve-

dere guardando ,
di non ascoltare udendo

,
di non versar fuora le

parole quand' elleno stan gia sulla lingua. Attendi a te ed ai tuoi

fatti: cio che non ti riguarda o che il vegga o che Tascolti, devi

dimenticarlo in sul fatto : cio che ti spiacerebbe poscia d' aver det-

to, devi lasciare di dirlo in sul piu bello del discorso. Capisco che

la pratica esperienza ti ammaestrera meglio delle mie parole, e pe-

r6 non le moltiplico intorno a questo capo.

Di un'altracosa debbo ammonirti, dalla quale dovra camparti la

pazienza. In quella casa udirai di certe sentenze e di certi principii

che ti faranno un po' di scandalo. Gia lo sai che non tutti gli uomi-

ni camminano per la via della verita e della salute; e la casa del Si-

gnorino e stata pur troppo finora una di quelle, ove piu il nemico

del genere umano e riuscito a far del male. Quello che udirai adun-

que conforme agli ammaestramenti ricevuti sinora, e tu conferma-

lo, se ti viene il destro, con umilta e disinvoltura : tutto cio che

fosse contrario non ti commuova Tanimo, ne la lingua. Al tuo grado

s' afla soltanto ii tacere, il compatire ed il pregare. La confutazione

che ti pud riuscire a qualche pro dev
1

essere il buono esempio: docile

ai lor servigi ,
mansueta

,
sollecita , modesta : che non trasandi mai

nulla ove t' accorga di fare il lor piacimento. Cosi ne guadagnerai

per te 1' affetto e la stima, e forse un di 1' anima a Dio.
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ConVebbe con si prudente avviso fatto cuore alia smarrita Ro-

*ella ,
s' avvi6 D. Benedetto al palazzetto del Sindaco che 1'atten-

deva, e dietro lui ne veniva la vecchia Agnesa sorretta per le brac-

cia dalla nipote e dall'antica ospitatrice. Due lavoratori del Sindaco

e il piccolo Menico trasportarono quel poco di robicciuola che a Ro-

sella parve potesse ancora bisognarle in quel nuovo ricetto, e so-

prattutto per servigio deirammalata vecchierella cbe menavasi se-

co. La Bettina fu quel giorno stesso avvisata che ad assisterla in

ispecialta e a tenerle compagnia, le verrebbe in casa I'Orfanella, dei

cui pregi tante volte aveva udito parlar da questo e da quello con

riverenza. Voile il cielo che ella ne fosse contenta oltremodo, e

quindi il pensiero d'accoglierla amorevolmente sel tolse sopra di

s&, intanto cbe il Signorino e la moglie s
1

intrattenevano a fare

gli onori di casa al parroco, che accompagnando quella famiglia

veniva a sciorsi del debito d' una visita verso del sig. Sindaco. II

pievano si comport6 in quell'occasione colla gioviale ilarita che era

tutta sua : e i padroni di casa gli corrisposero con un' aflaticata e

profusa cortesia; piu ripulimento azzimato di civilta che sincero

sentimento del cuore. L' ultime parole che disse il parroco nel tor

congedo furon queste lo v' ho recato in casa un giglio candido

e rigoglioso, perche vi sparga il soave olezzo dei suoi profumi e vi

attiri le benedizioni del cielo. Ma vi rammenti che egli & un fiore

tratto di chiuso e santo giardino, ove celeste mano il pianto, divino

umore I'annaffio, alito etereo Favvivo ed abbelli, in modo che esso

e tutto cosa di Dio. Mano profana adunque non che reciderlo e

guancirlo, non osi pure toccarlo.

XXV.

Un secreto.

Come furon soli, I'irnpaziente Rosaria voile tosto a se la giova-

netta fante per darle opportune istruzioni. Fu questo il primo ab-

boccamento di quelle due donne
,

dal quale la Signora usci con-

tentissima della donzella
,
e la donzella meravigliata e stupita della

Strie II, vol. III. 26
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Signora. II colloquio si ridusse i rivelare in gran segreto, il qual si

fece tre e quattro volte promettere dairattonitafanciullanon abbat-

tutasi mai a simile confidenza con persona al mondo, a rivelare cioe

la vorazione della Bettina al chiostro. Esortolla di suggerire, anzi

correggendosi dopo, conservare disse quella santa vocazione coi sa-

vii discorsi e coi santi esempii-, ad ineorarla che le parli di Dio, dei

Santi, della Chiesa: ad ammonirla infine del tnodo di comportarsi ron

ffuell'indole dolcissima della sua figliuola Odimi, le diceva, buo-

na giovanetta : un cuore piu dolce e piu amorevole della Bettina e

difficile che si trovi fra mille. Ma appunto perche si dolce e si amo-

revole ella profondamente si risente se non e corrisposta d'altrettan-

to affetto da ognuno. La troverai dolentissima della lontananza del

fratello, quasi fosse stato poco amor verso di lei, quello che fu ne-

cessita di domestica bisogna. A qaella stessa dolcezza di natura de-

yesi arrecare il cangiar che fa sovente e in un medesimo di piu vol-

te di suo parere. Te ne accorgerai parlandole di quel proposito suo

di farsi monaca. Ma veh ! non devi parlarne tu direttamente : ricor-

dati che m'hai promesso il secreto. . . .

Anche con lei debbo mantenere tal segreto? le dimand6 inge-

nuamente TOrfanella.

Anzi con lei sopra ogni altro. Ella e dolce, dolcissima : ma

non per questo le manca il suo grano di pepe, e la sua gocciola di

fiele. Guai se s' avvecle che quella sua volonta sia trapelata al di fuo-

ri, e che alcuno od alcuna la conosca.

Perche adunque mi avete data questa notizia?

Perch6 e necessario che tu soavemente la conforti a dar quel

passo, non parlandogliene direttamente mai, ma facendo spesso di-

scorsi di Dio, del vivere ritirato e chiuso agli sguardi profani, della

felic-ita di chi alleva il cuore a virtu nel verginale nascondimento, e

cosi consagrasi sposa celestiale al Divino sposo ,
e queste cose le di-

rai come se lei non riguardassero in nulla, come un too pensiero e

desiderio. Non e vero che tu la pensi proprio cosr, buona Rosella?

La giovane arrossi tutta in viso
,
e non rispose che inchinando

per vergogna il capo : laonde, preso animo, la Signora continue
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Va dunque, figliuola, e sii accorta. Con me poi adopera

tutta la liberla: svelami ogni lua occorrenza, cliiedimi ogni bisogno

della ttia nonna, riguardami siccome madre amorevole.

Mi permettete adunque die fin d'ora chieggavi una grazia. 10

debbo andarc ogiiidi a chiesa, e il sig. Parroco ra' ha promesso che

anclie di qui mi seguitereste voi a mandarrnivi. Innanzi mi vi ac-

compagnava la refaiuola; ora cbi mi ci condurra?

Lascianc il pensiero a me
,

e non temer di nulla. Vi sono in

casa due donne, la Mariaima e la Carmela : v'e mia figlia: ci sono io

stessa. Compagnia adunque non ti puo mancare, ne ti manchera di

certo. Abbi giudizio, sii docile, e sarai contenta d'ogni tua vogliuzza.

Qui la Signora condusse la fanoiulla nella camera assegnatale ,
e

perche ella bramo di aver seco il telaio
, e da un

?

altra parte con

esso poteva ella adoperarsi al pro della casa stessa
,
la sig. Rosaria

promise che , ove il Parroco il consentisse
,

il farebbe trasportare

cola, e le darebbe agio di irnpiegarvisi alquante ore fra di. Ma che

donna era dessa questa Signora, la quale abbiam veduto tenere si

divcrsi parlari, e comparire lungo il nostro raccoato con si diversi

sentimenti in cuore, e o|>erazioni rrella vita?

XXVI.

Qual madre tal figlia.

Monteleone, la citta piu elevata e piu nobile e ancor piu antica, la

quale sfoghi la sua veduta su tutta la valle che nomasi
,
come gia

dicemmo, la Piana, fu la patria di Rosaria, ma non cosi degli ante-

nati di lei. II genitor suo soldato di gran cuore e di varia fortuna

aveva gia dalle prime nozze a.vuto un figliuolo ,
che fu Raimondo ,

ed in eta piu avanzata ridottosi a godere Teta senile in pace con-

trasse nuovo maritaggio, e itss6 la dimora in Monteleone. Quella

stanza gli fu cara per 1' aperto, lucente e chiaro suo cielo, per

le viste larghe , amenissimo, svariate, e molto piu per la bonta

delle terre sovra cui siede a cavaliere , per la comodita delle abi-

tazioni e per la nobile e gentile indole degli abitatori. Or qui la



vecchiaia ebbe deliziata dalla piccola Rosaria : la quale quand' era

ancor tant'alta ebbe dal padre soprannome di Rosuccia; cosi bionda,

ricciutella
,
baliosetta ed incarnatina ell' era

,
e di grazie piena e di

bambolesca venusta. Or siccome avviene il piu delle volte che i

vecchi genitori trasmodano nelle blandizie e nei vezzi coi lor nac-

cherini e colle lor friammolette-, cosi la tenera eta di Rosaria in luo-

go di freni, e di garriti, e di picchiale corse tutta fra le moinerie e

il baciuccbiare del veccbio babbo, e il lisciarla, 1'azzimarla, fiorirla

della giovane genitrice. EU' era 1' idoletto della casa : e tutto che

puttina ben mostrava d'accorgersene all' arietta cbe le balenava sul

visino: e se nonche dalla natura avea sortito dolcissima indole, quel-

la maniera di condurla innanzi 1' era dessa la migliore per farla di-

venire la piu capricciosa e superba femraina del mondo.

Se non che eccoti di sbalzo cangiato ogni cosa intorno alia tapi-

nella in sullo sbucciarle appena il nono Aprile. Mori il padre ,
e la

non grande fortuna pote redarle in parte : 1'affetto suo non gia, anzi

al suo cader nella tomba parve svanire altresi F affezione materna.

Sciagurata genitrice! La sua piccola figlioletta dimentico troppo

presto ,
e datala in balia di mercenarie educatrici

,
ella partissi di

quel luogo per secondare un suo sventurato e forse antico capric-

cio. Da quel di ebbe strani e fortunosi accidenti che in breve la

condussero alia fine della vita piu presto che la non si crede giam-

mai
j
e la iigliuola non rivide piu ,

anzi non ebbe piu nuove di lei.

Or 1'altro figliuolo del defunto vegliardo trovavasi gia bene innanzi

negli anni e giovanetto di pel biondo quando al padre sembr6 bene

di contrarre quelle seconde nozze. Restossene adunque sempre lon-

tano da casa, e non che trattare non voile per fino veder giammai la

matrigna. Sol quando udi la bizzarra e spiacevole partenza di lei da

Monteleone, egli v' accorse si per vendicarsi la paterna eredita
,
co-

me per educare quella fanciulletta , la quale gli era in fine sorella.

II partito piu naturale per lui sarebbe stato di porre la fantolina ad

essere educata in qualche casa religiosa : e ben vi furono amici ed

amiche che glie lo consigliarono ,
e quasi colla loro autorita furo-

no per imporglielo. Ma il giovane Raimondo aveva una paura.
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la maggior clic fosse al momlo
,
che posta la sorellina ad allevare e

costumare entro d' un cliiostro di sacre vergini, la non uscirebbe se

non selvaggia ed ispida di maniere, stupida, melensa, insensata nel-

I'ariimo
,
e con in capo tutte le fantasticaggini e le soperchierie

del bigottismo.

Piacesse al cielo che nella nostra Italia i moderni costumi non

avessero simiglianti pregiudizii largamente propagati! In cambio di

quelle leziose giovanette che sciupano il tempo e il patrimonio nei

teatri e nelle vcglie ,
o alia men trista nei circoli e nei ritrovi sen-

lenziando scioccamente d' ogni aflare
,
d' ogni scienza ,

d' ogni qui-

slione
$

noi avremmo delle oneste spose ,
delle madri savie

,
delle

uuitrone religiose ed esemplari. In cambio d'eroine da romanzo nel

cui cervello frullano sistemi di governo, nel cui cuore bollono sospi-

ri di liberta, le cui lingue s' aguzzano a scagliar la balorda gioventu

tra le sbarrate e gli accampamenti di guerra; avremmo gentili donne

e crisliane ricche di fede, di purila, di fortezza da condurre a' casti

pensieri del Cielo non che le famiglie proprie ma le altrui
,
e con

essi i popoli e le citta. In cambio imalmente di quelle sguaiate au-

trici di novellette, di racconti, di romanzi, misere gloriucce, o an-

che meglio vergognose infamie letterarie, ci avremmo di caritate-

voli e pie matrone, le quali il consiglio, la sostanza, il tempo e 1'af-

fetto collocherebbero a sollevare per amor di Gesu Cristo gli afflitti.

e i poverelli. Ma questi nostri sono i piagnistei consueti della balor-

daggine e del vecchiume! Omai per la donna italiana spunta (ha

scritto teste una d'esse) era novella: essa ripigliera i suoi diritti e

sedera a scranna coll' uomo al governo delle repubbliche, e all' in-

segnamento degl'ignoranti. Gia non corre omai mese che non veg-

ga venir alia luce un qualche libro di donna. Oh si : verissimo. Ma

i bei documenti che ne vengono al mondo ! Oh Dio ! che scempio

sono quei femminini libretti nei quali il minor male si e che non vi si

parli mai alle giovanette cattoliche di Dio, di redenzione, di sacra-

menti, di Chiesa, se pure (come ci avvenne teste di leggere in un

certo quadernazzo di carte punteggiate e moscate di nero, che avea

la pretensione di passar per un libro sol perche portava in fronte un
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nome donnesco) ,
se pure quest! sacrosanti oggetti della nostra re-

denzione non vi si dileggino e scherniscano a gran vergogna del

sesso che s
1

ebbe il nome di pio.

Ma la moda, ultima consigliera degli uomini pelasgici ,
vuol cosi

nell' Italia : e ncll' Italia s
1

impreca a gote eniiate contro alia educa-

zione del chiostro per le donzelle. Madri e padri piu sventurati die

ciechi non v'accorgete che questa dottrina e merce forestiera, e gia

da un pezzo svilita e scema di pregio nel paese medesimo ov'ella fu

prodotta e lavorata? Guardate , quando pure con lei volete consi-

gliarvi inogni cosa, guardate alia Francia che ci regalo si belli am-

maestramenti : essa fu la prima a fame durissime le prove, e ravve-

duta delFeiTore vergognasi omai di tanta stoltezza. Quivi non v'ha

villaggio ,
non borgo , per non dire paese o citta ove a raccorre le

giovanette in santa educazione non siavi un chiostro, od un ospizio.

E pur le gentili donne francesi ban fama di coltura, di senno
,

di

prudenza piu che ordinaria. La Francia fu tratta dalle fauci della

incredulita e del libertinaggio per 1' opera speciale delle matrone

educate all' ombra dei chiostri : e V Italia
,
se non fa senno o il Ciel

non la scampi ,
vi si lascera ingoiare per le insidie e le colpe della

donnesca gioventu che fugge omai di essere allevata da chi sia

consacrata al Signore.

Questo stesso abbominio alia educazione religiosa aveva il sig.

Raimondo. 11 poverino 1' ebbe istillato da certi libri donatigli come

tanti piccoli tesoretti di scoverte e di verita peregrine da un gio-

vanettucciaecio che gli era venuto fra'piedi, quando meno il cerca-

va. Laonde tenne fermo, e parendogli di avere in capo una gran

dovizia di precetti educativi pens<b di prenderne sperimento colla

fanciulletta, e comiaci6 a volerla dirozzare dase. Fantasia cieca da

giovane ! Imaginate se in sul ventesimo quinto anno poteva egli in-

catenarsi attorno ad una bambinetta per insegnarle non gia i lavori

d' ago, e di maglie, o di rocca, che nel sistema educative delle gio-

vanette, come 1' intendeva Raimondo, non avean che farvi ; e nep-

purele faccende, gli uffizii, la masserizia domestica, di cui crede-

va bene opportune venissero informate le fanciulle, ma non aveva
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DC ahilita nepraticaper esserne egli il maestro; por insrcrnarle a-

dunquc (he? Quel tanto che aveva imparato egli medesimo, cioera-

no lettere, storie, scienzc, e colali allre diflicili dis'-ipline. Non pe-

IK'I adunque gran fatto ad accorgersi della sua stoltezza: e le fre-

quenti bizzB c i piccoli sdegnuzzi di Rosarietla per checche rion le

andusse ai versi, e il lastidio die senti del trovarsi soletto con una

creuiurina egli uomo amabile si ma grave e lontano da vezzi, e

giuochi, e lusinghe infantili, e la noia deldover passare tuttoil san-

to di con quel connettere lettere e sillabe con si poco apprenderne

della hambina, il trassero da quel capriccio. La Rosaria fa data ad

ammaestrare ed allevare a certi suoi parenti $
e Raimondo conti-

nue) con miglior profitto gli studii per se, che non li ebbe promossi

Delia sua sorella.

In questa nuova condizione di cose Rosaria non fu meno sventu-*

rata che innanzi. Le raccomandazioni fatte dal fratello alia nuova

educatrice, che esercitasse 1'ingegno piu che il cuore, e la testa piu

che le marii della fanciulla, le fecero seguitare uno strano modo

d
1

istruzione, dal quale non doveva uscirne, come difatto non ne

usci, ne donna di lettere, ne donna di famiglia, ne licenziosa aflat-

to, ne attatto savia e religiosa. Imperocche, come a farfalla che col

frullo delle ali agita ivaporosi profumi di cento fiori senza dimorar

mai e tuffarsi ed impregnarsi nell' aura (V alouno, cosi la maestradi

Rosaria condusse la sua giovane dis^epola pertutte le arti donnesrhe

e i niaschi studii senza che d' alcuna o d' alfuno d' essi profomla-

mente 1'ammaestrasse. Sapeva adunque la Rosaria al terzo lustro

tagliar qualche leggera cavrioletta in aria, gorgheggiare qualche tril-

lo, o gruppettodi note, strimpellare un' arietta sul chitarrino o sul

pianoiorte, ma ne di hallo ne di musica conosceva piu oltre. Anche

di miniare ehbe souola , ma quivi non venne mai a nessuna prova

e contentossi di conoscere a parole le maniere che v'ha di dipigne-

re, come si dovrebbono campire, imporre, accendere, sfumare, om-

bre^giare i colori, o quali fossero la principal! s?uole d Italia, e dei

maestri piu rinomati, quali i pregi sommi e distintivi. Di lettere ere-

devasi erudita da gareggiare al par dei sommi, perche aveva a mente
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una buona dozzina di sonetti e qualcuno d' essi era persin codato
;

sapeva moltissime ariette del Metastasio
, ed era giunta a decla-

mare in una sala di ammirate signore la morte del ronte Ugolino.

Quanto a storie e scienze natural! dicevalamaestra a suoi amici che

la Rosarietta minacdava didover venire alcun che di straordinario.

Era ancor piccina e sapeva a mente i nomi delle piu cospicuebestie e

nostrali e slraniere. Di fiori poi e del come educarli o crescerli non

era a dire: tutti vedevano la passione di lei e come sempre alle tempie

ne voleva le ciocclio, allo sparato della serrina una camelia o una rosa

e nelle mani un mazzetto. Tanta e cosi svariata dottrina faceva la Ro-

saria ingalluzzire e paoneggiarsi di molto : tanto piu che in udirla,

come suole avvenir tra le donne, le matrone ne prendevano mera-

viglia, ed astio le giovanette. E pure ne avean assai poca ragione:

che femmina essendo e dovendo fra breve donna e capo di famiglia

divenire
,
ne dell

1

agucchiare ,
ne del cucire

,
ne dell' imbianchire

od insaldare, non die deldivisare o tagliare unlavoro donnesco qual

piu trito si fosse intendevasi un ette. Le pochissime volte che ella

ebbe ago fra le dita fu per ricami d'ori e di punti; dai quali niun

pro per se ne per altrui le veniva, ma invidia ed alterezza.

E lo spirito di lei, 1' interiore coltura del cuore, senza della quale

F esterne discipline sono intonaco e belletto di fetida e puzzolente

sepoltura, qual fu? A doverla dire appunto, come ella medesima ve-

nuta a migliori propositi dolentemente confessava, quella coltura fu

interamente dimenticata. Andava a messa prima perche tutte vi an-

davano, e poscia perche nella chiesa si poteano scontrar tutte le da-

migelle della citta, e venire ad una certa gara di sfoggio, di elegan-

za, di leggiadria. Assisteva alle prediche perche potesse darne giudi-

zio, e negli splendidi crocchi serali coronare d'allori o mitriare di

vitupero il sacro oratore. Alcune volte fra 1'anno si comunicava, per-

che questa pratica serviva nella citta a conservar la fama onesta del-

le giovani zitelle, e chiudere la bocca ai maligni o le speranze agli

insidiatori. Fu volta che la Rosaria ebbe invito d'assistere ad una

festa di monacazione, la quale facevasi d'una signorina gia sua arni-

ca. Or il vedere, come avviene in simili congiunture, gli sguardi di
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una citta intera volti sopra quclla vergine, le lodi che ciascuno a ga-

ra le profondeva, gli stbggi di tutte le cospicue famiglie nel corteg-

giarla: lei in somma, e solamente lei per quei giorni occupare ognuno

e con tanta festa e con tanti applausi; le desto in cuore un certo sen-

timento d'astio e d' invidia, che ella ritenne fosse una vocazione

alia vita claustrale ancor per se. Per alcune settimane par!6 da

senno della volonta venutale di sagrarsi a Dio, e perche niuno le

prestava fede essa piu s' incaponiva a volere ed a chiedere. Se non

che il rumore ed i parlari della nuova monaca andarono a poco a

poco dileguandosi ;
e con essi in petto alia Rosaria svanirono le

uggie e le gare, e quindi eziandio ogni desiderio di chiostro pul-

lulatole in cuore per ambizione che aveva di primeggiare. Perche

in fine in fine assai poco alia sua educatrice,
1

e meno anche a lei

caleva di chiesa, di prediche, di sacramenti, di chiostri. Anzi con-

tro alle chiese
,
alle prediche ed ai sacramenti ed ai chiostri in

qualche lettura, e in qualche colloquio aveva udito ed attentamen-

te appreso certi goffi paraholoni, che avevan corso ai suoi giorni

di fini e dilicati sarcasmi.

Per uno d'essi appunto cominci6 verso la giovane Rosaria 1'am-

mirazione del signer Checco, allora quando reduce da Napoli re-

cavasi questi nel suo paese di L. con in tasca la cedola di Dottore .

ed in capo la miscredenza e il sofisma. Ball' ammirazione fu agevole

il tragitto ad una certa simpatia ,
la quale presto, allettata da quei

pregi estrinseci che adornavano la donzella, crehbe in amore sino a

richiederla in isposa edimpalmarla. Malasig. Rosaria divenuta mo-

glie cosi per tempo ,
e traslocata dalla ridente citta di Monteleone

nel piccolo villaggio del consorte perde tutto lo splendore di che ir-

raggiava nei cerchi e nei ritrovi festivi: e costrettaad occuparsi per

necessita delle faccende domestiche mostr6 tutta 1' imperizia chenc

aveva. Quindi a poco comincio sen tire un nero disgusto di quella

vita uguale, noiosa, afiaccendata, e per sopra piu disgustata dalP u-

mile compagnia di foresi e lavoratrici e bottegaie che cola le facevan

corona. Grido, smani6, tempesto, invoco la protezione del fratel-

lo, vinse il punto 5
e il Signorino fu costretto a passar buona parte
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dell' anno in Monteleone per amore della moglie, ma con gravissi-

mo claimo altresi del suoi doraestici interessi. L' eta e lo scemo del-

le entrate posero un fior di senno in capo a quella sventatella ; e se

non rinsavi affatto, certo rivenne a tanto d'acconciarsi volentieri a

fissar la stanza nel villaggio del marito, e darsi attorno per procu-

rare 1' economia della casa, la quale sarebbe ita a fondo senza que-

sta risoluzione.

Intanto i due figliuoli cbe avevano ben per tempo rallegrate

quelle nozze, Eugenio ed Elisabetta, passarono I' infanzia e la par-

volezza in mano di nutrici e di balie, con quell
1

intristire e inselva-

tichirsi sia nell' indole, sia nella persona die e il solitofrutto di co-

tali allevamenti. Quando Rosaria ebbe posta la dimora nel castello

del marito comincio a prendersene pensiero, ma quale poteva averlo

essa cresciuta con si nuova maniera d' istruzione
,
e moglie di si

strano marito. Venuto grandicello Eugenio ,
1' amore e la delizia

della sua mamma, fu mandato per necessita di buoni maestri al Col-

legio non senza lungo piangere di Rosaria, e fu scelto quello di Co-

senza per 1' amicizia del padre verso il sig. Domenico. Rettina rima-

se in casa alia discrezione della madre, che non trov6, diceva ella,

dalle sue in fuori, mani sperte e capaci alle quali affidarla. Legge-
rissima donna com' ella era ne fe un' assai piu leggiera fanciulla.

Ruon per Bettina che ilpaesetto ovestava non era una citta. Fu me-

stiero per la garzonetta, se essa voile aver qualche divertimento fuori

di casa, che il cercasse alia seminazione, alia mietitura, alia vendem-

mia: e in casa, non potendo altrimenti, dovevadopo le dotte istruzio-

ni materne mettersi a lato d' una delle due vecchie fanti e imparar

da esse colla vista pur non volendo ne consigliatavi da persona tutti

gli offici famigliari e le cure domestiche. Cosi ella coll' intenzione

di spendere in qualche cosa il tempo che ne ristorasse 1' animo tro-

TOSSI d' occuparlo utilmente-, ma non abbastanza pel suo pro. In che

modo le fosse addestrato lo spirito alle cose di Dio, che discorsi udis-

se in casa, quali esempi e consigli ne ricevesse, dopo il racconto fat-

to sinora non e mestieri di dirlo piu chiaramente ai nostri lettori.



L' ORFANELLA

Fara rmiraviglia che tal madro si decidesse ad imporre di suo capo

il velo alia figliuola, come abbiam veduto che propose Rosaria. Ma

in questa determiriazionc molte ragioni vi ebber parlo. L' astuto di

Domenico fu veramente il primo a metlerla irmanzi allaSignora co-

me il piu ulil modo d' ingrandire Eugenic che ellnamava con gran-

de allot to. S
1

era di piu persuasa Rosaria, e T inchiod6 in questo

giudizio il parlare dell' amico, che Bettina non erafanciulla che po-

tesse brillare nel mondo fuori di quel paesello. Ora trovarle un ma-

rito che venisse a chiudersi in quel bugigattolo sarebbe impossibile:

mandarla fuori ad essere derisa ed umiliata sarebbe una crudel-

ta. In line la dolce indole della giovanetta, la sua vita ritirata e so-

linga ,
la ritrosia che ella mostrava per ogni pensicro serio , e per

ogni impiccio ancor leggero , davano, secondo cheessi la discorre-

vano
, troppo chiari indizii che la vita tamultuosa del mondo non

era fatta per lei.

XXVII.

Una confidenza .

Rosella non stette guari tempo a conciliarsi 1'affezione della Bet-

tina. Un anno appena ne divideva Y eta, ed ambedue erano in su

quel tempo che V animo giovanile ha bisogno di sfogo ,
e gittasi

spensierato con tutta la confidenza al primo oggetto in che s' in-

contra. Bettina adunque volentieri trattava colla giovane fante
,
e

dal trattarla ognidi piu alia domestica sentiva crescersi in petto la

stima e Tafiezione verso di lei. Vedevala cosi gentile di fattezze, che

la origine campestre e villana coprivano ad ogni sguardo anche piu

acuto: e questa gentilezza tanto piu le piaceva quanto maggior mo-

destia velavala
,
ed ornavala un contegno affabile ma grave insieme

e malinconico. Nessun atto in lei era affettato o rinfronzito, e pure

non mai appariva rozza o selvatica : niuna parola altezzosa o ira

conda le usciva di bocca e pure volentieri s
1

intratteneva in ameni

ed abbandonati discorsi
,
e spesso condivali di sale innocente. Non
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mai abuso della confidenza della sua padrona: anzi una volta Betti-

na fuori di se per la meraviglia fe osservare alia madre die quell' Or-

fanella tanto piu diveniva schiva e riverente quanto piu fiduciosa e

domesticaera lamaniera onde venia trattata. Ma due cose sopra le

altre rapirono 1' animo di Bettina; la carita di Rosella verso 1' avola

inferma, e la contentezza schiettissima del suo stato : con tutto che

e la vecchia si fosse data subito cola a conoscere quella rabbiosa e

viperina che era in fatto, e la condizione della Rosella sembrasse a

tutti durissima nel presente, ed incerta dello avvenire.

Per tutte queste si rare qualita Bettina le pose un amore tene-

rissimo non quale a i'amigliare e fante, ma come a sorella
;
e quanto

a fiducia e sicurta d' animo le si apriva anche con maggior baldanza

die non colla madre istessa, o con qualsivoglia altra persona al mon-

do. Per la qual cosa il suo animo trafitto dalle ultime parole di Eu-

genio trov6 un facile ristoro nella nuova arnica. Non trascorse lungo

tempo che ella pens6 di disacerbare il proprio affanno, e forse anco

ripigliare la smarrita pace col versare in cuor di lei la propria pena,

e svelargliene la cagione. Rosella
,
avvezza a pensar sempre lode-

volmente d' ognuno, pose fuori ogni argomento per volgere a bene

le parole di Eugenio. Ma ruminale sempre meglio , arzigogolavi su,

rimaneggiale d' ogni verso
,
elleno non danno che un sol senso, e

questo aspro, amarissimo. Consiglio allora la Bettina se ne aprisse

colla propria madre
,
e da lei cercasse averne e spiegazione ed al-

leggerimento : ma tutto indarno.

E perche, finalmente le dimando, non ve ne siete chiarita dal

vostro confessore?

E son queste, stupefatta rispose la Bettina, e son queste cose

da dirle ad un confessore, cara mia Rosella?

E se al confessore non dite di queste cose
, perche le avete

dette a me?

Oh V e ben qui il suo perche. lo ti coriosco giovane affezio-

nata, savia, compassionevole : tu non mi tradiresti per tutto 1' oro

del mondo : ma del confessore non so poi nulla, m> chi sia, ne che

bene mi voglia.
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Veramente non tocca a me di dirvelo
,
ma se mel per-

mettete. . . .

Di' su. con piena liberta: sai che amo il parlar chiaro.

Giacche adunque me lo permettete ,
io vi dico che in questo

la sbagliate. Vi confidate in me
, povera creatura, ignorante, sven-

turata ,
e non confidate in tin sacerdote, che vuol dire

,
come una

volta ci disse il parroco nella sua istruzione
,
un ministro di Dio

in terra. Ditemi se fosse qui nostro Signore istesso vivo e in per-

sona avrestedubbiodi confidargli questo segreto deli'anima vostra?

Or bene : quando state ai piedi del confessore, fate conto che quel

prete faccia per voi le veci di JSostro Signore.

Ma questa filastrocca che c'entra ella col mio timore ? Detto

che 1'abbia al confessore che ne sapra egli piu di me di queste tra-

me orditemi ?

Forse non ne sapra nulla egli, ma potra mettere voi sulla via

di saperle ,
o dirvi il modo di non vi ci lasciare arreticare

,
o come

reggervi se per sorte v' incappiate : e questo e pure un ristoro. Ma

chi vi ha detto che esso non ne sapra nulla ? Quante volte io non gli

ho detto di cose che credeva impossibile che uomo al mondo indo-

vinasse mai
,
ed eccoti che di primo balzo il contessore vi ha dato

dentro e m'ha tolta d' imbarazzo
, proprio come se 1' avesse avuto

rivelato dal cielo !

Non termin6 qui un tal discorso : che la Bettina usata di vedere

un paio di volte in tutto un anno in lontano paese un confessore

ignotoe semprenuovo alquale la conduceva la mamma, non aveva

alcun concetto giusto ne dell' autorita ne della capacita ,
ne della

carita d' wn sacerdote il quale degnamente amministri 1' augusto

sacramento della penitenza. A fargliene adunque entrare in capo

qualche stima dove la Rosella contarle per filo la storia della sua

infanzia, quella della sua famiglia non meno che alquanti fatterelli

di certe altre giovinette a lei noti per avventura. Bello il vedere la

stupita damigella soavemente arrendersi alle semplici parolette di

Rosella , e confessare che se veramente il parroco riuscisse con lei

ai fatti quale ella dicevale di averlo sperimentato , non istarebbe
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un momento in bilico d' affidargli F anima sua e farlo il suo con-

fidente ed il consigliere ne' pericoli dei quali vedevasi oscuramen-

te minacciata.

Non fu piccolo guadagno per la Bettina
,
e di gran beni le frutto

appresso quel colloquio : ma tutto altrimenti ne fu per Rosella.

Rimasta sola coi suoi pensieri le baleno alia mente un sospetto

che il segreto a lei svelato con si gran mistero dalla madre di

Bettina avesse ancor qualche attinenza colle parole di Eugenio :

e dubito non fosse per avventura la trama, il voler cbiudere a sua

mala voglia in un monastero 1' inconsapevole figliuola. Questo so-

spetto le intorbido tutto il sereno della Candida anima sua
,
e sem-

pre che ella romita restavasi con so medesima : Volesser mai
,
di-

ceva fra se
, adoperarmi in si reo disegno ? Se la Bettina vuol farsi

religiosa perche non dirmelo
,
ella che non mi tien celato pensiero

che le sorga in capo? . . . Ma no
,
non puo mirare a cosi nobile e

santo termine chi non ebbe la ventura di essere bene istrutta nelle

cose del Cielo
,
come pur troppo mostra di se questa mia padrona.

Or se ella nol vuole , il vuol cer to la madre a suo dispetto : e per

ottener F assenso di lei mi destin6 suggeritrice e consigliera presso

della liglia. Potro io ubbidirle? E qui barcollava tra il si ed il no.

Le venne in mente di chiederne parere dal confessore
$
ma cac-

cio quel buon pensiero come una suggestione diabolica d' infran-

gere il primo segreto a lei ingiunto con si gravi e solenni parole

dalla padrona. L'animo aveva conturbato, e nella turbazione dell'a-

nimo si scambiano facilmente le ombre per corpi vivi
,
e le svolaz-

zanti lucciolette prendonsi per accesi fanali. II meglio che seppe

risolvere
,
fu d' indurre la sua padroncina a confidar da si quell'an-

gustia a D. Benedetto
,
e chiedergliene consiglio e schiarimenti.

Per riuscirci uso accortamente di questa industria. Quante lodi di

questo o di quel fatto del parroco aveva ella ascoltato da bambina ri-

pete, ma senza studio ne arte, alia giovane Signora, fino a farle ra-

dicar bene nell'animo la riverenza verso quel venerabile sacerdote.

Addatasi che le parole avean fatto presa da questo lato
, passo a

svelarle minutamente le angustie della propria vita o fossero di
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poverta e di bisogni temporali, o di strette, afflizioni, meianconie

dello spirito; e li a richiederla che consiglio avrebbe ella saputo

darle, o die aiuto. Se la Bettina imberciava nel segno, ed ella ne la

lodava : e cosi appunto, diceva, adopero meco il parroco e mi con-

forto. Ma cio accaddele il men delle volte. Piu spesso avvenne che

1' inesperta donzella tenzonava fra mille incerti partiti : ed allora

Rosella con molta semplieita : Or udite, le diceva , bel consiglio di

che mi sovvenne, e bel conforto che mi profleri quel mio padre spi-

rituale. E qui le narrava come la cosa fosse cosi e cosi andata per lo

appunto ,
e quanta consolazione ne avesse colta per se opportuna-

mente. L' animo di Bettina fu vinto
;
e gia ell' era la prima a rnet-

tere discorso di D. Benedetto
,
a cercarne le piu piccole partico-

larita
,
e se non disse chiaro che sel torrebbe a guida del proprio

spirito ,
si fece pero promettere dalla Rosella che si lascerebbe ac-

compagnare da lei la prima volta che andasse in chiesa pel parroco.



DI RENATO DESCARTES
RISPOSTA AL SIG. LENORMANT '

L' amore si apprende alle cose belle, e le cose a cui si apprende,

tutte abbellisce. E di vero le cose che da natura siam predisposti

a diligere quelle diciamo amabili e pregevoli , poiche nessuno vuol

persuaders! cbe il suo afletto naturalmente si volga a cosa indegna

di lui. Quindi e che le madri innocentemente s' illudono circa i

pregi dei loro nati. e non fa opera pietosa quegli che cerca a disin-

gannarle. Quindi nasce parimente che le nazioni avvezze ad irrag-

giarsi della gloria attribuita ad alcuno dei loro figli ne gioiscono se

altri loro tributi omaggio di laudi
,
e si corrucciano se qualche te-

inerario si provi ad oscurarne gli splendori. Quel primo sentimento

provammo noi
,
or son pochi giorni ,

nel leggere un dotto rapporto

fatto nell'Accademia Reale del Belgio dal Canonico De Ram Rettore

magnifico dell' Universita cattolica di Lovagno. In quel breve ma

sugoso scritto 1' illustre accademico dava contezza d' un' epistola la-

tina del professore Fuss intorno al valor poetico della Divina Com

media deirAllighieri: e con gusto squisito pari all' erudizione delle

1 Vedi il Correspondent torn. 32, pag. 6H e segg. 25 Luglio 1853.
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cose nostre rivcndicava contro i suoi detrattori 11 merito inarriva-

bile del poeta sovrano.

II secondo poi di questi sentiment! eccitammo noi in un nobile

scrittore di Francia
, quando nel numero LXXVIl sponemmo i mo-

tivi che ci farevano parere esagerate le lodi tributate alia filosofia

cartesiana dal ch. Lenormant. Egli, come dotto, gentile e spiritoso

scriltoro, riprcse la palla al balzo, e non voile per onor di Francia e

del suo celebrato filosofo che le nostre parole rimanessero senza ri-

sposta. Percio in un artioolo ingegnosissirno . e pieno di attico sale

industriossi di salvare per quanto gli fu possibile la gloria del Car-

tesio, senza pero contraddire sostanzialmente la nostra tesi
,
o me-

nomare il valore delle ragioni da noi addotte
,
riducendo la diffe-

renza del suo dal sentir nostro per questo capo a leggere sfumature,

come nel precedente quaderno aveva annunziato *.

Per la qual cosa ci bastera ringraziare qui il nobile scrittore di

aver messo in cbiaro Taccordo che corre nei punti principal!, frale

nostre dottrine filosofk'he e quelle che son propugnate nel periodico

francese sopra il valore della ragion naturale nella cognizione del

vero. E tale schiarimento da lui recato tanto piu ci parve opportune,

quanto che gli atti recentissimi del concilio di Amiens confermarono

pienamente queste dottrine ,
e misero un termine ( come speriamo )

a quelle troppo lunghe dissension! che agitavano i cattolici di Fran-

cia, e facevano temere che sotto nome di tradizionalismo ricomin-

ciasse a metier radici un insegnamento proscritto dagli oracoli della

Chiesa. La quale decisione de' Padri ambianesi torna in gran lode

agli egregi scrittori del Correspondant ,
che con maravigliosa co-

stanza difesero negli anni scorsi i veri principii dell' insegnamento

cattolico
;
ed ottenuta una vittoria che tanto li onora

,
la seppero

rendere piu bella colla rara modestia del loro silenzio.

\ Qnelques mots d' eclaircissement .... suffiront pour aplanir la difficulte

qui peut exister entre nous et notre eminent contradicteur, ou du moins pout

reduire la divergence de nos idees a nne nuance sans importance pour le fond

des principes, que nous nous honorons de defendre avec les redacteurs de la Ci-

vilta Cattolica. Correspondant; toin. 32, pag. 480. 25 Juin 1853.

Serie IT, vol. JIL 27
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Dopo cio noi permettiamo volentieri al valoroso scrittore di attri-

buire la sua predilezione per Descartes agli assalti, con cui la scuola

tradizionalistica nell' impugnare Cartesio cercd d' annullare il valore

della natural ragione troppo da questo esaltata: sapendo noi che e

cosa malagevole airumanadebolezza il non abbattersi ad un estrcmo

declinando dall' alLro. Ammettiamo pure volentieri il merito lette-

rario dell'autore delle Meditazioni, ma ne questo, ne la sua valentia

nelle discipline matematiche fanno buona ai nostri occhi 1'ammira-

zione del suo filosofico insegnamento. Quanto poi al sapere i motivi

segreti che determinarono il filosofo francese a vivere in paese di

eterodossi ,
non crediamo che porti il pregio di fame piu squisita

ricerca, essendo questa una quistione personale, puramente storica,

ditficilissima a defmirsi , ed ove fosse definita pochissimo giovevole

al nostro scopo. Poiche non ci siamo proposto di combattere le in-

tenzioni segrete di Renato
,
ma si di svelare la vanita dei principii

iilosofici esposti ne' suoi libri , secondo 1' intendimento che primo

si affaccia ad un lettore imparziale ,
e che piu universalmente gli

fti aggiudicato da quelli che lo impugnarono o lo seguirono in vita

e dopo morfce.

JNoi confessiamo di aver letto e considerato sia in gioventu sia in

eta matura, con animo scerro di pregiudizii, anzi desideroso di tro-

var nuovi lumi, le opere del Cartesio (che a leggerle anche piu volte

e ponderarle con attento studio non si richiede gran tempo) e con-

fessiamo pure di essere sempre stati delusi nella nostra aspettazione

ne di saperci abbastanza fare ragione di quell' entusiasmo che ecci-

tano Uittora in alcuni de' suoi connazionali. Della quale differenza

altri potrebbe forse trovare la cagione in quella filosofia piu pura ,

piu ampia ,
e piu sublime che avemmo la ventura di attingere , fin

dagli anni giovanili t nelle opere de' dottori cattolici e segnatamente

di S. Tommaso-, alle quali doveva far ricorso il Cartesio, se veramen-

te, come crede il ch. Lenormant, intendeva di porre un argine al

nascente materialismo. Ma, qual che ne sia la cagione, il detto qui

sopra valga a togliere ogni sospicione di leggerezza da parte nostra

nel giudicarlo, quasi che i testimonii arrecati da noi sopra 1' indole
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della filosofia cartesiana e non piuttosto gli scritti original! dell'au-

tore
,
fossero gli unici fondamenti del nostro modo di opinare. E

piu chiare prove daremo di questo esponendo a suo tempo gl' in-

flussi del cartesianismo nelle scienze specolative. Al quale proposito

avvertiamo che col taccre i nomi degli scrittori dei diversi articoli

nel nostro periodico non deve generarsi confusione
,
ma unita

,
es-

sendo questo silenzio pegno dell' accordo perfettissimo che regna

fra gli autori , ispirati tutti da un solo pensiero e costantemente

rivolti ad un medesimo fine.

Attese queste brevi considerazioni ,
1' illustre scrittore del Cor-

respondant non si maravigliera se diciamo esagerati gli elogi co'qua-

li rabate Emery, illustre confessore della fede, voile onorare Descar-

tes nello scegliere che faceva da'suoi scritti i piu bei pensieri intorno

alia religione ed alia morale. Descartes, scrive egli, malgrado de'

suoi nei e il padre della luce : alia chiarezza degli splendori sparsi

nella via da lui scoperta cammineranno sino alia fine gli uomini

che corrono il filosofico arringo. Si, Descartes
,
sebbene caduto

in qualche errore perche uomo e non angelo, e uno degl' ingegni

piu vasti
, piu penetranti , piu vigorosi che siano comparsi da

che il mondo e mondo. Onoro 1' umana specie e particolarmcnte

la suapatria che si gloriera eternamente d'avergli datoinatali.

Quest' ode pindarica che il sig. Lenonmint pose a testo del suo arti-

colo puo essere un modello di stile sublime e un'aspirazione di amo-

re nazionale
,

il quale e cosa sacra e meritevolissima di riguardo ,

ma non crediamo possa sostenersi come tesi di storia o di filosofia.

Laonde siccome noi non troveremo degno di riprensione un Fran-

cese che se ne valga a eonsolarsi delle sue glorie ,
eosi

, crediamo,

nessuno c' imputera ad ingiustizia o scortesia il non far eco a tanto

panegirico ,
ne agl' ingegnosi commenti onde si piacque di corre-

darlo 1'onorevole nostro avversario.



RIVISTA
DELLA

STAMPA ITALIANA

i.

Sugli Economisti lialiani del nostro secolo Discorso di ANGELO MA-

RESCOTTI Firenze 1853 un Vol. in 12 di pag. 254.

L'Autore si accinge a dimostrare nuovi principii nella econo-

mia politica sociale , principalmente sulla individualita industrio-

sa secondariamente sulla giustizia distributiva. Cosi

esordisce il suo proemio il signor Marescotti
;
e questo assunto che

dovra compirsi con una serie di discorsi
, viene iniziato in questo ,

lo accenna il titolo
,
con un esame critico degli economist! italiani

relativamente alle principali questioni della scienza.

Tutto il tessuto di questo discorso, dopo breve proemio, si divi-

de nelle parti consuete : Produzione e partizione della ricchezza.

La prima parte esamina nel primo capo , diciamo cost
,

1' ontologia

della ricchezza, nel secondo il valore, nel terzo il commercio, nel

quarto il numerario. La seconda parte nel primo capo considera le

leggi della partizione della ricchezza, nel secondo la proprieta spe-

cialmente della terra
,
nel terzo il capitale ,

il frutto e 1' usura
,
nel

quarto il frutto dell' ingegno (talento dice 1' A.) ,
del lavoro, e il

pauperismo , nel quinto le precipue materie di pubblica ammini-

strazione ,
contribuzioni

,
banchi ecc.
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Tale c la distribuzione delle materie
;
in ciascuna delle quali non

mancano all' A. delle idee e giuste ed evidenti
,
frammiste a quelle

inesattezze ed a quegli errori, dai quali non potra mai guardarsi un

economista, il quale non conosca a fondo le vere teorie sociali.

11 prirno capo della seconda parte ci sembra quello ove I

1

A. spie-

ga piu chiaramente il suo sistema
,

riducendo la partizione delle

ricchezze a pura giustizia commutativa
, abolitane la distributiva.

Commutazione del mio col tuo; ecco, dice, la societa e la giustizia.

H Nulla si cambia dunque da noi nel concreto delle cose
,
ma si

cambiano le espressioni che figurano la teoria
,
onde si deve re-

golare la partizione delle ricchezze (pag. 138). 11 sentimento

che ha governato la penna dell'A. in tutto non solo il capo ,
ma il

libro
,
e un sentimento comune in Eurflpa a tutti coloro che ripro-

vano il soverchio immischiarsi delle amministrazioni centrali in

tutti i piu minuti interessi degl' individui e delle societa minori. E
sotto tale aspetto 1'A. va d'accordo con tutte le persone oneste

,

ciascuna delle quali si risente di tale compressione in quei punti

ove ella e piu sensitiva
, giacche la lingua batte dove il dente duo-

le. E come la Chiesa si lagna del giuseppismo che le toglie la sua

unita indipendente ,
come i Vescovi francesi dannavano il mono-

polio universitario, come le provincie e molto piu i Municipii si dol-

gono di non potere provvedere a se medesimi nelle spese di am-

ministrazione comunale ecc; cosi il Marescotti si lagna che il pro-

prietario non possa liberamente amministrare il suo, molestato ad

ogni pie sospinto da un doganiere che intercetta le merci stranie-

re
,
da un esattore che decima le indigene. Queste doglianze con-

tro 1' intramettenza delle amministrazioni centrali
,

fondata sulle

teorie degli economisti e dei pubblicisti, dimostrano pur troppo es-

servi in queste teorie un errore profondo e radicato ,
del quale la

Civilta Callolica ha piu volte additato le ultime barhe rampollanti

dal principio dell' individualismo eterodosso : il quale se si appiglia

alle moltitudini, produce anarchia demagogica ,
se alle monarchic,

centralismo burocratico. Ma a questo male voler provvedere colla

soppressione totale di ogni Governo, egli e un troncare la testa per

guarire il mal di capo.
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Ne solo il rimedio ci sembra violento, ma 1' accusa eziandio lan-

ciata contro tutti gli economisti, ci sembra senon ingiusta, almeno

esagerata : siccome quella che attribuisce agli economisti T intenzio-

ne di fomentare questo centralismo, perche danno leggi alia produ-

zione e alia distribuzione delle ricchezze : la voce distribuzione
,

dice egli, racchiude un senso di autorita, di padronanza (pag.

130). Oedianio peraltro che non tutti gli economisti cosi 1'mteiida-

no : e che quando ricercano le leggi secondo le quali si produce e si

distrihuisce la ricchezza sociale, molti di essi parlano di quelle leggi

iisiche risultanti dalla natura dell' uomo e dell' universo
,

e non

gia di leggi civili obbliganti ad usare in questa o in quella maniera

i diritti di proprieta. Anche di queste parleranno talora
,
ed attri-

buiranno ad esse maggiore' influenza che non debbono. Ma poiche

1'A, medesimo confessa che nel concreto delle cose nulla egli cam-

bia
; poiche quella giustizia distributiva

,
e quelle proporzioni geo-

metriche egli le ammette in sostanza, spiegandole a un dipresso co-

me vengono spiegate da altri savii economisti e fra gli altri dal Ro-

magnosi a cui 1'A. consente (pag. 135) ;
non pare che sieno tutti

meritevoli del vitupero onde vengono macchiati. Cio che all'A. di-

spiace forse nella cosi delta giustizia distributiva, egli e quel diritto

che sembra concedersi alia autorita
,
di trasferire d' urio in altro il

possesso o la proprieta -, quasi un tal diritto fosse padronanza.

Nel qual proposito a pagina 9 egli biasima il detto del Vale-

riani che il pubblico gius e supeiiore al privato, e il darsi da lui per

norma della giustizia distributiva la proporzione geomelrica ,
delte

commtitativa I' ariimelica
, quasi vi abbia due giuslizie nel mondo.

E si lascia prosiegue 1' A. guidare da Aristotile principalmen-

te, rioh che dai filosofi antichi e moderni di Aristotile seguaci ,
i

quali non poterono considerate 1' uomo
,
siccome da noi vien ri-

ce puta&vper ente complete e fatto a similitudine di Dio, secondo lo

pose fl Vangelo ,
ma quale vile particeiia di una piramide ,

di

cui la base & sostenuta sugli omeri della moltitudine ,
dominata

dati^aiitorita di chi comanda e fie forma 1'apice : Ornnia rex iifo-

pefio possiftet , singuli dominio
,
disse Seneca.
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II detlo di Seneca ha una proprieta singolare e distingue ogre-

giamcnte il dominio emincnte dal privalo colle due voci imperio, do-

mmio : la prima delle quali esprime il diritto di ordinare in ci6 che

viene richiesto dal ben puhblico il materials che e posseduto dni pri-

vati
;
la seconda ,

il dritto clie luuino i privati di usare per loro

comodo le cose materiali che posseggono. Ma il Marescotti , <che

mostra di non capire una tal difleren-za , data 1'eminente giqii,->di-

zione ,
ne inferisce che la ricchczza del cittadino diriene un

dacfihe la proprieta dello Sta,lo non ha confini (ivi). Questa i

za dell'Autore potrebbe applicarsi a tutto cio cbe 1' uomo ha .sglfo

terra
,
e che nella societa viene governato dalla autorita : la lin-

gua del oiltadino, potremmo djre, diviene un nulla, dacche I'era.ir,

nente giurisdizione dello Stato puo vietare le contumelie e le )>6-

stemmie
5
un nulla 1'attivita dacche e vietato il furto e 1' omici^je ;

un nulla il domicilio dacche non e permesso ordirvi congiure o ifir-

eendii : in somma se il governante ha dritto ad ordinare tutta la

aooieta ,
se omnia imperio possidet ,

la societa non 6 che un nujju.

Se 1'A. avesse compreso la diversita che passa fra ci6 che fii w-
(Una a ben pubblico (potsidetur imperio), e cio che si ma per

nio private (possidetur dominio), avrebhe tosto capito che

dire il Valerian! ,
e prima di lui Aristotile e S. Torpniaso ,

due proporzioni assegnate alle due funzioni della giustizia , ni <sa-

rehbe uscito in quel compassionevole epifonema (quasi vi -Q

due giustizie nel mondo). La virtu della giustizia e una^ ma

do io compro da un mio uguale, ella mi ohbliga a pagargli T

tanto di ci6 che egli mi vende
;
e questa e giustizia commul^tiva.

Ma se in una famiglia tutti gUindividui si associano per fare a Hpese

comuni una bonificazione alia casa
,
chi facesse pagare ugualmen-

te quel comodo che ne risulta a tulti gl' individui della famitrha .

sieno padroni di casa o inquilini, sieno ricchi o poveri ,
ne godano

un giorno o un anno ecc ; costui commetterebbe una grave ingiu-

stizia. La spesa dovrehbe distribuirsi egualmente e in proporzioni

diverse secondo le forze ,
i comodi

,
il tempo ecc. ecc. e que^ta -e

giustizia distributim. L' A. che torna su questa censura contro

S. Tommaso nel primo capo della seconda parte, comprendera rhf
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le ricchezze dell'erario sono appunto quel tullo indiviso che egli non

sa trovare nella nostra societa (pag. 128) ;
e rhe se niiin monarca

e padrone delle fortune dei cMladini
, ogni governante supremo dee

per6 dislribuire sopra di essi le gravezze a proporzione delle forze e

dei vantaggi, e le distribuisce a proporzione dei meriti e del bisogno.

Queste dottrine sembrano ammettersi dalFA. nel primo capo della

seconda parte: di che dobbiamo inferire aver lui voluto biasimare

principalmente alcuni eccessi di qualche economistacomeil Gianni,

anziche riprovare sostanzialmente la dottrina. forse non avendo

idee abbastanza giuste rispetto all' autorita sociale e alia necessita

di questa per 1' esistenza della societa; l'A. non avra forse compreso

esservi certi casi
,
nei quali il Poter supremo ha diritto di disporre

dei beni privati, non gia per usarli, ma per determinare i diritti e

doveri privati in quei casi in cui lasciano qualche incertezza
5
come

accade nelle pubbliche intraprese, nelle liti, nella prescrizione ecc.

Nei quali casi se 1' autorita commette alle volte degliabusi condanno

di qualche privato , molto maggiore e piu universale riuscirebbe il

danno se mancasse un principio di unita per decidere le controversie.

Delia cui necessita non avendo 1'A. quel concetto chemerita, hapo-
tuto essere adombrato della giustizia distributiva , principalmente

dopo gli abusi che ne hanno fatto certi legislatori ed economist!.

La medesima inesattezza puo osservarsi a pag. 13 e seg. ove

egli ragiona contro i sistemi di politica artificiali ed inslabili. 11 te-

ma era bello
,
ma V A. lo svolse ricorrendo come a stato naturale

all' uomo libero: ha da partirsi, dice, dairuomo libero, dalla ma-

teria libera
,
dal commercio libero .... II fisico

, per creare la

scienza del moto, non parte dal corpo imbarazzato negli attriti e

nei viluppi dell' atmosfera: considera il corpo libero di se mede-

simo. Se in tal guisa non adoprasse, non avrebbe ottenuta mai

una formola sicura, universale, direttrice.

I nostri lettori gia hanno scorto il gravissimo abbaglio dell' A.

che da alia scienza per punto di partenza cio ch' e mezzo di analisi,

e ben veggono ch' egli renderebbe cosi falsa tutta la scienza fisica

come falsa e nel suo capo tutta la scienza sociale: tanto e funesto

alle scienze e agli scienziati quell' intraprendere gli studii speciali
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senza essersi quadrata la testa con esatti studii universal! di meta-

fisica ! Se 1'A. ne possedesse almeno quella dose assolutamente ne-

cessaria a comprendere il procedimento scientifico, non ignore-

rebbe cio die tutti sanno, appena salutano dalla porta la logica,

ogni cogni/ione umana e molto piu la scientifica procedere per

tre gradi, clie sono la sintesi con/usa, la cognizione analilicar

.

, la

chiara cognizione sinletica. La sperienza e quotidiana: esci per un

momerito di casa tua a diporto per una lunga via retta; e vedrai al-

1' estremita un non so che
,
che sembra muoversi

5
inoltrati e lo ve-

drai chiaramente in moto-, e se piu t' accosti t
1

accorgerai che e un

uomo: ed a misura chene vai distinguendo (analizzando) il porta-

mento, Fabito, la statura efinalmente le fattezze, giungerai a con-

cludere: fi il tale. La sintesi confusa ti fece conoscere un non so c/ie,

T analisi le singole parti; questa distinzione riunita ad un sol tutto

pronunzio la sintesi e disse : e il tale.

Or cosi pure procede la scienza : il fisico non parte dal corpo li~

bero, ma dal corpo tal quale egli e in natura imbarazzato in mille

allrili e viluppi. Siccome per altro la limitatezza dell' umano inge-

gno non gli permetterebbe di tutte considerare ad un tempo le ra-

gioni di tanta complicazione, egli incomincia ad analizzare, usando,

come dicono gli Aritmetici, una falsa posizione: Supponiamo, di-

ce, che questo corpo fosse libero
;
e in tal supposizione stabilisce

delle leggi, le quali conosce benissimo essere vere solo nell' idealita,

ma false nel concreto. Pero finclie vuole insegnare soltanto la scien-

za ideale, potra contentarsi di tali astrattezze : ma quando pretende

applicarle dovra tornarc al reale e calcolare tutti quegli attrili e vi-

luppi ed aggiungerli, non gia come diceT A. quasi appendice o ec-

cezione della scienza, ma come verita e pratica costante.

Preoccupato da tali errori T A. esclama: Noi piu fortunati del

fisico, dappoicbe gli ostacoli artificiali possiamo sperare di vedere

rimossi, onde la scienza teorica sia ridotta a pratica sicura . E

sapete quali sono questi ostacoli artificiali che siamo fortunati di

vedere rimossi? sono i vincoli dello Slato, della nazione, della citla I

cotalche per ridurre a pratica sicura 1' economia del Marescotti ,

dobbiamo applicarla ad uomini sgranellati, che non appartengano a
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n-azione alcuna e non vivano in alcuna citta, se non forse per ecce-

zione o per cautela. E questo si chiama scienza pratica! e con idee

cosi inesalte il Marescotti si accinge a confutare tutti gli economisti,

e a rifabbricare T economia!

Non meraviglieranno quindi i nostri lettoriche uri economia mo-

\onte dall
1

uomo libero perori sperticatamente per la liberta del

< oinmercio, ed inveisca
,

s' intende
,
contro la politico, fratesca che

i segno a troncare il capo alia intelligenza ,
e contro la politico ge-

>..
i

.itante, la quale senza le maestranze o corporations avrebbe ridotta

f Europa simile alia Turchia (pag. 49 e 51). Parla qui 1' A. del-

1 Europa dal secolo decimosecondo sino a noi (pag. 50), e vede

T uomo intelligente raminyo, spavenlalo dalle minaccie, trafelatoper

lafuga; in tale societa iaprolezione commerciale, die' egli, c liberla.

Ma in questa almosfera in cui ogni cittadino si avvisa respirare

T aria dei natural! diritti umani, le tariffe presenti, queste specie

u di patenti nazionali fanno esse d
1

uopo ? (pag. 51) L'A. rispon-

de cbe no; e continua dimostrando essere un beno pel Portogallo il

tributo che paga all Ingbilterra. Sai tu, interroga, cbi rende tri--

butario dell
1

Inghilterra il Portogallo? Ei stesso, ossiala propria

. inettezza o zotichezza. Non sa far niente, o quasi niente; ecco

perche e tributario. Compra il burro dall
1

Inghilterra, perchenem-

meno sa coagularlo ,
e volge lo squisito latte delle sue mandre in

a tanto formaggio. Cosi dall' industria inglese riceve quello che non

sa fare, e intanto apprende a fare (pag. 58).

Non sappiamo quanto piacera un tal panegirico ai cavallereschi

eredi dei Vasco Gama e degli Albuquerque ;
e dubitiamo che trove-

ranno piu zotico 1' italiano che il portoghese. Ma tal sia di loro: se in

Portogallo dopo tanti anni di Costituzione, il Progresso non e ancora

giunto a coagulare il burro ed e arenato nel formaggio, non possiamo

negare che 1' epiteto ,
benche scortese, pu6 sembrar ragionevole.

Tutto il dubbio stara nel fatto, sembrando un po' strano che i Por-

toghesi ignorino ci6 che Abele o label nelle sue tende gia conoscea

fin dai primordii del mondo.

Quello che a noi Italian! pu6 cuocere egli e il leggere, dopo que-

sta ramanzina al Portogallo : ripeli cose simili sul Piemonte. Buon
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per noi che in Roma vendevasi gran tempo fa il butiro fresco di

P-wmonte, come narravaini nclla mia gioventu, il Cardinal Morozzo:

sicche almeno al burro il progresso piemqntese era giunlo anche

sotto T assolutismo. Cio uon ostante a parcre dell
1

Autore egli fa

saviamente nel rendersi, come il Portogallo, tributario agl Inglesi,

giacche avra, dice, da una navigazi.one piu ardita e piii spedita

generi piu a buon rnercato che non aveva dalla propria navigazio-

ne. Alcuni navigatori genovqsi emuleranno 1' inglese, per non farsi

superare dallo straniero, enon perderanno nulla: alcuni altri meno

solerti ci perderanno senza dubbio; ma tutto il popolo ci guadagne-

ra, il popolo intero di Genova e di Piemonte (p#g. 59). Se sorives-

simo una confuta/ione ,
molto ayrorarno. fhe dire : ma una Rivisfca

destinata a far conoscere il libro, altro non puo fare se non ricordare

all
1

A. che la ricchezza risulta, anche a parere di lui, da due fattori,

1' uomo e la natura. Non bastano dunque gli uomini solerti, ci vo-

gliono i capitali, le relazioni, la potenza britanniea per emulare con

Crutto quei navigatori. Senza di cio ecco T ultimo risultato che ri-

promettono anche le teorie del Marescotti. 1 meno solerti ci perde-

ranno senza dubbio ,
lo concede 1' A. : i piii sqlerti se non hanno

capitali qguali ai britannici, dovranno perdere aneh'essi. E qualun-

que vantaggio pqssauo trarre in avvenire
,
non lo conseguiranna se

non a traverso a lungo sperimento di patimepti e di miseria.

Peggio per cotesti poltroni, rispondera qgi forse un economist^,

per cui 1'uomo e mezzo di ric-che/.za
,
e la ricchezza e fine dell

1

uo-

mo. Ma noi che riguardiaino V uomo qual fine e la ricchezza qual

mcvso di mantenerlo ; noi die ad ogni Governo crediamo essere sco-

po, prima il bene morale e poscia il fisico
;
noi aspetteremo gli effetti

per lodare le amministrazioni. E non crederemo giammai ne giusto

n.e savio un governante che faccia patire i vivonti colla speraiiza ^i

far godere i pronipoti. Le quali cose abbiam detto nqn gia perche

disapproviamo assolutamente, quando e possibile, la liberta del com-

mercio, la quale anzi ci sembra in astratto piu conforme alia uma-

nita naturale e alia carita evangelica : ma solo per riprovare quel-

rassolutismo di liberta che vede tirannia in ogni vincolo, e ragiona

di economia senza tener contodei fatti. Cosi sembra procederel'A.
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Se vuol far cambiare un sistema di amministrazione territoriale
,
e

un capitalista se ne lagni; egli risponde con tutta franchezza: Non

hai che a trasportare in altre Industrie i capitali impegnati nella

coltivazione della terra. Yi e forse un limite all' industria umana, e

alia ricchezza di una famiglia? (pag. 70) Ben si vede die 1'A. non

tiene conto degli attrili. La risposta sarebbe forse tollerabile se fosse

cosi facile trasportare i capitali e cambiare i mestieri dei rozzi artigia-

ni, come e facile all' Economista scrivernela sentenza in un trattato.

Mutate il mestiero, trasportate i capitali ! Presto detto : ma. . . .

II procedere in tal guisa col povero popolo appellasi dai nostri

rigeneralori : incivilire
,
metter nel popolo amore alia fatica, in una

parola moralizzarlo : e il loro spediente si riduce sempre ,
benehe

sotto formole piu miti, alia ricetta del Gioia : Aff'amate il popolo e

lo avrete industre : o per lo meno le bocche inutili mangeranno la

polvere del sepolcro.

Ma coloro per cui la mordlila non risiede nell* epigastrio e F uo-

mo del popolo ha dritto a campare quanto il primo degli aristocra-

tici, dei monarchi, e per fmo dei deputati; questi non sapranno mai

rassegnarsi a pronunziare con quel sangue freddo, con cui gli eco-

nomisti : I meno solerti ci perderanno, ma apprenderanno a fati-

care . Essi credono che la fatica debba amarsi per coscienza e non

per fame-, che debba usarsi per sostentamento, e non per disperazio-

ne; e che un uomo del popolo quando ha faticato otto o dieci ore del

giorno, abbia adempito il precetto del Genesi (in sudore vesceris) al-

meno quanto un marchese o un deputato il quale alzatosi a mezzo-

giorno spenda le dodici ore a brigare un portafoglio ,
a mangiare

in un meeting, a plaudire ad una cantatrice; e che per conseguenza

egli ha diritto a campare onestamente con tale lavoro. Che dunque

una societa ove quella giusta fatica non da di che vivere, ella e so-

cieta radicalmente disordinata ; e quei sistemi economic! che sopra

un tal disordine fondano le speranze della felicita del popoli ,
assu-

mano pure a loro posta una filatessa di nomi e cognomi filantropici

ed umanitarii, coll' aggiunta anche di qualche testo del vangelo per

condimento
,
altro mai non faranno che sistemi da selvaggi e mo-

nopolii epicurei.
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Perdoneranno i lettori la prolissita di queste osservazioni
,
colle

quali fu nostro intento di confermare ci6 die abbiam detto al prin-

cipio ,
inesatte essere radicalmente le idee del Marescotti intorno al

diritto sociale eai principii metafisici: e da tale inesattezza germi-

nare altri gravi inconvenienti anche nelle teorie economiche. Po-

tremmo confermare questa censura con altre citazioni
,
mostrando

per esempio 1' unita di famiglia e di nazione condannata dall'A. a

pag. 107 come cosa presontuosa o ridicola o ingiusta o impertinen-

te o dannosa. II che per altro non toglie che a pagina 139 V uomo

industrioso non prolunghi la sua presenza nei nipoti per mezzo della

ereditd: censurato il Romagnosi a pagina 29, perche consideral'uo-

mo non nell' individuo ma nella societa; suggerito a pagina 20 per

rendere lamoltitudine moderata e ragionevole la libera stampa per

cui i dotti e gli illetterati sembreranno uscire dalla scuola stessa,

e come fratelli si accetteranno nelle assemblee popolari i filosofi

sperimentali, che si perseguitavano per cervelli rivoltosi . Difesa

a pagina 168 1' usura sostenendo espressamente che il danaro nu-

merando sempre vale meno che il numerate . Al quale proposito al-

eune parole del Fabroni citate a pagina 171 tradiscono Verrore fon-

damentale donde muove FA. nella sua apologia in favor dell
1

usura.

Non ha prezzo, (eccone le parole) non ha prezzo tra gli uomini

altro che il piacere, ne si comprano che le comodita: e procuran-

dosi comodo e piacere con incomodo e molestia altrui, non si pa-

ga se non che il danno e la privazione del piacere ad altri arre-

cata. II tenere alcuno nel batticuore e dolore; dunque convien pa-

garlo .

Cosi il Fabroni citato dal Marescotti; e un animo nobile non po-

tra a meno di sentire nausea e ribrezzo al vedere cosi calcolati in

lire
,
soldi e denari gli affetti dell' animo e i doveri della coscienza :

risultamento obbrobrioso delle dottrine utilitarie. Chi serba dignita

d'uomo e carita di cristiano, arrossira che a tale obbrobrio ridur si

voglia la fratellevole corrispondenza del vivere sociale, che ogni in-

comodo si metta in mercato ed ogni tlducia si trasformi inpericolo.

Che sia tale la societa fra miscredenti, T intendiamo
;

ed inten-

diamo per conseguenza che sempre nell'atlo della prestazione essi
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corrano pericolo e prefcendano guadngni. Ma fra cattoliei il fare

altrui quel bene che senza proprio danno si puo ,
sava sempre do-

yere di capita se noil' di giustizia; e la fidueia che si- pone ia-ali-

tnii in molti casi non solo non e rischio da pagarsi ,
ma pui

esser Uitekt da desiderarsi
,
come si desidera di deposkare una pe-

cunia al banco o un mobile al Monte di pieta.

Da tutto il tin qui detto apparisce I'inesattezza delte idee del-

1'A. rispetto ai doveri scambievoli dei cittadini, come primal'ab-

biam notata nette relazioni fra sudditi e governanti. E noi non

giudiehiamo necessario accumalarne altre praove essendo cfeiaro

che dove felsi sono i pEroeipii , ivi, se logieo e il discorso, erronee

.^aranno le conseguen-ze e perniciose.

Non credano per aitpo i lettori che feutto sia cattivo e ripro-

vevole in questo libro. Quango i rei principii non v' influiscono 1'A.

HMwiifesta ailcune idee analiticheontonw) alia economia, che apro-

o il campo ad utili disqwisizioni ;
molte delle sue censure con-

IPO gli economist! haono del giusto e dell' e^idewte
, egli mostra

tettura ed eudiaione neWe opere dei prinoipaliiautori.

Qundo parla dei danni recati ai popoli daitte tasse or dirette

or indirette, sieno fisse o propoczionali o progressive; quando ci

4ke che le spese della esazione sono tante
,
che allo Stato suol

rimanere ordioariamente il solo quaranta per ceitto; quando. mo-

slra che la moltifeudme della gente vessata dad: fmanzieri si tiene

in difesa e studia frodi ed inganni (pag. 199 e seg.)$ 1'A. ci dice

verita se non nuove cerfcamente evidenti. Ma il difficile non ista

nel conoscere il male, si bene nel rimediarvi
;
e 1'A. dopo aver

esposti gl' inconyenienti del modo pres^ite di esaz-ione non man-

ca di proporrela medicina: Po&ta, ebee, una sola parola: quaw-

to hai avato di rendita nefeta in quest' anno ? Tu temerai forse

venire ingannato da una denumzia spontanea ,
ma c'e modo di

prevenire la frode decorosamente .... Nelle piccolo Comuni,

in cui si trovano gia divisi i nostri Stati
,

sei certo che ogni

cittadino e conosciuto bene. Stabilise! dunque per ciascun Comu-

ne un giurato o magistraturad'onesti uomini, e le denunzie pub-

bliche (pag. 203). La medicina e semplicissima 5
ma sara ella
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ugualmente efficace? Confesseremo candidamcnte die a leggere

tanta facilita di rimedio a male cosi inveterate . la franchezza del

medico ci sembra avvicinarsi un po'troppo all'audacia del cerretano.

Gli stessi giurati municipal} dovrebbero a pagina 178 detcrmina-

rc I'allezza del salario pel manuale , alii no di evitare \ oppressione

del povero. Quale efficacia avra ancbe questo rimedio? saranno

chiamati i manuali a fare parte del tribunale giurato? Qualor noo

sieno cbiamati, saranno ben difesi i loro interessi? Stabilita la tassa,

1'operaio abile trovera impiego e pane pei suoi denti? L'A. lo spera

e indirix.za a tal uopo ai riccbi la seguente parenesi in favore di

quel tapinello : Noi lasciamo a lui un salario si tenue, che e si-

mile ad una spugna gia spremuta. Non vogliamo pagare quasi

niente i lavori. Tolleriamo dunque qualehe piccola privazione;

restringiamo per poco le nostre spese. Quale faccia senza d'una

triria
-, quale faccia senza d"un gile ; quale faccia senza di altre su-

perfluita; e merce di queste privazioni si aumenti il salario del-

1'operaio ,
ossia il prezzo dell'opera sua e dei prodotti. Vedremo

rigenerarsi 1'infima classe del riostro popolo (pag. 179).

E cosi sia, rispondiamo noi. Ma se sapessimo cbe la grazia effi-

cace accompagna le predicbe degli economisti come quelle dei mis- /

sionarii cattolici
;

il nostro Amen aggiungerebbe al desiderio del

buon esito la fiducia dell' ottenerlo. Checche ne sia, il solo esortare

ad umanita e sempre onorevole al Marescotti : ed e questo tutto ci6

ehe (lasciando ai periti in economia il portare giudizio degli spe-

dienti proposti) possiam dire in favore dei suoi progetti economi-

ci, coi quali vorrebbe correggere le viziate amministrazioni presen-

ti. L'A. ci sembra uno di quei tanti dabbenuomini i quali , ingan-

nati dalle utopie socialistiche, prendono 1' uomo dal Paradise Ter-

restre in tutto il candore della innocenza, sperando bonamente for-

marne nel nostro mondo una societa senza governo, e una probita

universale senza contrasto di passioni. Escludo, dice egli alia pag.

143
,
dalla economia sociale tutte le istituzioni distributive

,
che

vengono suggerite dairarbitrio. Quindi vorrei cancellate le classi

gorernative, come sono state cancellate le corporazioni commer-

li, e industrial! . Al qual fine noa pcrvicne neppure la dottrina
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<( della democrazia, secondo Tintendono i piu: conciossiache quel-

K la non fa che mutare nome alia tirannide
,
al dispotismo, all'ar-

bitrio, conferendo alia massa del popolo il potere di imporre le

leggi al cittadino. . . Vi si applicarono assai imperfettamente an-

che i socialist!. Noi osiamo intraprenderlo.

Vede il lettore esser qui la teoria del Proudhon in tutta la sua

rubesta ingenuita. Come costui diceva ai Francesi rivoluzionarii :

Voi siete stolidi
,

siete rivoluzionarii per meta : distruggeste un

K Governo
, dovete distruggere il Governo

;
cosi il Marescotti

esclude e cancella qualsivoglia Governo , perfino il democratic^ : e

il suo discorso stampato in Firenze nel 1853, altri due ne promette

che dovranno svolgere in tutta la sua pienezza questo tema di to-

tale sconvolgimento sociale. fi egii questo, ci6 che nel proemiol'A.

appella : dimosirare nuovi principii nella economia politico, sociale ?

Non possiam negare essere nuovi in Italia tali principii: ma se

TA. desidera recare a questa patria nostra un qualche pro ci per-

metta di consigliarlo amichevolmente a rettificare prima con nuovi

studii le sue dottrine sociali e religiose : e quando avra conosciuto

dall' insegnamento cattolico il vero senso dei precetti evangelici ,
e

v le dolorose conseguenze della corruzione di nostra natura, allora

applicando all' uomo reale
,

all' uomo qual e non quale dovrebbe

essere la ricca suppellettile di scienza economica di cui si mostra

fornito, egli potra probabilmente oflerire all' Italia col biasimo de-

gli economist! antichi le speranze di una economia novella. Ma fin-

che la sua scienza sociale parte dalT uomo libero ,
la sua economia

non potra allignare nelle societa reali e dovra contentarsi di servire

al Ministro di fmanze della repubblica di Platone.

II.

Della pena di Morte: lezioni accademiche di P. L. ALBINI Aw. e pro-

fessore di filosofia del diritlo nella Regia Universitd di Torino.

Vigevano. 1852.

Terribile e il ministero del giudice da cui pende la vita o la morte

di un colpevole, e non son facili a descrivere le angosce che trava-
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gliano 1' animo dell' uomo giusto obbligato a pronunziare una sen-

tenza irrevocabile. Tuttavia piu tremendo e 1' ufiicio del giurecon-

sulto, qualora fermando i principii universal! del diritto e determi-

nando la misura delle pene, quasi senzaaccorgersene, trae alia man-

naia, o lascia in vita migliaia di uomini rei, forse con utile, e forsc

con danno inestimabile degl' innocenti.

Questo pensiero ci preoccupava la mente nelieggere che andava-

mo facendo le Lezioni accademiche del prof. Albini, e ci facevadubi-

tare se un tale argomento potesse convenientemente trattarsi senza

quell' apparato di profonda meditazione cbe richiede la gravita del

subbietto, cbe generalmente manca a cbi scrive e molto piu a chi

legge periodici, e che non traspare nel breve scritto del ch. Profes-

sore. Perciocclie, quantunque quelle carte siano vergate con amore

del vero e dell' umanita, come 1' A. afferma e noi concediamo assai

di buon grado; quantunque abbiario 1' impronta d' un animo retto e

d' una mente esercitata nelle quistiorii legali, nondimenoci parvero

sfornite di quell' acume e profondita che formano il filosofo
,
e lo

sottraggono alia influenza delle opinioni alia moda. Non sara pero

superiore alle nostre forze o alia capacita de' lettori 1' assunto di dar-

ne loro contezza, e mettere in chiaro 1' insufficienza delle ragioni,

sopra le quali si vogliono piantare le basi d' un nuovo diritto penale

e bandire riforme non comprovate finora dall' esperimento. Comin-

ciamo dal porgere un' idea dell' operetta.

Nella prima Lezione il dotto Professore intraprende 1' esame

critico de' tre sistemi razionali, coi quali Kant, Rousseau eFilangie-

ri tentarono ciascuno diversamente giustificare la pena di morte,

e li dichiara insussistenti. Nella seconda espone i principii che a

parer suo dimostrano T illegittimita di questa pena. La terza e la

quarta Lezione sono dirette a provare che la pena di morte minac-

iata e ineflicace a trattenere gli uomini dal misfare: e che la sua

pubblica esecuzione lungidall
1

intimidire lamoltitudine erimuover-

la dallo spargimento del sangue, tende ad estinguerne il naturale

orrore. Finalmente nella quinta Lezione si percorrono i tentativi

fatti da diversi governi in varie stagioni per abolire questa pena.

Serie II, vol. HI. 28
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Come fu detto or ora, non puo essere scopo di una semplice Ri-

vista il rintracciare i fondamenti filosofici sopra i quali si appoggia

la dottrina giustificatrice della pena di morte: anzi sarebbe forse

imprudente voler restringere in poche righe una materia che ad

esser ben compresa richiede il presidio di piii alti principii e lo

svolgimento del sistema della penaiita. Osserveremo dunque che

dove si tratta di una leg'islazione costante, universale, perpetua fra

le nazioni incivilite, la presunzione della verita sta in favore della

pratica, fino a che altri non ne dimostri con qualche evidenza 1' ir-

ragionevolezza, quando pure la piu parte dei filosofi non fosse giun-

ta a provarne con limpidi e saldi argomenti la legittimita. Imper-

ciocche nelle cose morali sogliono procedere gli uomini con una

percezione della verita certae indubitata, ma non di rado confusa, e

quindi quasi piu simile ad un sentimento clie a una apprensione in-

tellettiva, e per6 difficilissimo a ridursi per 1" analisi ad una serie di

proposizioni ricise e spiccate, come si suole nelle verita geometriche

melafisiche. Di qui nasce simigliantemente clie in ordine ai princi-

pii dell' onesta e alle loro deduzioni moltomeno sidifferenzia ilmo-

ralista dal volgo, che nel giro delle cose specolative il filosofo od U

geometra dall' uomo illetterato. Chi e fornito d
1

uno squisito buon

senso penetra spesse volte tanto innanzi nei problemi del giusto e

dell
1

ingiusto, dipendenti dal lume naturale della ragione quanto i

piii valenti giurisperiti, sebbene qucgli non sia illustrate che dal

fioco barlume della coscienza, e questi si guidino al vivo chiarore

clell' evidenza e dei principii. Se dunque presso le nazioni, in ciri

1 sentiment! dell' onesta non furono rintuzzati, anzi vennero per o-

peradel Cristianesimo condotti ad eccellentissima perfezione, la p&-

na di morte fu creduta universalmente conforme alle regole dell'o-

nesta, per contraddire a questo giudizio non basta 1' abbattere quei

fondamenti, sopra cui taluno avrebbe tentato di dare a questa per-

snasione valore scientifioo, ma e d' uopo dimostrare con inc-ontra-

stabile saldezza la verita dell
1

opposta dottrina. Ci6 sia detto per co-

loro, i quali credessero che Y unica via scoperta fmora per legitti-

mare col raziocinio la pena di morte sia la percorsa dai tre filo-

sofi mentovati
,
Kant

,
Rousseau e Filangieri ,

e che di piu fossero
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persuasi ,
le teorie esposte da rjuei tre non poter reggere ad an

severo esame.

Noi pensiamo che quattro sono i caratteri dellepene roorali; san-

zione
,
correzione , espiazione , esempio ;

e che di questi quattro

1' espiazione e il solo essenziale ad ogrii punizione ed inseparable

da questa. Ora die pensan: di Icorie intonio alia pena di morte, nel-

le quali non si tien conto alcuwo rli questo- requisite priino e sostan-

/iale?Che pensane di un Idljiro in cui si snerva talmente ilva-lore del-

la verita per combatterla e trionfarla? Non pretendiamo che il prof.

Albini abbia scientenoenke escluso questo elemeato dalla discussio-

ne perche molesto, e siam d' opinion essergli questo accaduto per

aver presi a guide e maestri quei moderni filosofi cbe non ricoHO-

scono altrafonte dell' onesto, eccettuatal' utilitadellasocieta o del-

1' individuo. Vero e cb' egli rigetta espressameate questa dottrina

(pag. 29) come uomo che pensa e sente nobilmente; ma non e meu

vero che, senza addarsene, sopra di essa pianta tutte le sue batterie

e trae da essa tutto il nerbo dtel suo Fagionamento. Qaesto difetto

tale non solo a scemare d
1

dlicacia le confutassioni intraprese delle

teorie contrarie, ma basterebbe da se solo a togkiere ogni vigore al-

1'argomentazione diretta, colla quale il dotto pr<afessore impcende a

sbabilire la sua seuuteiiza. Vediamo noedimeno parti tamente le tre

ragioni fondamentaii cbe conducono a
fit

di logica a cbifianre I' ille-

giltimitd della pewa aapitxtle (pag. 38), come si esfurime 1' Autore.

1. Non e concepibite come la societa civile possa per causa di

* pena togliere all' uomo dei beni esferasociali cli non sono un pro-

dotto ne dell' attivita umaua, ne delta societa stessa, che sono ia-

dipendenti dalla buona o oaaJa volonta dell' individuo, quali sono

la vita, 1' iategrita del coppo, la liberta morale, la ragione d' esi-

stenza dei quali non cessa pel delitto, e ki peca di rnorte toglie

un tratto tutti questi beni (pag. 97).

L' argomentare in questomodo e un voler trar hice dalle tenebre,

proprieta che a Dio solo conviene qui dixit de tenebris lucem splm-

descere 1. Infatti 1' A. vorrebbe inferire la verita della sua opinione

1 11 Cor. IV, G.
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dal non poter concepire una proposizione che si converta coll' opi-

nione contraria: io non concepisco, die' egli, come la societa possa

per ragione di pena privare Y uomo di un bene che essa medesi-

ma non largi; dunque non puo. Adagio, sig. Professore, quello che

voi ora non concepite forse altri lo concepira , e sebbene ci6 non

fosse con quella proprieta delle idee cbiare e distinte
, per cui facil-

mente il pensiero si trasforma in parola ed il giudizio in proposizio-

ne
,
almeno con tanta certezza cbe basti ad operare con prudenza

ed onesta.

E poi questo difetto d' intelligibility non potrebbe egli nascere

da imperfetto concetto di pena e dall'analisi incompiuta che ne fe-

ce in mente sua 1' Autore ? S' egli esclude dalla pena F idea d' es-

piazione, e manifesto che ne dovra rimuovere tutte le conseguenze

che da quella proprieta dipendono e circoscriverne le attinenze al

giro dei beni strettamente sociali.

Non basta : che cosa intende VA. per beni estrasociali
,
che non

sono un prodotto ne dell' attivitd umana, ne delta societa stessa, che

sono indipendenti dalla buona e mala volonta dell' individuo ? La

risposta mi par difficile e invano si cercherebbe nello scritto del ch.

Professore. Se 1'uomo e socievole per essenza
,
ne puo sussistere

o durare senza il positivo concorso di una societa, si puo a buon di-

ritto affermare che la vita medesima e un prodotto della societa

e dell'attivita umana. Quindi la vita
,
V integrita del corpo ,

la li-

berta morale, che alia vita ed al suo esplicamento nella societa con-

seguita ,
non possono chiamarsi beni estrasociali

5
altrimenti con

maggior verita chiameremo bene estrasociale la liberta di andare e

venire
,
la quale non suppone nell'uomo altro perfezionamento che

quello delle forze fisiche
,
meno bisognose per isvolgersi del con-

corso della civil societa che la potenza morale dell' arbitrio. E per6

se si toglie alia societa il diritto di privar 1'uomo di quei primi beni

per cagione di pena ,
dovra pure interdirsi alia medesima quello

della reclusione.

. L'argomentazione del dotto A. per essere legittima manca dun-

que di quattro requisiti essenziali : 1 . che si deflnisca con preci-

sione e verita il concetto di pena; 2. che si faccia lo stesso intorno
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alia nozione di beni eslrasociali
;
3. die si dimostri la vita appar-

tenere al novero di quest! ultimi
-,

e 4. la privazione dei beniestra-

socidli ripugnare al concetto di pena. II che dove fosse stato fatto

con Felice riuscita, questo argomento da se solo avrebbe vinta la

causa : ne sarebbe stato d'uopo ricorrere ai seguenti i quali coll'ag-

giungere numero non accrescono peso o valore. Vediamo il se-

condo.

contraddittorio , che si reputi illecito I'ofFendere 1' integrita

del corpo ,
il mutilarlo, lo straziarlo per punizione ,

e si reputi

lecito troncare il capo ,
o romper la strozza

,
che non si ahbia

diritto di fare il meno e si abbia diritto di fare il piu (p. 97).

Due risposte si affacciano immantinente a chi considera anche di

passaggio questo modo di argomentare. Primieramente qui si sup-

pone che il mutilare o lo straziare il corpo e troncare la vita sieno

pene di un genere stesso
,
non differenziate che per la loro minore

o maggiore gravezza. II che quanto sia falso ciascuno pu6 giudi-

care, osservando che Tuno dei due modi di pena riguarda il ben es-

sere e i suoi varii gradi ,
Y altro V essere medesimo cioe la vita.

L' esser privo d' un occhio o d' una mano
,

1' essere attanagliato o

frustato sono pene fuor d'ogni dubbio gravissime 5
ma non hanno

che fare colla pena di morte : nella quale non si da ne piu ne me-

no , che e cosa unica nel suo genere ed a nessuna comparabile. E

per questa unicita medesima non si puo argomentare dall' incon-

venienza di altre all' ingiustizia di essa. In fatti chi s' interna al-

quanto in questa disamina vedra che la morte non s' infligge in

quanto dolore fisico e strazio del corpo, ma come cessazione dell'e-

sistenza
,
che anzi quel genere di morte si sceglie fra i popoli inci-

viliti che per sc medesimo e men dolorbso e sensibile , quasi si vo-

lesse escludere da essa quel lato per cui ha qualche aflinita e rela-

zione colle pene afflittive del senso. Non e dunque contraddiltorio ,

che si reputi illccllo I'offender'e I' integrita del corpo , il mutilarlo ,

lo straziarlo per punizione , c si reputi lecito troncare il capo.

Secondariamente, posta la non conceduta medesimezza generica

di quelle pene, altri argomenterebbe a rovescio
,
dicendo che es-

sendo lecita la pena di morte , tutte le altre pene corporali sono
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similmente. Sicche la dimostrazione del cli. Professore reggerehbe

contro quei soli che rimanessero saldi neiraff'ermare ingiuste le af-

flizioni corporali , ovvcro sarebbe in debito di fame vedere egli

stesso F intrinseca disonestti. E tuttavia non avrebbe colto nel se-

gno , potendosi ammettere che in un medesimo genere di pene le

minori nqn siano necessarie ne convenienti
, benche la suprema

sia convenientissima e inevitabile. Eccone il come. Le afllizioni

corporee toccate qui sopra hanno certamente un non so che di bar-

baro ed alieno dalla soavita e morbidezza dei moderni costumi , il

ehe non deve recar meraviglia , avendo la severita della giustizia e

la ferocia della barbaric uno stesso confine. Se dtinque e possibile

surrogare a cotali pene altre non meno eflieaci ne meno gravi, ma
in apparenza meno crudeli

, quelle prime cesseranno di essere ne-

cessarie o convenienti , e dovranno cedere il luogo alle seconde.

Non cosi pero della suprema fra esse
, cioe della morte ,

la quale

non trovando o nell'esilio , o nel carcere, o ne' lavori forzatianche

a perpetuita una punizione die moralmente la pareggi, dovra con-

tinuarsi, rimovendone quelle accompagnature e que' modi che sen-

tono del crudo e del barbaro. A questo e a nulla piu si riduce la

pretesa contraddizione rimproverata dal ch. giureconsuUo alle mo-

derne legislazioni.

Veniamo ora al terzo argomento, nel quale 1' A. crede riposta la

mussimu efficacia della sua dimostrazione e che per questo esporre-

mo con qualche ajnpiezza. Eccolo :

t Nessuno
,
io penso contestera

,
che il diritto sociale abbia per

K suo scopo 1' umana personalita ,
essendo ordinato a tutelare e

promuovere il bene sensibile e morale della medesima : ondeche

il diritto sociale esiste per F uomo , non T uomo pel diritto

sociale. Ci6 posto ,
e assurdo che la personalita umana con

<c tutti i suoi attributi essenziali venga dalla pubblica autorita con-

vertita in un mezzo, in uno stromento per far regnare il diritto,

cioe che un ente il quale e fine a se
,
come e Tuomo ,

si cangi in

mezzo e venga adoperato per conseguire un obietto qual' e 1'at-

tuazione del diritto
,
che e un mezzo rispetto all'uomo stesso e

non un fine. Ora questo iritervertimento della personalita umana
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in pure mezzo adoperato da volonta umana, e cio che accade ap-

punto nella pena di morte. Giacche in essa s' impiega la perso-

nalila umana, anzi la si distrugge, per quanto almcno e possibile

alia potenza dell'uomo
, per farla servire d' escmpio e di terrore

<c agli uni e per soddisfare alia trar.quillita degli altri (pag. 35).

Qucsto discorso ridotto a forma di nudo sillogismo potrebbe suo-

nare co-i : La pfr&onalila umana t lo scopo del socials dirilto e della

sua at(vazionc:ma ?a prna di nwrle dislrwjge qitesla personalila fa-

cendohi wrvire di ni-czzo all' attuazione del dirilto e non di scopo :

dniujitc la pcna di morte non r compresa ne' diritli sociali. Rispon-

cliaino a ciascuna di queste proposizioni. K egli vero, che V umana

personalila sia lo scopo del diritto sociale ? Senza entrare qui a di-

scutere Ic vere fonti del diritto, noi riflettiamo : 1. che serondo i

dettati di ogni buona filosofia 1'autorita civile ba per iscopo e misura

non il bene individuate ma il comune
,
e che pero il diritto sociale

o la legge che lo esprime non mira come a termine ultimo alia

conservazione dell' individuo
,
ma a quella della civil comunanza

;

alia esistenza e perfezionamento della quale ordina 1' esistenza e il

perfezionamento dei membri che la compongono. 2. Sc T umana

personalita potesse dirsi scopo del diritto sociale, assai piu ragione-

volmente dovremmo credere che sia sr-opo almeno del diritto indi-

viduale: dalla qual cosa potremmo inferire, nessuna azione la qua-

le concon a alia conservazione delTindividuo poter essere disonesta.

E veramente se io ho diritto a tutto ci6 che si richiede alia conser-

vazione della mia personalita, tutti gli atti senzadi cui questa con-

servazione e resa impo>sibile saranno conformi al mio dirilto
,
e

pero leciti ed onesti. Quindi perisce 1' idea di virtu
,
Teroismo di-

venta pazzia, e T onesta volta uni^amente alia conservazione del-

la propria esistenza si trasforma in utile, in interesse. No, 1' umana

personalita che e un bene finito , passeggero ,
destinato a perire

per rinascere nobilitato in un novello ordine di cose
,
non pu6 es-

sore il termine
,
la regola e la misura del giusto e dell

1

ingiusto ,

del diritlo individuate e sociale. Siccome adunque lesser prodigo

della vita e talora mezzo indispensabile per conservar la virtu, cioe

Tordine di sudditanza che stringe Tuomo a Dio, cosi il toglierla pu6
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essere mezzo indispensabile per conservare quest' ordine medesimo

nella societa, o violatorestituirlo.

Se colla morte 1' uomo perisse interamente ritornando al nulla

dal quale emerse, non ha dubbio che la vita presente non potrebbe

volgersi alia conservazione dell' ordine sociale, la cui partecipazione

sarebbe il fine destinatogli dalla natura. Ma allora non esisterebbe

vero diritto, virlu vera, ordine morale universalissimo, apodittico ,

assoluto. Pero essendo quest' ultima 1'effettiva condizione delle cose

present! ,
la morte non solo non e puro male dell

1

individuo, o mezzo

al mantenimento d'un ordine ch'egli abbandona,ma atto di espiazio-

ne suprema colla quale il moriente con Dio si riconcilia, ristaura per

quanto e in lui 1' ordine morale, frena col terrore del suo supplizio

gli stimoli eccitati dall' esempio nelF animo dei malvagi, e allegge-

rito dal peso della colpa puo farsi della morte breve passaggio a vita

immortale. La pena di morte non fa dunque servire unicamente

1' umana personalita all' attuazione del diritto sociale
,
ma al bene

morale proprio ed incomunicabile del condannato, all'asseguimento

del suo ultimo fine. L' uomo non cessa percio di essere fine a se ,

anche nel subire la pena, ne la giustizia umana nell'assoggettarvelo

specula sopra la persona di un uomo, ne fa servire la personalita ad

utile sociale o a maleria di esperimento, siccome inferisce il-ch. Pro-

fessore, colpa, come fu detto, del non riconoscere nel diritto di pu-

nire altro fondamento dall'utilita sociale in fuori.

Tali essendo i precipui argomenti recati a conferma della in-

trinseca illegittimita della pena di morte, ci pare di dover conchiu-

dere che la quistione considerata nei suoi principii non e progre-

dita di un passo 5
e se i pubblicisti modern! non entrano in campo

con armi piu poderose, non si potra rimproverare al genere umano

di essersi ingannato in un punto rilevantissimo di pubblica morale;

la pena di morte potra abolirsi per effetto di un sentimento di pieta

e di mitezza, non per ragione d'onesta e di giustizia.

Troppo ci rjmarrebbe a dire se volessimo distenderci ad esamina-

re il rimanente di questa operetta: confessiamo che tale, era stato il

nostro pensiero nell' intraprenderne la rivista, perT occasione che ci

porgeva di fare molte salutevoli riflessioni : ma la materia ci cresce
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talmente fra le mani , che invece d' un breve cenno , per trattarla

convenientemente ,
riusciremmo ad un libro

, senza recarvi per6

quell'ordine e quell' economia delta parti che ad un libro si addico-

no. Riserbando percio talc soggetto a piu favorevole circostanza, ci

basti 1 aver dato giudizio della parte piu importante del lavoro pre-

so ad esaminare : affermando quanto al rimanente cbe vi abbiamo

scorto assai piu la gentilezza e bonta d'animo dell' illustre Profes-

sore, che non la squisitezza del raziocinio. e la coerenza delle osser-

vazioni.

Tuttavia perche il lettore non manchi di qualche fondamento po-

sitivo o sufficiente ad assodare 1' opinione contraria
,
ricorderemo

una riflessione semplicissima confermata dall' espericnza di tutti i

secoli. Qual e il Generale di esercito o il capitano di nave cbe si ad-

dosserebbe il comando, dove la legislazione sbandisse dalla milizia

di terra e di mare la pena capitale ? Anzi
, qual e il novatore cosi

ardito cbe abbia anche solo proposta una simile mitigazione nel

rodice militare ? Eppure V uomo cbe serve la patria ,
combattendo

per lei per terra o per mare
,
scade egli forse dai diritti inalienabili

di sua natura? o la sua vita diventa men nobile o men preziosa di

quella del pacifico cittadino? Se dunque nessuno terrebbe I'autorita

in simili congiunture abbastanza sicura senza il freno di quel ca-

stigo, ne segue per legittima conseguenza: 1. cbe la pena di morte

essendo moralmente indispensabile in piu casi, non ripugna intrin-

secamente ai diritti della umana natura: 2. Che eziandio per gli

uomini usi a sprezzare la morte e affissarla intrepidamente in viso .

quali sono i soldati e i marinai , la pena capitale e fra tutte le pene

efficacissima a trattenerli dal delitto. E cosi c-ade di un sol colpo,

coll'autorita irrefragabile dell' esperienza tutto 1' edifizio scientifico

del Professore torinese
,
col quale intendeva principalmente dimo-

strare, la pena di morte essere ingiusta in se stessa ed ineflicace

nella sua applicazione.

Noi per fermo siamo le mille miglia lontani dal disapprovare i

voti innocenti di coloro che, per mitezza d'animo e sentimento d'in-

nata bonta
,
vorrebbero che la pena di morte andasse in disusanza

fra i popoli civili. Ma non ci pare che questo voto possa compiersi
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con vantaggio della pubblira tranquillita ,
e con risparmio del san-

gue innocente, se 1'orrore del delitto e il rispetto dovuto alia giu-

stizia non giungono a mettere si profonde radici nell' animo ehe

ressi il bisogno di si rigorosa sanzione. A questo dovrebbero mirare

principalmentc i zelatori della morale
, persuadendosi die 1' unieo

niodo di mitigare il codice penale ,
si e di diffondere nel popolo

1' appuramento dei costumi e I'.amore della virtu.

HI.

Storia Civile della Toscana dal 1737 al 1848 di ANTONIO ZOBI, vo-

lumi cinque Firenze, 1850-1853.

E pur savia e discreta quella sentenza del Machiavello, il quale

nelle sue Islorie Florentine scrive di se (e cosi ci avesse tenuto sem-

pre la parola) : In tutte le mie narrazioni io non ho mai volulo una

disonesla opera con una onesta cagione ricoprire , ne una lodevole

opera, come fatla a un conlrario fine, oscurare.

Noi vorremmo poter dire altrettanto (Jegli Storici fiorentini, che

scrissero dopo ravvenjmento al Gran Ducato dell' inclita Casa di Lo-

rena
, argomentandosi di magnificare le nobili imprese di quella a

scapito de' Principi della Casa de' Medici, cbe nel Governo della To-

scana 1'antecedettero. E in questo gli Storici hanno doppio partito

alle mani
; poicbe esaltando la Casa di Lorena pei beni che reco a

cotesto bellissimo degli Stati d' Italia
, per lo piu dicon vero : e de-

primendo la Casa de' Medici pensano di gratuirsi chi regna senza

timore d'esser disdetti, siccome coloro che presumono, niuno do-

versi niuiicare il liorie che posa dopo la vittoria. Ma in cio errano

grandemente : poiche la Casa Regnante ha in se tanto splendore,

che per farlo viemeglio rilucere non ha mestieri che altri le pon-

ga dietro a sbattimento orabre sozze ed atre : che il sole risplende

pure- da se, senza aver duopo de' contrasti della notte. Ne il disdire

agli storici menzogneri dee tornar grave ai Monarchi presenti ,
ai

quali la gloria che giustamente mercaronsi colla propria virtu, e

1'alto animo loro rende grato che si smentiscano le menzognere ac-

cusazioni che dagli assentatori vengon date ai Medicei; le piacen-
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terie stomacano i valorosi, e sovente se ne sdegnano, perocche il

volerli aggrandire coll' impicciolire altrui e indizio di giudicarli o

deboli o ingiusti.

Or dal Pignotti in qua non ci ha quasi scrittore toscano die tot-can-

do delle miglioranze operate daiLorenesi nel Gran Ducato, non gridi

a cielo contro il Governo Mediceo, cui essi imprecano per isciocco,

improvvido, tirannesco, e vi dipingono la Toscana sotto quella Dina-

stia pel piu misero e infelice Stato d' Italia. Vi parlano d' angherie.

di balzelli, d' ignoranza, di poverta, di torpidezza, di prostramento

d'ogni arte e commercio, e di tale e tanto abbandonamento d'ogni

sorta d'agricoltura, che vi paia la Toscana esser divenuta salvatica, e

tutta dalle piu fitte ed aspre boscaglie ricoperta. Oramai questo vex-

zo s'efatto si naturale negli Storici e negli Economisti, che noti par-

rebbe loro Imona creanza il procedere innanzi nelle narrazioni e nei

ragionamenti, se prima non hanno vuotato un gran vaso d'ingiurie,

di scherni e di vituperio contro i Medici
;
ne s' avveggono che si i

Toscani e si gli stranieri oggimai lo si recarono a noia, e gli scrit-

tori ne deridono come piacentieri soverchio bassi e indiscreti.

Antonio Zobi nella sua Storia civile ddla Toscana ebbe in questi

fascicoli della Civilta Caltolica 1 chi mostro all' Italia i torti intendi-

menti che scorsero lo scrittore nell' opera sua, e indiconne alcuni

de' piu perniziosi errori : noi per6 ci terremo soltanto paghi a dimo-

strar brevemente quanto egli sia calunnioso contra la Casa Medicea,

e sovra tutto per quali cagioni studisi di muoverle addosso 1' odio

comune e il disprezzo de' Toscani.

Nel proemio (pag. IX) vi dice a dirittura: 11 mio principal* in-

tendimenio e slato d'esporre le riforme e gli ordinamenti inlrodotti nel

Gran Ducato dopo I'estinzione della prosapia Medicea, che avea len~

tamente trascinato il paese nella MASSIMA ABIEZIONE E MI-

SERfA. . . . L' osio ed il pauperismo, la mollezza e la vilta aveano

di mano in mano progredito, durante il rcggimento Mediceo (p. XI).

. . . La nazione (da Cosimo III e da Gio. Gastone) cotanto oppres-

sa (pag. XVII) ecc. ecc.

1 Prima Stric, Vol. VI, pag- 46S c segg-
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II Zobi non avra osato impugnare almeno il favore porto dai Me-

dici alle scienze, alle lettere e alle arti : ma non e cosi. Egli ebbe

tanto stomaco di pubblicare al mondo che anche le lettere dive-

nute cortigiane per gralitudine, volsero a servilita; e rapidarnenle de-

caddero dalla maeslosa purezza, e dal nervo e robuslezza primiliva

(t. I, c. 1, p. 20) ;
e notate che qui parla di Lorenzo il Magnifico.

S' egli e vero che la gratitudine volge le lettere a servilita, meschi-

nita e vilta
, egli e a dire che il Zobi sia lo scrittore piu grato e

riconoseente di quanti sono a' di nostri in Toscana.

A leggere queste parole parrebbe in vero che quella gentil con-

trada fosse stata per oltre a dugent' anni a mano di barbari : che

le fosse piombata addosso la crudel legge che i Cartaginesi impose-

ro ai Sardi
,
di svellere tutti gli alberi

,
e non ne ripiantare di nuo-

vo, pena il cuore
;

di non arare i campi ne seminarvi il grano. E

allo Zobi tien bordone un Economista, ben noto a Firenze, il quale

ci stampava in viso 1'anno scorso coi tipi della Galileiana, che sotto

i Medici : L' agricollura avvilita ed inceppata da mille tasse e bdl-

zelli vessalorii (quasiche abbiavi de' balzelli dolci e soavi), era nella

massima decadenza 1
.

Nelle lettere, nelle scienze e nelle arti, a udire il Zobi e parecchi

altri, pare che la Toscana sotto 1'imperio dei Medici fosse venuta a

tanto estremo d' ignoranza, che vi sono per nulla i tempi di Errico

F uccellatore e d'Arnolfo di Carintia.

Quelle parole poi : LA NAZIONE COTANTO OPPRESSA ti tolgono il

fiato
,
e ti fan credere che pel governo de' Medici Firenze e tutta

1'Etruria fosse per si lunga tratta di tempo sotto la stiaccia d'Ezze-

lin da Romano
,
di Francesco da Carrara

,
di Bernab6 Visconti e di

Can Mastino della Scala.

Ma il piu lepido a leggere si e parlare di Pauperismo in una con-

trada
,
ove tal brutta parola non s' ode che dalla bocca di coteste

scimie degl' inglesi ,
ne v' ebbe, ne potea unquemai avervi luogo il

pauperismo , ov' eran tanti monisteri di religiosi e di donne, ricchi

1 Cenni sui Prowedimenti Economic! dei Principi Lvrenesi in Toscana

(pag. 7).
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e limosinieri in sommo, e ov' eran le fraternite delle arti colle casse

in serbo pe' malati , pe' vecchi
, per le vedove e i pupilli ,

oltre mil-

Valtri sovvenimenti pubblici e privati. E costoro hanno tanta faccia

di nomarti il Pauperismo del tempo dei Medici, il qual rese pezzen-

te e pitocca la Toscana
, per tale che la ti par seminata di cenci

, e

di lambelli, e tacconi, e cimici, e pidocchi : e ti porge 1' immagine

di quelle cieche accattone che cantano 1' intemerata all' Impruneta e

alia Madonna di Montenero, alle quali cotesti nostri Storici ed Eco-

nomisti van battendo il bossoletto, e gridando Benefallorino mio,

fate la carita alia poera cecolina.

Dio buono ! Se si pubblicassero coteste minchionerie (sit venia

verbo) al Mogol, sia con bene : ma in Firenze? ma in tutta Toscana?

e da ben cent' anni in qua? Le son cose da non si credere : e co-

testi magni viri pretendono d'esser creduti sulla fede loro ! Quando

ogni angolo di Firenze ci attesta il contrario : poiche

Comunque tu ti volga o tu li guati

vedi lo splendore, il senno e la magnificenza della Casa de' Medici.

Noi vorremmo passeggiare un tratto col sig. Zobi e co' suoi Econo-

misti per Firenze; condurcelo a bracciere per la piazza del Duca,

chiedergli stupefatti Que' portenti d'arte che si veggono sotto la

Loggia de'Lanzi chi ce gli ha posti? E odo un monelletto, che

s' arrampica sul piedestallo del Perseo, rispondermi Oh gua ! e'

lo rizzb il Duha Hosimo, sa dial E il Perseo di Benvenuto Cel-

lini, e la Proserpina di Gian Bologna, e ilDavidde di Michelagnolo,

e F Ercole del Bandinelli, e il Nettuno deU'Ammannato, e la statua

equestre di bronzo, e gli altri bronzi di quella maravigliosa fonta-

na, che rendono quella piazza lo stupore del mondo, chi li pose sui

piedestalli, chi li mise in mostra, chi li fece operare se non que'croa-

ti di Casa Medici? II grande eclifizio degli Uffizii, il salone dei Co-

mune (il primo architettura, il secondo dipintura del Vasari) sono

pur di que' Principi : entriamovi
,
Zobi caro, sagliamo quelle scale,

faceiamoei in quelle pinacoteche, sofiermiamoci alquanto nella tri

buna della Venere, dell'Arrotino, de' Lottatori, del san Giovannino,

della Fornarina e degli altri dipinti ; chi allogo ivi dentro tante
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nulla che la dinastia Lorenesc non abbia cagionato al commercio, e

airagricoltura toscana di molti e preziosi vantaggi 5
ma sbugiarda

quegli scrittori che ci fanno dei Medici una razza maladetta come

quelle dei Tiesli e degli Atridi, che porgeano i piu comuni argomenti

alle tragedie del teatro greco. La cosa & giunta a tale di sfrontatez-

za e d'insania, che qualche grave e segreta cagione dee pur muovere

cotesti Storici ed Economist! a mentire: ed essi la ci porgono molto

dichiaratamente nel loro odio verso la Chiesa e la Santa Sede. Im-

perocche i maggiori rimbrotti che si dieno ai Medici sono Tessere

stati soverchio ligi ai Papi ,
ed aver mostro alcuni e promosso in

Toscana una pieta che agli occhi de' nostri giansenisti, e semigian-

senisti, e giansenisti di un terzo e sin d' un quarticello, sono operc

di sornma villa e dappocaggine. E come no? Cominciando da Co-

simo I, il Zobi ci dice nella nota 39 (pag. 37) che Cosimo per ave-

re dal Papa il titolo di Gran Duca dovetle fare di molte concession!

alia Corte di Roma a detrimcnlo della podesta laicale. Da spesso il

titolo amaro e ingiusto di pregiudizi e di superslizioni a molte isti-

tuzioni cattoliche del principato Mediceo. La corte dei Medici dor-

miva il sonno dell' ignavia, interrotto ad intervalli dai gemiti de'

popoli afllitti e dalla salmodia degli ipocriti (pag. 40). Di Cosimo III

che tanto favori le lettere e la religione ti fa un ritratto, che Dio ci

guardi : lo chiama cupo, puntiglioso, arrogante, senza grazia, e ri-

boccante di pregiudizi e goflaggini (pag. 41) ;
fra le quali era Tami-

cizia che professava al "Ven. Paolo Segneri e al Pinamonti, che per

tanti anni santificarono la Toscana colle missioni. E parlandoci di

Ferdinando suo figliuolo primogenito, dice che odiava la mal rego-

lata pieta del Padre, e disprezzava coloro che I'attorniavano, per lo

piu frati d' ogni colore, e finli devoti (pag. 42). Vedete delitto di

Principe cattolico ! Ci voleva a corte il Zobi
,
ed ei 1' avrebbe colla

sua pieta non finta reso santo si, ma valoroso e prode ;
cio che non

poteano ottenere i Principi ecclesiastici della confederazione Ger-

manica col bigotlissimo Cosimo (pag. 48), il quale per colmo di scem-

piataggine procurossi il titolo di Canonico di san Pietro , e si vede

In Vaticano anche oggidi una pitlura a fresco che rappresenta la ve-

Mizione di Cosimo HI (pag. 58). Oh guardate s' egli era proprio
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scempiato ! linito quell' imbecille d'ArrigoIV il Grande, che teneasi

a singolar onore Tessere ascritto anch
1

egli fra i canonici del Late-

rano! Degustibus non cst dispiitandum, caro Zobi.

Per contrario il merito piu ragguardevole di Pietro Leopoldo fu,

secondo cotali scrittori della lega Zobi, Tavere vietato le Mani Mor-

te, disfatte alcune Confraternite, incameratone i beni, e operate di

propria autoriU'i molte altre cose ragguardanti la religione. Tuttele

altre sapientissime riforme di cotesto gran Principe non istanno .

giusta Topinione di costoro, a petto di quelle che fece per inceppare

la liberta della Chiesa. Di queste trionfano
,
a queste appongono la

felicita della Toscana, per queste e lo Stato piu invidiabile d' Italia :

sebbene questa felicita fu in vero piu emulata, che invidiata da altri

Principi italiarii. Leopoldo s' encomia appunto di quello che i buoni

cattolici non averiano voluto che in Principe Cattolicosi fosse lodato,

e credono che Leopoldo sarebbe stato piu grande ,
e avrebbe mag-

giormente promosso il bene del Granducato
,

se attendendo unica-

mente alle riforme civili
,
non avesse tocco di suo arbitrio ci6 che

Dio voile riserbato a se per mezzo del suo Vicario in terra. Leopoldo

stesso ne fu finalmente si persuaso ,
che succeduto all' imperio per

la morte di Giuseppe II Imperatore suo fratello
, studiava efficace-

mente i modi piu acconci a disfare il mal fatto e rendere la liberta

alia Chiesa. E molti de
1

Toscani sel sanno
;
ma il dissimulano per

ispirito di parte , e per non essere appo gli avversarii della Sedia

Romana avuti in conto di Guelfi ( giacche s' e rinnovellato cotesto

nome in Italia ) o ligi della Chiesa : tanto paventano di perdere la

riputazione di liberi scrittori se ammettessero che Pietro Leopoldo

volea di fermo come Imperatore disfar ci6 che fece piu giovane co-

me Granduca di Toscana.

noto a Firenze che Leopoldo venuto cola da Vienna nel 1791 a

porre in trono Ferdinando suo figliuolo, in fra gli altri fu visitato da

Scipione Ricci vescovo di Pistoia. Questo infelice prelato, fatto zim-

bello dei giansenisti che circondavano il trono di Leopoldo, fu molto

adentro nella famigliarita del Granduca riformatore, il quale, massi-

me in occasione del conciliabolo di Pistoia, gli scriveva sovente. Ma

Smell, vol. IH. 29
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Leopoldo avea recato da Vienna altri pensieri ed altri intendimenti

piu conformi a Imperatore cattolico, il quale vedea le trisli conse-

guenze delle leggi di Giuseppe e delle sue.

Alia prima visita adunque che gli fece ilRicci, Leopoldo I'accolse

con molte oarezze e gli disse Monsignore, conservate ancora per

caso le mie lettere? Maesta, rispose il Vescovo
,

se le eonservo?

Sono il piu prezioso monumento del raio archivio Ebbene, ripi-

gli6 rimperatore, ci ho piacere, poiche deono esservi di molte avver-

tenze che desidererei richiamare alia memoria II Vescovo tutto

in giolito di tanto 'onore and6 a casa
,
e riporto all' Imperatore il

fascio delle sue lettere ben legato con nastri di raso vermiglio. Ap-

presso alcuni giorni ,
ritorn6 a Corte ,

e il Ciamberlano gli disse :

che Sua Maesta era coi Ministri : rivenne, e non fu accolto : vi torn6

parecchie volte, ma sempre indarno
;
finalmente una matlina che fu

annunziato dal Ciambellano, el'uscio era socehiuso, rispose 1'Impe-

ratore alquanto alterato Ma non s'accorge che non lo voglio ri-

ce-vere? In anticamera v'avea parecchi gentiluomini, che intesero

quel complimento ,
e dopo molti anni

, trovandoci noi a Firenze ,

uno di quelli narroccelo a verbo
5
ne il Ricci riebbe piu le sue let-

tere : tanto 1 Tmperatore bramava sopprimere i document! de' suoi

primi errori
, e toglier esca ai maligni di avversare la Chiesa. Di

cotesta resipiscenza di Pietro Leopoido ci parlava pure sovente il

Conte Opizzoni Cavalier d' Onore di S. A. I. e R. 1' Arciduchessa

Maria Luigia ,
sorella del Granduca regnante Leopoldo H, gentiluo-

mo di gran saviezza, pieta e pratica delle Corti
5
e lo avemmo ezian-

dio da alcuni antichi gentiluomiDi della Corte Inopjeriale a Vienna.

Se non che i giudizii di Dio, sapientissimi e inaccessibili all'uomo,

disposero , certo pei fini della sua giustizia e della sua gloria , che

Pietro Leopoldo non potesse effettuare i suoi divisamenti di ritor-

nare a plena liberta nell' Impero la Santa Chiesa, e permise che gli

uomini empii gliene impedissero l'adempimento. Imperocche non si

tosto s' avvidero
,
a certe parole e a certi atti dell' Imperatore ,

che

avea mutato sentenza, ch'essi entrarono nel reo pensiero di toglierlo

del mondo, non essendo mai mancati i Louvel e i Libeny. Egli e
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pietoso 1'udire i particolari della morte di si grand' uomo ,
e gli ab-

biamo dalla signora Maria Maddalena Bianchi
, prima Damigell-a di

Camera di S. M. T Imperatrice Maria Luigia di Spagna moglie di P.

Leopoldo, la quale si trovo presente agli ultimi momenti dell
1

Impe-

ratore, che spirofrale sue braccia. Udita questa narrazione, presso

a trenf anni sono a Fireaze , dalla signora Luisa Rigogli Camerista

dell' Arciduchessa madre del Granduca presente e araicissima della

Bianchi, ne registrammo subito i ragguagli nel nostro giornaletto.

E siccome questa dama ne avra parlato a molti altri signori fioren-

tini, chi sa quanti de' nostri lettori riscontreranno in queste pagine

ci6 che essi gia sapevano? La Bianchi diceva adunque cosi.

Pochi giorni prima della suamorte, rimperatore essendo entrato

nel quartiere dell' Imperatrice, la quale in quell' ora terminava di

pregarenel suo Oratorietto , mentreT attendeva, passeggiava colle

mani dietro su e giii per la camera. Egli era serio e taciturno
,

ond' io gli chiesi : Come sta la Maesti Yostra ? ed egli mifandomi

fiso
,
disse : Ah Maria

,
ah Maria

,
me 1' hanno fatta ! Non dir nulla

a Luisa Io tacqui palpitando senza aver ben compreso la risposta

dell' Imperatore. Due notti appresso mentre egli dormivt colla mo-

glie, fu assalito a un tratto da acerbissimi dolori. L'Imperatrice sen-

tendolo gemere econtorcersi nel letto, gli disse: Lasciatemi chia-

mare Maria. L' Imperatore non voile
;
ma continuando di penar fie-

ramente, permise che T Imperatrice sonasse il campanello. Io m'al-

zai in fretta e corsi alle Maesta loro. L' Imperatrice m' ordina di far

chiamare i medici
,

il che fu fatto eolla maggior fretta possibile.

Venuti i medici e toccato il polso, rivolti all' Imperatrice, ch'era

tutta ansiosa , dissero: Maesta, si faccia animo, e un po' di coli-

cuzza : non e nulla
,
non e nulla. Intanto la nuova si sparse per

tutta la Corte e per tutta la citta : i medici come s' usa, scrissero il

bullettino d' avviso nelle anticamere Che S. M. TImperatore non

ha pa ssato una nolle affatlo Iranquilla, ma ctie un incomodo legge-

ro e passeggero.

Ma il male incalzava , e 1' Imperatrice mi disse Ah Maria .

vedi come i medici se la passano! II guaio e serio , sai ? serio di
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molto. Oggi quando i medici sono a pranzo ,
io terro compagnia a

Leopoldo, e chiamerotti : tu recami 1' acqua di rose da bagnarmi al

solito gli occhi : intanto osserva T Imperatore. Come udii sonare

il campanello, entrai coll' acqua, e veggo S. M., cui s'era gonfiato il

venire per guisa, che parea col capo affogato ne' guanciali. Ter-

minato di bagnarsi, io me n'uscii, e la padrona mi fu dietro appena

giunsero i medici
,
e mi richiese che me ne paresse. Io risposi : Non

me ne par punto bene.

Tutta la notte 1' Imperatore peggioro. II giorno appresso 1' Im-

peratrice , quando seppe venuti i medici nell' anticamera, si fe loro

incontro, e piena della grandezza dell' animo suo, e del la sua pieta

disse : Signori ,
io vi dico con tutta 1' autorita di vostra Sovrana

,

che S. M. 1' Imperatore e Cristiano, e padre, e Monarca : come Cri-

stiano ha dei doveri verso Dio
,
come padre verso i suoi figliuoli ,

come Tmperatore verso i sudditi della sua gran Monarchia : deve

adunque apparecchiarsi a ricevere i SS. Sacramenti, far testamento,

ed edificar tutti col buon esempio. Se voi altri non avete il coraggio

d' annunziargli il suo stato
,
io stessa compir6 questo debito. Al-

lora il protomedico facendo le viste di gran maraviglia E che !

rispose, eh che! io stupisco che V. M. abbia questi timori : ho I'o-

nore di dirle nuovamente, che non e nulla, che il male procede co'

suoi ordini naturali : non abbia timore
5 ripeto che non e nulla.

La povera Imperatrice era dolente a mbrte : viene a me e

dice : Maria
, questi medici hanno congiurato di farmi morir di

dolore : ma io non me la passer6 cosi : se oggi non veggo qualche

risoluzione nella malattia, io diroaim'o marito, che disponga le cose

sue. Tu fa come ieri; quando i medici pianzano , ti chiamer6 : os-

serva bene 1' infermo
,
te ne priego Mentre io sto attendendo la

chiamata della mia Signora, ecco prima del solito un grande strappo

di campanello : accorro tosto, ed ohime ! veggo 1' Imperatore gittato

mezzo fuori del letto colle braccia al collo di sua moglie ,
che gia

boccheggia ed e agli ultimi aneliti. Mi slancio al letto
, gli sostengo

il capo, Io chiamo
,
Io animo, ma egli s' affila e ci spira in braccio.

S'accorre per acqua fresca, si chiamano i medici, entrano, e trovato
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1' Imperatrice che spruzzava, piangendo e desolandosi, la faccia del

marito per fiirlo rinvenire, il protomedico dice freddamente, e quasi

con un sogghigno Che fa Vostra Maesta? Non vede ch'e morto?

A tal parola 1' Imperatrice fu colpita di si altissimo dolore
, che

trasportata nella sua camera
,
mentre io la scalzava per porla a

letto
,

le gambe inaridite lasciavano la pelle sulla calzetta. Ma non

si tosto si fu riavuta alquanto, che donna d'esimia religione com' era

e di gran cuore, chiamo gli
Arciduchi suoi figliuoli, si rizz6 a sederc

sul letto
,
e disse loro : Dio ha chiamato a se 1' Imperatore vostro

padre ,
ma non per questo siete senza padre e senza Imperatore.

Ecco Francesco il vostro fratello maggiore : egli e vostro Sovrano;

voi riveritelo e obbeditelo : io lo inchino sin d' ora
,
e me gli costi-

tuisco suddita fedele
,
come gli sono madre amorosa. Tutti die-

dero in un dirottissimo pianto, e inchinando al fratello loro Signore,

s' inginocchiarono con lui dinanzi alia madre, e baciatole la mano ,

e chiestole la materna benedizione, le si offersero figliuoli affettuosi

e riverenti *
.

Sin qui la signora Bianchi
, prima Damigella di camera di S. M.

1' Imperatrice. Noi non sappiamo se altri storici abbiano registrato

questi particolari; sappiamo si bene, che molti Alemanni e Toscani

si dilettano di far morire 1' Imperatore Pietro Leopoldo ostile alia

Chiesa, e non pentito d' averla fatta gemere si lungarnente d
1

alto

1 La Camerista Bianchi narrava
,
in quest' occasione

,
un Iratto di virtu,

eroica dell' imperatrice Maria Luigia. Imperocche essendo caduta inferma pel

dolore della morte dell' augusto consorte e molto piii perche fu fatlo morire

senza sacramenti dal Protomedico, che mostra essere stato stromento della per-

fidia, non voile servirsi di un altro che la curasse. Era tale e tanta la commo-

zione del vederselo presente , che le si accresceva la febbre appena erale an-

nunziata la sua visita L' Imperatrice un giorno, mentre arrivava il medico ,

mi disse (cosi racoontava la Bianchi) Maria, mettimi la mano sul cuore: ed io lo

sentia battere cosi gagliardamente, che parea le saltasse fuori del petto. Allora

io le dissi Maesfa, perche si fa tanta violenza ? perche non chiama un altroi'

Ed. essa mi rispose Che vsioi ? Poveretto ! non gli darei mai questo dis-

piacere ,
ne questo smacco al cospetto di tutta Vienna. II Signore vuole che

gli perdoni, e lo faccio per amor suo.
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dolore : noi crediamo invece ch'egli avesse gran rammaricod' aver-

la amareggiata e avversata
,
e se Dio gli avesse conceduto qualche

anno ancora di vita, 1' avrebbe rimessa in seggio e ristoratala Im-

peratore dei danni cagionati da Granduca a si buona Madre. Ma ri-

petiamo con riverenza: iudicia Dei abyssus multa: sebbene egli e a

sperare che Pietro Leopoldo essendomorto per si nobil causa, il Si-

gnore Iddio 1' avra coperto delle sue misericordie.

Or dunque a por fine alle nostre considerazioni sopra il Zobi, noi

arbitriamo coi veraci sapienti delle cose di Stato, che Pietro Leo-

poldo fu veraraente grande in molte riforme civili; ma non per co-

testo i Medici furon poi tanto piccini da meritarsi il compianto e le

scheme de'Toscani, i quali dicendone per vezzo tanto male, si mo-

strano ingrati non meoo che irriverenti ed ingiusti contra que'

Principi, i quali furono di fermo coloro
,
che primi promossero mi-

rabilmente il progresso della presente civilta non solo d' Italia
,
ma

di tutta Europa. ,

NOTANDUM
L' articolo Una convertita era gia stampato in questo quaderno ,

quando ci e venuto alia mano il Num. 60 (30 Luglio) della Sferza

di Brescia. In questo foglio, e precisamente nelle prime otto linee

della col. 2 a pag. 238
,
si loda e si consiglia una cosi cinica e sver-

gognata bestialita, che noi coprendoci la faccia con ambe le mani ,

ci siam davvero pentiti di avere accordato anche 1'onor della celia a

quella sozzura di giornale, e di averlo fatto conoscere al di qua del

Mella , quando non dovrebbe trovar luogo neppure nei bordelli e

nei lupanari. Deplorando la condizioae di un paese, in cui sia lecito

insultare cosi impunemente al pubblico pudore ,
dandone in com-

penso un codardo ed ipocrito sostegno a chi lo tollera
$
noi chiedia-

mo scusa ai nostri lettorj di averli cosi a dilungo trattenuti di un

giornale non degno d'altra coirezjone, che della Sferza nongiorna-

stica ma del bargello.
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COSE 1TALIA3E.

STATI PoNTincn. \ . Istituzione del Seminario Pio. 2. Dissertazione all'^c-

cademia di Religiono Cattoliea. 3. Altra disscrtazione.

1 . II Regnante Sommo Pontefice, con Letter'e apostotiche del 27

Giugno e pubblicate in quest! giorni ha definitivatnente istituito

quel Seminario per le Proviricie di questi Stati
,
del quale noi gia

clemmo qualche contezza ai nostri lettori
,
son presso a due anni ,

quando se ne iniziavano i comineiamenti. A questo Seminario che

dal suo munifico Autore si chiamera Pio
,

la citata Costituzione

prescrive le norme
,
le quali , dopo un preambolo che ne divisa lo

scopo e le attinenze col Seminario Romano, col quale sara congiunto
ma non confuso, sono contenute in sette distinti Titoli come segue :

I. De muneribus ulrique Seminario communibus. II. De mtmeribus

propriis SentinariiPii. III. De Alumnorum numero. IV. DeAlumno-

rwm admissione tt d&tibus. . De Studiorum ratione. VI. De admit-

tendorum dericomm examine. VII. De Graduum et Laureae col-

latione.

Sarebbe lungo il recar per intero tutte le sapienti prescrizioni

ordinate a fornire le Diocesi dello Stato di ecclesiastic! per pieta e
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dolore : noi crediamo invece ch'egli avesse gran rammaricod' aver-

la amareggiata e avversata
,
e se Dio gli avesse conceduto qualche

anno ancora di vita, 1' avrebbe rimessa in seggio e ristoratala Im-

peratore dei danni cagionati da Granduca a si buona Madre. Ma ri-

petiamo con riverenza: indicia Dei abyssus multa: sebbene egli e a

sperare che Pietro Leopoldo essendomorto per si nobil causa, il Si-

gnore Iddio 1' avra coperto delle sue misericordie.

Or dunque a por fine alle nostre considerazioni sopra il Zobi, noi

arbitriamo coi veraci sapienti delle cose di Stato, che Pietro Leo-

poldo fu veramente grande in molte riforme civili; ma non per co-

testo i Medici furon poi tanto piccini da meritarsi il compianto e le

scheme de'Toscani, i quali dicendone per vezzo tanto male, si mo-

strano ingrati non meao che irriverenti ed ingiusti contra qua'

Principi, i quali furono di fermo coloro
,
che primi promossero mi-

rabilmente il progress*) della presente civilta non solo d' Italia
,
ma

di tutta Europa. ,

NO TANDUM

L' articolo Una convertita era gia stampato in questo quaderno ,

quando ci e venuto alia mano il Num. 60 (30 Luglio) della Sferza

di Brescia. In questo foglio, e precisamente nelle prime otto linee

della col. 2 a pag. 238
,
si loda e si consiglia una cosi cinica e sver-

gognata bestialita, che noi coprendoci la faccia con ambe le mani ,

ci siam davvero pentiti di avere accordato anche 1'onor della celia a

quella sozzura di giornale, e di averlo fatto conoscere al di qua del

Mella , quando non dovrebbe trovar luogo neppure nei bordelli e

nei lupanari. Deplorando la condizione di un paese, in cui sia lecito

insultare cosi impunemente al pubblico pudore ,
dandone in com-

penso un codardo ed ipocrito sostegno a chi lo tollera
,
noi chiedia-

mo scusa ai nostri lettori di averli cosi a dilungo trattenuti di un

giornale non degno d'ultra correzione, clie della Sferza non giorna
-

stica ma del bargello.
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di Religiono Cattoliea. 3. Altra disseitazione.

1 . II Regnante Sommo Pontefice, con Letters apostottche del 27

Giugno e pubblicate in quest! giorni ha definitivamente istituito

quel Seminario per le Proviricie di questi Stati
,
del quale noi gia

demmo qualche contezza ai nostri lettori
,
son presso a due ann-i ,

quando se ne iniziavano i cominciamenti. A questo Seminario che

dal suo munifico Autore si chiamera Pio
,

la citata Costituzione

prescrive le norme
,
le quali , dopo un preambolo che ne divisa lo

scopo e le attinenze col Seminario Romano, col qnale sara coneiunto

ma non confuso, sono contenute in sette distinti Titoli come segue':

I. De muneribus utrique Seminario communibus. II. De mwnerilnts

propriis SemnariiPii. HI. De Alumnorum numero. IV. DeAlumno-

rwm admissiom ft dotibus. V, De Studiorum ratione. VI. De admit-

lendomm dericornm examine. VII. De Graduum et Laureae col-

latione.

Sarebbe lungo il recar per intero tutte le sapienti prescririom

ordinate a fornire te Diocesi dello Stato di ecclesiastic! per pieti e
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per istudii segnalati. Tuttavolta non possiam passarci dall' accen-

narne le precipue.

II Seminario Pio
, allogato nello stesso recinto di S. Apollinare

ove dimora il Seminario Romano
,

si governera con proprie leggi ,

sara soggetto al Romano Pontefice ed al suo Card. Vicario di Roma.

Avra poi comune col Romano la Chiesa, le Scuole, la Biblioteca ed

i Gabinetti fisici. Vi saranno
, giusta le prescrizioni Tridentine,

quattro ragguardevoli Ecclesiastic! in qualita di Deputati da nomi-

narsi dal R. Pontefice, il quale altresi si riserba la nomina del'Ret-

tore e del Prefetto degli Studii : gli addetti ai precipui uffizii, come

il Pro-Rector, il Magister pielalis, Y Oeconomus ecc. saranno nomi-

nati dal Vicario ed approvati dal Pontefice.

Delle 68 Diocesi, in che sono ecclesiasticamente partitlgli Stati

Pontificii
, ciascuna avra il diritto di mantenere un alunno nel Se-

minario Pio ad eccezione di Sinigaglia ,
la quale come patria del

Pontefice istitutore
,
e donata del privilegio di mantenervene due.

S' intende poi mantenimento affatto gratuito si che ne le Diocesi ne

le famiglie rispettive debbano sostenerne verun dispendio. Anzi per

incoraggiare sempre piu gli alunni alia pieta ed allo studio
,
dalle

rendite del Seminario Pio si preleveranno annualmente ottocento

scudi per costituirne due patrimonii a due chierici, che per istret-

tezze domestiche non lo avessero altronde, e sel guadagnassero per
concorso. Al concorso altresi di merito e lasciato 1' ottenere nelle

singole Diocesi 1' ammissione nel Seminario Pio. Innanzi al Vescovo

Vicario assistito da giudici competenti si fara dai concorrenti 1'esa-

me orale e per iscritto. L' ammissione definitiva nondimeno si ri-

serba al Card. Vicario in Roma
,

al quale per6 si dovran mandare

1 lavori degli esami colle osservazioni, che per ciascun candidate il

Vescovo credera dovere aggiungere.

Quegli esami si verseranno in istudii di letteratura e di Rettorica,

in quanto la istituzione del Seminario suppone quelli gia compiti.

La istituzione poi, che per ciascun alunno non potra protrarsi oltre

ai nove anni, abbraccera 1'universa Filosofia, la Teologia Dommatica

e la Morale, lo studio della Scrittura e dei Padri
,
la lingua ebraica

e la greca ,
la Storia ecclesiastica

,
i sacri riti

,
il Gius canonico ,

il

civile e criminale, ai Vicarii Generali non pure utile ma necessario :

da ultimo il canto gregoriano, e non altro canto che quello.

Ammesso che sia 1' Alunno nel Seminario Pio vi restera tre mesi

in esperimento : dopo questi dara opera per dieci giorni agli spiri-
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tuali esercizii, passati i quail giurera solennemente sui santi Evan-

geli di rilornare, compiuti gli studii, alia propria Diocesi e mettersi

alia clisposizione del rispeUivo Ordinario, eccetto il solo caso di

essere adoperato nelle Mission! straniere.

Quest! sono pei sommi capi i sapientissimi provvedimenti divisa-

ti, perche questa creazione del regnante Pontefice riesca il piu che

sia possibile salutare alia Chiesa.

2. II di 7 Luglio nell
1

accademia di Religione Cattolica il sig. Pro-

fessore Delicati recit6 una sua orazione, nella quale dimostrava es-

scre una pretensions empia cd assurda il voler cooneslare il comuni-

smo colla Sacra Scritlura, e colle islituzioni monastiche e religiose.

Quanto alia prima parte del proposto tema il disserente si fece a

cercare il principio da cui i Comunisti derivano le loro dottrine, e

trovo essere il concetto d'uguaglianza da essi stranamente abusato,

in quanto dall' identita specifica degli uomini argomentano agli ef-

fetti che dipendono dalle differenze individuali. Or egli e a vedere

se Teguaglianza pretesa dai Comunisti sia quella appunto che si

ricava dalle divine Scritture.

L' oratore dimostro
,
che T eguaglianza insegnata dalle divine

Scritture consiste nell' essere tutti gli uomini creati da Dio, nel di-

scendere tutti per generazione da un padre ,
Adamo

, nell' esser

tutti sollevati ad un fine soprannaturale ,
nell' esser tutti redenti

dalla colpa d'origine pei merit! del comune Riparatore. Tuttocio

non ha che fare con 1' uguaglianza voluta dai Comunisti
,
la quale

e anzi dalla divina Scrittura espressamente riprovata. Iddio conce-

de agli Ebrei il possesso della Terra di Canaan cui voile divisa fra

le Tribu
,
e con proprieta inalienabile. Nel decalogo promulgate

sul Sinai, non solo condanna 1'appropriarsi la roba altrui, ma ezian-

dio il semplice desiderarla. Questo precetto e confermato da Cristo

il quale non venne ad annullare la legge, bensi a perfezionarla.

Cristo raccomandando ai ricchi e ricordando loro 1' obbligo* della

limosina riconosceva e implicitamente confermava il diritto di pro-

prieta.

Ne vale V esempio dei primitivi fedeli nella nascente Chiesa di

Gerusalemme viventi in comune
,
di cui scioccamente i comunisti

fanno tanto scalpore. Imperocche le altre Chiese fondate ugual-
mente dagli Apostoli non tennero quel modo di vita. In secondo

luogo ,
in Gerusalemme stessa non ebbe molta durata e fin da prin-

cipio produsse disturbi. In terzo luogo, mentre dur6, procedette
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da un atto spontaneo e libero di rinunzia ai proprii possedimenti ,

non da obbligo che s' imponesse a tutti o da condizione essenziale

per entrar nella Chiesa
;
secondo che apparisce dalle parole che

S. Pietro diresse ad Anania.

La medesima opposizione colla divina Scrittura incontra Vegua-

glianza dei comunisti per cio che riguarda 1'organismo della fami-

glia ,
e il potere religiose e civile. La divina Scrittura promulga il

matrimonio come cosa istituita da Dio. Cristo ne intima Y indisso-

lubilita. II diritto paterno congiunto col dovere della educazione

dei figliuoli e ripetuto mille volte nel vecchio e nuovo Testamento.

Ilipetuta vi e parimente rorigine divina del potere non solamente

ecclesiastico
,
ma eziandio civile

,
e ad amendue ci e comandato

di sottoporci.

Molta piu poi e 1' opposizione dei comunisti alia divina Serittura

se si riguarda la base fondamentale, di considerar cioeruomo non

corrotto per se stesso da verun disordine originale ,
ma solo per

vizio delle istituzioni sociali. In breve
,

il comunismo stabilisce

una eguaglianza che distrugge la proprieta , scioglie la famiglia ,

abbatte ogni autorita, riconosce il male solamente nelle istituzioni

sociali : la santa Scrittura all' opposto, riconoscendo un'altra egua-

glianza ben diversa che non si oppone in nulla alle differenze esi-

stenti nell'ordme sociale
,
vuole inviolata la proprieta, difende la

famiglia , prescrive ubbidienza all' autorita anche civile
,
siccome

derivata da Dio
, ripete la causa del male dall' uomo

,
il disordine

dalle passioni nate dalla colpa originale ,
riconosce come salutari

le istituzioni sociali
, quando esse sieno conformi ai principii eter-

ni di verita
,
ed ai sublimi dettati della Religione. L' opposizione

adunque tra il comunismo e la divina Scrittura non puo essere piu

manifesta.

Quanto poi alia seconda parte ,
dove pure si concedesse le isti-

tuzioni monastiche e religiose vivere a norma del comunismo
,

tuttavia questo non potrebbe trarne verun partito ;
essendo paz-

zia il credere che possa un popolo o una nazione convertirsi in un

gran convento di frati. Basta riflettere al voto di castita proprio

de' religiosi per conoscere la scempiaggine di questa supposizione.

Ball' essere un istituto utile alia societa , e lodevole nelle sue leggi,

non puo inferirsi secondo la Logica essere non che utile, ma possibi-

le che tutti i membri.di essa societa vi si ascrivano o ne osservino le

leggi. La ragione di ci6 e intrinseca, perche un particolare istituto ,
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supponendo particolari ordinazioni
,
ed esistendo sotto particolari

rispetti ,
non pu6 estendersi ad un' intiera societa la quale deve

comprendere tutte le specialita e svolgersi sotto tutte le condizioni

richieste al vivere umano.

Ma questo stesso e falso
,
cioe che le istituzioni monastiche vi-

vano a norma del Comunismo. Ci6 apparisce chiaramenteperpoco
che si consider! 1' idea che anima le une a dilTerenza dell' altro. I

comunisti vagheggiano la loro utopia a scopo di promuovere il go-

dimento dei beni materiali e la soddisfazione di tutti gli appetiti

sensibili. All'opposto gli Ordini religiosi inducono quella maniera

di vita mirando al distacco da tutto ci6 ch' e materiale e terreno, a

cercando la sola perfezione dello spirito nel ritiraraento e nella

mortificazione degli appetiti anche legittimi. Quindi e che le mas-

sime predicate e difese dagli uni in ordine alia comun societa sono

diametralmente contrarie a quelle che vengono insegnate e pro-
mosse dagli altri.

3. Nella medesima Accademia il di 21 Luglio recito una sua dotta

Dissertazione il sig. D. Giuseppe Papardo del Parco Proc. Gen. dei

Chierici Regolari Teatini. L' argomento preso a trattare si fu , che

invano il socialismo prodama la liberta, I'uguaglianza e la fralernita

per essere il piu dichiarato nemico di essc.

II Disserente esordi dal ricordare non esservi sorgente piu ine-

sausta di errori che Tabuso delle parole. Del prestigio di esse si son

valuti in qusti ultimi tempi i pertnrbatori d' ogni ordine
,
avendo

sempre in bocca Rigenerazione, Riforme, Nazionalitd, Popolo, In-

dipendenza, Civilta, Progresso. Ma i vocaboli piu nocevolmente ado-

perati furon qu^lli dei socialisti Liberia
, Ugtiagli&nza ,

Fratemita.

II socialismo promette di render libero 1' uomo sciogViendolo dai

vincoli sociali. A comprendere quanta iallacia e veleno si raccfoiiuda

in tale promessa ,
convien rivocare alia mente la giusta idea di Li-

berta. La liberta di cui si dolce e il norae, si raro 1' uso, e 1' abuso si

frequente, richiede che si adoperi in conformita della watara. Or es-

sendo la natura dell'uomo ragionevole e perfettibile, allora egli segue
la perfezione della liberta quando segue la.ragione e operando si

rende migliore. A cio mirano leleggi sociali, tanto quelle che sono

imposte dal Creatore
, quanto quelle che sono prescritte dalle atito-

rita da lui derivate. Dunque il socialismo sottraendo T uomo da que-

ste, annienta la liberta, e sottopone 1' uomo alia servitu degl' istinti.

Che se dall' individuo facciam trapasso all' intera societa
,
vedremo
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che il socialismo anche in questa distrugge ogni idea di liberta, per-
che ne assoggetta lo svolgimento al fato ineluttabile del progresso

umanitario; perche alia fin fine incatena tutti
gl' individui sotto la

tirannide di pochi despoti che dalla universale anarchia sorgono
a dominare. La storia sopra un tal punto e in pieno accordo con

la teorica.

II socialismo promette di far disparire le disuguaglianze tutte

delle condizioni e delle fortune. Siffatta pretensione manca di base

nella ragione e di possibilita nella pratica ; quella varieta non e ef-

fetto della violenza o del caso
,
ma disposizion provvidenziale che

per mezzo degli scambievoli bisogni stringe i legami della civil

societa , come appunto dalla diversita e dal contrasto delle leggi

cosmiche nasce I'armonia del mondo fisico. Ne un contrario sistema

sarebbe possibile giammai, stante la disuguaglianza concreta, di

cui gli umani individui, astrattamente uguali, sono dotati. Onde la

pretesa uguaglianza di condizione e di fortuna
,
dove pure s' intro-

ducesse
,
non sussisterebbe che un solo istante

,
e 1' istante dopo in

forza di natura sparirebbe; per non dir nulla dell'ingiustizia ch'essa

in se involgerebbe, rimeritando in egual modo meriti disparatissimi ;

e del danno che arrecherebbe alia societa estinguendo ogni stimolo

alVesercizio delle forze individual!. Se non che isocialisti intendo-

no tutto cio, e si valgono di quelle fallaci promesse per illudere i

gonzi e stabilire la propria dominazione.

II Disserente dimostro come la verace eguaglianza che sia possi-

bile nell' uomo non e prodotta da aljro che dalla religione di Gesu

Cristo.

Infine quanto alia fratellanza universale, essa non e senon il ri-

sultato di due idee: la derivazione di tutti gl' individui da un cep-

po comune e 1' unione di essi mediante le relazioni di amore. Ci6

posto, con qual fronte il socialismo puo vantarsi dipromuovere la

fratellanza
, quando esso disdice o chiama in dubbio 1' unita primi-

genia della natura umana, ed insegna che 1' amore di se stesso e la

sorgente d' ogni moralita? II Disserente chiari come questa ap-

punto sia la dottrina de' socialisti discorrendo pei loro principal!

sistemi. Ma la sostanza e che essi per fratellanza umanitaria inten-

dono una comunella di ladronecci e di sangue colla quale intendono

ammorbar 1' universe e diventare il flagello delle moltitudini. II socia-

lismo adunque e della fratellanza il piu crudele nemico
;
ed e anche

per ci6
,
che combattendo accanitamente la Chiesa di Gesu Cristo ,
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teade ad abbattere quel principio e quella fonte da cui la vera fra-

tellanza unicamente nasce e rampolla.

STATI SARDI (Da nostra Corrispondenza). 1. Notizie di Corte. 2. I Col-

legi nazionali. 3. Careslia e misfatli. 4. Scissure tra gli cterodossi
;

zelo pastorale dc'Vescovi.

1. La sera del 25 Luglio S. M. il Re partiva da Moncalieri ac-

oompagnato dal Duca e dalla Duchessa di Genova e dal Principe di

Carignano ,
e giunto a Genova la mattina susseguente sulle 5 iy2 ,

ne ripartiva due ore appresso sul Governolo alia volta della Spezia,

donde mosse il di appresso per 1' isola della Capraia. Giunti presso la

Maddalena, dove il Re voleva scendere per una partita di caccia, il

Governolo che filava circa 11 nodi 1'ora, e con imprudente temerita

del capitano rasentava la s,ecca di vivo scoglio delta di S. Maria
,

vi cozz6 dentro con si grande violenza ,
che tutto a bordo n' ando

sossopra, e 1' acqua v
1

irruppe con tal forza che sulle prime 1'azione

vivissima di sei trombe idrauliche appena bastavano a mantener

galleggiante il legno. II Re con la sua comitiva dovette sbarcare sulla

vicina terra della Capraia, e fu gran ventura che il Tripoli, il quale

stava incrociando nelle bocche di Ronifacio, accorresse tosto a pren-
dere 1'augusto viaggiatore per trasportarlo a Genova dove giunse la

sera del 31
,
e con celerissimo viaggio si ricondusse a Torino a pre-

sedervi il 1. Agosto al consiglio de
1

Ministri. In sul principiare del

venture Settembre si rinnoveranno studiate ed utili evoluzioni mi-

litari sui carapi di Marengo e sulle allure di Novi e di Serravalle. II

Ministro della Guerra vuole addimesticare le truppe a movimenti

guerreschi in quelle posizioni che senza dubbio sarebbero le piu

favorevoli per una guerra di difesa nel caso d' una terza riscossa.

Pare che non credasi ne improbabile ne molto lontana dall'avverarsi

tale ipotesi, poiche le associazioni bellicose contro 1'Austria non so-

no infrequenti anche nelle alte regioni .... I solenni funerali che

nel giorno 28 Luglio si celebrarono per cura del Governo e dei Mu-

nicipii a Carlo Alberto dovrebbero anche servire a far comprendere
dove sogliano metier capo certe cavalleresche imprese ! Eppure le

illusioni del 48 non sono ancor dileguate.

Poc'anzi il Re ebbe in dono dai Cav. Cesare e Roberto di Saluz-

zo la spada che Napoleone I impugnava a Marengo. II gran conqui-
statore 1'avea lasciala al Conte di Turenna suo ciamberlano

,
e que-

sti ne faceva prezioso regalo al Cav. Annibale di Saiuzzo il quale fu
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valoroso soldato delle guerre napoleoniche, e fregiato delle insegne
di ufficiale della Legione d'Onore sul campo di battaglia di Hanau

capitanava nel 1813 la guardia nobile dell' Imperadore. Passato di

questa vita nel 1851 il Cav. AnnibaJe di Saluzzo, i fratelli suoi fat-

tisi interpreti delle sue intenzioni, e per sottrarre quel pregiato de-

posito ai casi che suoi produrre la dissoluzione delle cospifue fami-

glie; pensarono di non poterlo confidare a mani migliori che a quelle-

d'un nipote d'Emmanuel Filiberto. Percio la fecero chiudere in una

elegante cassetta di noce d'India messa a tarsie e scolture d'avorio,

con coperchio di cristallo, sicche possa senz'altro vedersene ii conte-

nuto, ed insieme con un coricino d' oro in cui e avvolta una ciocra

di capelli dell' Imperatore ,
la donarono a Re Vittorio Emmanuele.

Questi, accettando graziosamente la nobile offerta
,
la colloco nel-

I'Armeria Reale gia doviziossima di preziosi monumenti, non si pe-

ro, dice la Gazzelia ufficiale, che egli non siasi riserbato di poterla

riprendere , sempre che a quella spada sia preparato dal cielo lo

splendore di nuovi trionfi. E i nuovi trionfi splenderanno quando
rivivera un Napoleone !

II Conte Camillo di Cavour Presidente del Consiglio de' Ministri

fti gravemente ammalato per congestione cerebrale che rese neces-

sarie cinque cavate di sangue. Ora egli e pressoche risanato. Al ce-

lebre Conte Mintho moriva la naoglie teste in una villa della Lign-

ria, e la Gazzetta ufficiale nel darne awiso, ricordava i gran meriti

di quest' uomo, e le obbligazioni che gli professa 1' Italia, invitando

tutti a partecipare al suo lutto. Questo e sufficients per far com-

prendere quale e quanta parte gli si debba 'attribuire delle viceede

del 47 e del 48, e quali motivi d' allora in poi lo guidino e lo trat-

tengano in Italia.

2. Un' accesa polemica si e mantenuta per molti giorni fra YAr~

monia ed i giornah' libertini per cio che riguarda i collegi nazionali.

La prima reco documenti, lettere, corrispondenze, richiami e, quel

che e piu, fatti certi e comprovati, per dimostrare fino a qual punto

giungesse 1' immoralita e la irreligione in certi Collegi ,
anehe per

opera o per incuria di que' che H reggono e v' insegnano. II Mini-

stro della pubblica Istruzione Cav. Cibrario se n' e commosso ,
e

pare che abbia voluto accertarsi cogli occhi suoi della verita e della

precisa condizione di que' collegi. Ma egli non pu6 dissimulare a s^

stesso che tali visile prevedute ,
e di cui si ricevera officioso awiso

in tempo, anziche a scoprire, serviranno a mascherare meglio sotto
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apparenze di buon ordirie le turpitudini e gli abusi
;
come appunto

avvenne d' un collegio, in cui un ispettore arrivato all' improvviso
aveva trovato del male assai

,
e per lo contrario una visita del sig.

Cibrario incognito ebbe per effetto di far trovare ogni cosa a mera-

viglia bene. Intanto questo sig. Ministro viaggia, ed assiste ad esa-

mi , e rieeve ovazioni
,
e saggia i mirabili frutti delle innovazioni

introdotte nel 48 per cio die riguarda gli studii
,
T educazione e la

moral ita nei collegi dello Stato. Dio voglia che il sig. Cibrario sap-

pia e possa provvedere !

3. Negli anni addietro per cura del Municipio si stabiliva la

tassa del prezzo di veadita del pane, per le carni
,
ed altre derrate.

Ci6 non impediva che altri
,
volendo allettare maggior numero

<T avveiifcori
,
non potesse venderle a miglior mercato

,
cioe non

impediva la concorrenza, ma si 1' esoso monopolio di pochi traffi-

canti i quali si mettessero d' accordo per ingrassarsi della fame del

popolo. Ma il sig. di Cavour tanto fece che la tassa venne abolita
,

lasciando alia merce de' pristinai enegozianti il vcndere pane e car-

Hi a quel prezzo che loro piaccia. D
1

allora in poi queste vettovaglie

rincarirono continuamente ,
e non solo a Genova, a Torino, a Niz-

za, ma si ancoraa poco a poco nelle minori citta di provincia i prez-

zi ne divennero eccessivi
,
senza che appaia ragione veruna

,
salvo

quella dell' essersi per ci6 messi d' accordo traloro i venditori. Se

vi si aggiunga la carestia del vino
,
e quella de' combustibili che e

esorbilante , s' intendera di leggeri come nel minuto popolo ser-

peggi un cupo malcontento, e un chiedersi che cosa siasi guada-

gnato dai trambusti del 48 e del 49, da cui speravasi il paradise te-

restre! Le nuove imposizioni mcominciano ora ad attuarsi e riscuo-

tersi, eppercio gli artieri e mercivendoli ne incominciano a sentire

il peso 5
e brontolano assai. Gli operai non istanno piii contenti alia

paga di prima, perche debbono spendere il doppio a provvedersi

dello slesso vitto, e quindi e avvenuto lo sciopro di quelli di Cham-

bery, che ricusano di lavorare senza aumento di paga. Dalla mise-

ria, non cosi appariscente nella Capitale ,
ma pur verissima, nelle

provincie soprattutto, rieeve stimoli la tendenza al mal fare, e la

cronaca de
1

misfatti che si commettono di giorno in giorno va re-

gistrando cose atroci. Duelli, suicidii
,
ed assassiHamenti per ogni

dove. Ma in Sardegna la cosa giunse a tal segno che i giornali di

cola ne levano altegrida, chiedendo ache serva il moltiplicare le

pubbliche gravezze, se queste non ci valgono a sicurare le sostanze
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e le vite de' cittadini uccisi o depredati da' briganti in pieno gior-

DO e quasi nel mezzo delle citta. E a provare che questo dire non

sia effetto di esagerazione viene a proposito quello che pubbli-

cossi sulla Gaszella ufficiale d' una statistica di Genova. Nel prime
semestre del 1853 vi si commisero 206 furti seguiti da soli 96 ar-

resti
5
264 vie di fatto o violenze

,
e soli 64 arresti

;
altri reati in

numero di 225 e 164 arresti
;
che e quanto dire 695 reati e 324

arresti. La popolazione essendo di 120, 000 abitanti i reati sonoin

proporzione di sei per mille, e gli arresti del 47 QjQ dei reati com-

messi. Di qui si puo far ragione di quel che avviene altrove, dove

minore e la forza pubblica ,
!a vigilanza politica, lo splendore del-

1'autorita. Grande e pure il malcontento a Genova per la nuova tarif-

fa daziaria stabilita dal Municipio sopra le derrate di prima neces-

sita, vino, carni ecc. Eppure il Municipio non potevafarnea meno,
dovendo pagare all' erario dello Stato F annuo canone di L.

800,000. 11 Ministero, appianate le difficolta che dicevansi mosse

dalla Francia, approv6 il regolamento municipale ,
e il nuovo bal-

zello incominci6 a riscuotersi col primo giorno di questo mese.

L' anno venture s' avra qualche nuova giunterella d' imposte, e co-

si via dicendo.

4. Favoriti dal principio della tolleranza politica in fatto di reli-

gione, che e apertamente proclamato dai presenti Ministri, gli ete-

rodossi esercitarono in Piemonte una propaganda attivissima
,
sic-

che a trarre il novero de* cristiani acattolici venuti di fuori, o com-

prati a denaro sonante dagli apostoli anglicani ,
se ne hanno anche

in Torino parecchi migliaia. Or come era da aspettarsi incomincia-

no a venir in gara fra loro le varie sette, e lo scoppio della discor-

dia ebbe per occasione la nomina del ministro o predicante, da cui

deve essere ufficiato il nuovo tempio protestante. Le fazioni preci-

pue sono due; 1' una de'Valdesi che vorrebbe conferito quell' ono-

re e quello incarico al suo A. Bert; 1' altra degli Evangelici, Angli-

cani, Prussiani ecc. che vorrebbero avere per loro ministro quella

buona lana dell' apostata De Sanctis. Per tali discordie s' e rallen-

tata d' assai la forza che mettevasi nel compiere 1' edificio o tempio

Valdese
,
e la Gazzetta del popolo gia da qualche tempo ha cessato

di cantarne le glorie. Ma, a peggio andare, la quistione s' aggiuste-

ra con un secondo tempio ,
lasciando all' arbitrio di ciascuno de' fe-

deli il raccogliere le inspirazioni divine dalla bocca del De Sanctis

o da quella del Bert. E non ci sara nel fondo gran divario. Tali
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dissensioni non impediscono tuttavia la propaganda eterodossa, e le

sue pratiche sono cosi incalzanti e pericolose, che gia parecchi insi-

gni prelati ,
e segnatamente gli Arcivescovi di Geneva e di Vercelli

dovettero con opportune pastorali ed omelie far avvisati i cattolici

a star bene in guardia per non essere illusi, sedotti
,
e traditi. So-

prattutto e mirabile per una scolpita impronta di caldissimo zelo e

u" alta sapienza religiosa la pastorale di Mons. Charvaz intorno al

proselitismo protestante in Italia, e vi si ravvisa di botto il grave ed

erudito scrittore dell' Origine de Valdesi
,
e della Guida del Cate-

cumeno Vdldese Mons. Arcivescovo di Chambery fu gravemente
ammalato

,
e in punto di morte. Le pubblicbe pregbiere de' suoi

diocesani e la borita del Signore lo conservarono e lo ridenarono

alia cura del gregge che egli con tanta virtu e sapienza governa.

TOSCANA (Da nostra Corrispondenza). 1. Grazia a' condannati Guerrazzi ,

Montazio e Petracchi. 2. Lavori di ampliamento nel porto di Livorno.

3. Malaltia delle uve e ricetta per medicarnele.

1. Dopo la sentenza della Corte Regia di Firenze, Guerrazzi,

tazio, e Petracchi presentarono per mezzo del Ministero di Grazia e

Giustizia una memoria supplichevole al Granduca. Narrati in essa i

sofferti dolori del carcere, subito per quattro anni
,
e la trista situa-

zione delle loro derelitte famiglie ,
non che pel Guerrazzi , la salute

talmenle malconcia dai patimenti d' animo e dalla violenza morale
,

da cambiargli probabilmente 1'Ergastolo nel sepolcro ,
finivano col-

1'umiliare se stessi a chiedere perdono e oblio del passato, all' animo

benigno e generoso di Leopoldo secondo. Alto silenzio
, per quanto

io sappia, fu tenuto dai giornali sopra quest' atto di sottomissione al

Governo fatto dai suddetti. 1 giornalisti e i loro corrispondenti si

guardarono bene dai pur accennare quest'atto content! di annunziare

la grazia. La quale non si fece lungamente attendere. Tre giorni do-

po il Granduca decrelo la commutazione della pena ai tre nominati

nell'esiglio a beneplacito del Principe della Toscana, e con promessa
di non dimorare in altri Stati d' Italia. Guerrazzi non fu contento

della grazia Pareva a lui che vi fossero delle formole offensive alia

sua reputazione, e voleva poi che esso lo riabilitasse al ruolo degli

avvocati toscani da cui la sentenza avevalo cancellato: talche esito ad

accettare, voleva e non voleva, chiedeva istantemente che gli venisse

concesso di parlare al Granduca per iscusarsi con lui di diverse in-

giuste accuse onde diceva essere stato caricato, e persuaderlo ad

usargli una larghezza maggiore 5
ma i suoi avvocati stessi erano stupe-
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falli di tali esigenze intempestive e il consigliarono di baciar la mano
del Principe che perdonava, e accettarne la grazia. Finalmente il no-

minato Ministro della Grazia e Giustizia Senator Lami
, fecegli sape-

re die gli dava due ore di tempo a deciders'!. accettasse la grazia ,

o il giudizio sarebbe stato continuato fino al fine. Cio udito il Guer-

razzi
,
accetto la grazia ,

e dichiaro sarebbesi trasferito in Corsica in

una villa delFamico suo Cipriani. Ma senibra che la Corsica sia paese
tanto all* Italia vicino

,
clie non gH sara permesso di soggiornarvi , e

{he invece sara condotto ai confini di Francia
, ogni volta che il Go-

verno francese il conceda. Intanlo cominciano le pubblicazioni dei li-

bri da esso scritti durante la prigionia : primi fra i quali ci assicura-

no
,
vedranno la luce il Romanzo storico Beatrice Cenci , e tin altro

libretto che ha per tilolo /' Appello al Ghal/zio Vniversale ossia

I'Asino Avvocato. Questi libri che il sig. Guerrazzi pote scrivere in

prigione sono un novello argomento per provar false le tante chiac-

chiere del giornalismo mazziniano e costituzionale sopra la crudelta

con cui essi dicevano essere lui traltato in prigione. Del resto vi dee

esser nota la corrispondenza del non sospetto giornale I'lndependan-
ce Beige nella quale si raccontavano appuntino e distesamente le

attenzioni colle quali il Governo toscano trattava i suoi nemici carce-

rati. Montazio e Petracchi vanno 1' uno in Ispagna, 1' altro in Co-

Stantinopoli.

2. 11 di primo d'Agosto ebbe luogo in Livorno la solennita d'inau-

gurazione dei lavori di ampliamento del Porto. Furono gettati in

mare i primi blocchl del nuovo antemurale che cingera il porto ,
fra

mezzo al festive sparo delle artiglierie ,
e gran folia di navigli e di

barche pavesate a fesla, e cariche di spettatori. II Granducaed il Prin-

cipe ereditario assistevano dalla torre della lanterna alia benedizione

solenne data dal Yescovo, circondato dai consoli delle nazioni, dallo

Stato Mnggiore, e da scelto corteggio ,
e venivano ripetutamente ap-

plaudili dal popo^o numeroso. I Vapori il Giglio, il Nuovo Colombo
,

il Ferruccio e VEllesponto, appart^nente il primo alia marina mil Hare

toscana
,

i due second! aHa compagnia di navigazione Sarda
,

il terzo

all' amministrazione delle Slessaggerie nazionali di Francia, facevano

di se bella mostra per il gran numero di passeggeri cui presero a far

godere lo spettacolo, e per le musiche che tenevano a bordo. La sera

una splendida illuminazione del porto ,
delle fortezze ,

e delle piazze

strade principal! delle citta accalcate da molta popolazione ,
die

Hjomprmento alia giornata festiva. Direttore supremo di questi lavori

-<fel Porto nuovo di Livorno e il Cav. Vittorio Leopoldo Poirel
, pre-

sidente del corpo degl' ingegneri di Francia
, quello istesso che nel

1842 esegui i lavori del nuovo Porto d' Algeri.
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3. Non meno che nel roslante d3

Italia
, soffre la Toscana in que-

st'anno gravissima maircanza nel raccoltodei cereal i,e danni immen&i

dalla notabilmente cresdula malattia delle uve. Non solo le vigne
delle basse pianure ma quelle eziandio delle colline

,
e degli alti

monti sono iiifestate dalla nemica crittogama. In tale trista silua/.io-

ne di tanti floridi vigneti ,
e col timore di aver perdu to itn cos'i ulilo

e ricco prodotto quale si e il vino in Toscana
;
la solerzia degli agvv-

coltori, si e data a cercare dei rimedii per guarire le uve ammalate,
e sembra che a cerli fratelli Maioli d'Empoli sia riuscita 1'esgperienza.

Hanno essi inventato uu liqnido in cui s' immergono i grappoli del-

le uve coperte dalla crittogama ; questa tosto itnmersa sparisce .,
.e

1'uva riprende il suo bel colore verde e lucente. La R. Accademia

dei Georgofili che per ordine del Governo ha assistito alle fa tie espe-

rienze del liquido dei signori Maioli
, ne ha verificato iavorevoHs-

simi resultati, ed e convenuta che dopo la medicalura, le uve li-

bere dalla crittogama hanno ripreso il corso di loro naaturaziowe e

ban-no accresciuto il loro volume
,
conservando sulla loro epider-

mide le tracce evident! dell'alterazione organica in essa cagicmata

dalla sofferta malattia. La ricetta di questo liquido venne fetta di

pubblica ragione sul Monitore Toscano.

II.

COSE STRANIERE.

QtESTlONE D'ORlEVTE. \. Crisi 'iKnisteriale a Costantinopoli. 2. Manifesto

dclla Parta. 3- Notrzie contraddittorie. -4. Stato presente delle cose.

1 L' occupazione dei principal! danubiani produsse finora in Co-

stantinopoli due soli effetli deila cui importanza lasceremo giudicare

i nostri lettori. 11 primo si e una piccola crisi iinisteriale olae duw>

due giorni^ il secondoe uoa Nota ossia manifesto della sublime Por-

ta. Quanto al primo di quesli due effetti convien sapere che U Mini-

stero Turco era gia da qualebe tempo diviso di parere, volendo al-

cuni membri resistere a viva forza alia Russia, ed altri procedere <?oo

maneggi diplomatic!. Questa divisione d' aaimi essendosi fatta ipiu

graaide quando si seppe che la Russia non procedeva altrimenti con

pratiche diplomaticb>e ma con eccupazioni, o sieno invasion! di tierri-

torio; i membri del Miaistero cbe tenevano per la guerra riuscirono a
vincere il partito. 11 che cagiouo la uscita momentanea dal consiglio ai

loro avversarii. Ma, come dicemmo, la cosa non duro che due gioi ni.

Grazie all' intervento dell' internunzio Austriaco il partito della di-

plomazia prevalsedi nuovo^ furono rieletti e riammessi nel consiglio
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i membri esclusi, e si decise di comune accordo di rispondere con un
bel manifesto all' invasione Russa, frenando intanto 1' impeto guer-
resco dei mussulmani

,
e facendo a fidanza dell' intervento diploma-

tico delle grandi Potenze.

2. II Manifesto o Protesta o Nota che si voglia chiamare, con cui la

Turchia rispose alia Russia, comincia coll'annunziare lo stupore della

sublime Porta all' udire 1' occupazione dei principati. Poi fa la ras-

segna delle ragioni che essa ha nel non eonsentire alle domande del-

la Russia, e termina dicendo che: Questo procedere aggressivo della

Russia doverebb' essere consider'ato come una dichiarazione di guerra.

. . . Ma la Porta e lungi dal volere spingere i suoi diritti all' estremo.

E cost per ora si contenta di protestare contro I' aggressione. Vero e

che la Porta a quest' ora avrebbe forse gia dichiarata la guerra ,
se

essa fosse padrona di se e non si trovasse in tali circostanze che non

puo prendere veruna seria determinazione, laqual non sia strettamen-

te legata colla pace Europea. Questo Manifesto parve a tutti assai

fiacco, ma forse che le Potenze che paiono essere in favore della Por-

ta mostrarono finora piu ardire di lei? Queste Potenze si riducono alia

Francia ed all' Inghilterra; giacche quanto all' Austria e cosa omai

fuori di dubbio ch' essa favorisce la Russia-, e la Porta non puo aspet-

tarsi da lei altro che molti e buoni consigli di cedere al piu forte.

Ma la Francia e la Inghilterra si contentarono ancor esse di protesta-

re contro la Russia e non fecero neanco quel passo che dopo 1' oc-

cupazione de' principati pareva a molti inevitabile
;
ed era 1' entrare

colle flotte nei Dardanelli. E non si creda che quella entrata dovesse

essere un caso di guerra, giacche siccome il Russo invadendo i pru>

cipati dichiaro altamente che non intendeva con cio di dichiarare

la guerra, cos\ le due flotte avrebbero facilmente potuto invadere i

Dardanelli protestando e dichiarando ugualmente che le loro inlen -

zioni erano piu che pacifiche. Che se nol fecero si e probabilmente

perche il dichiarare e il protestare non basta
,
se non si e nel caso di

sostenere e difendere le proprie dichiarazioni e proteste.

3. Oltre a queste due grandi norita della crisi ministeriale
,
e del

Manifesto ve n'e una terza, ed e che ogni giorno giungono due an-

nunzii telegrafici de' quali 1'uno dice che la pace e fatta, che la media-

zione Austriaca e accettata, che la Russia e la Porta si concederan-

no vicendevolmente cio che desiderano. Ma insieme con questo an-

nunzio pacifico ne giunge sempre un altro in cui si dice che la situa-

zione e molta tesa (frase del giorno), che le truppe Russe si aumenta-

no ogni d\ nei principati danubiani, che anzi sono gia sul Danubio, che

1'Imperatore medesimo e venuto incognito ne' principati, e se non c'e

fara d'esserci in breve, che in Costantinopoli Fentusiasmo e sommo,
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che i due eserciti sono quasi gia di froute e quasi gia alle prese.

Servano per esempio gli annunzii telegrafici giunti ora che sliamo

scrivendo. L'uno dice che 1' Imperatore Niccolo accetta le proposizioni

ofFertegli dall' Austria mediatrice e che la pace e ora sicura : 1' altro

accerta che un esercito Russo e giunto ad Erzerum capitale dell' Ar-

menia maggiore e vuole occuparla. La contraddizione non puo essere

piu manifesla. Chi sottoscrive, o sta per sottoscrivere proposizioni

di pace non manda un esercito ad invadere la Turchia Asiatica. Chi

puo cavare qualche costrutto da quesle notizie, questi e un valen-

tuomo; e siccome i valentuomini non mancano, cosi ogni giorna-

le s' incarica di spiegar le cose , che e assai
;
e di dire inoltre che

cosa, e come si dovrebbe fare,che e assaissimo. C' e chi vede lutto

il pericolo nella rivoluzione, e costoro trovano che la Russia el'Au-

stria sono le sole Potenze che possano domarla
-, dunque si dividano

pure fra loro la Turchia purche si rinforzino e poi cosi rinforzate

domino lo spirito anarchico di Francia, d'Inghilterra, e se volete anche

d' Italia. C'e altri che vedetutto il pericolo nel panslavismo, e que-
sti vorrebbero che la Turchia domasse la Russia; e rincacciasse nelle

sue steppe natie quella Potenza che par voler ora invadere 1' Euro-

pa. C' e chi vede il pericolo nella sola Inghilterra, e questi godono
di veder giunto il momento in cui le formidabili flotte Russe s' incon-

treranno colle non meno formidabili flotte inglesi: sicuri poi che

proprio questc ne andranno colla peggio. Gli anarchici poi diprofes-

sione come sarebbero i Mazziniani d' Italia
,
i Rossi di Francia . i Kos-

soultiani ungaresi e va dicendo trovano ancor essi (chi lo crederebbe?)

il loro conlo in questa guerra che s' apparecchia, e sperano che quan-
do tutti gli occhi e tutte le armi saranno volte all' oriente essi avran-

no bel giuoco in occidente. E cosi ciascuno secondo il proprio inte-

resse, o almeno secondo quell' inleresse che crede il migliore con-

gettura sopra il future e desidera che vinca o questa o quella parte.

In mezzo a tanta varieta di opinion! e di giudizii il nostro parere e

molto semplice e chiaro ed e che prima di esaminare cio che sarebbe

utile conviene considerare cio che e onesto. Ora, siccome tutta la qui-

stione o almeno 1'origine della quistione e fra la Russia e la Porta,

prima di considerare se sia utile che la Russia s' avanzi o che si ritiri ,

converrebbe esaminare chi di loro due abbia il diritto o il torto. E

quando si fosse vedulo che '1 diritto e dal lato Russo la ragione vor-

rebbe che prescindendo dalle considerazioni d' ulilita si decidesse in

prima la vittoria del diritto : e cosi pure nel caso opposto. Ma chi lo

ha questo diritto? Cio sel vedano i diplomatic! e i politici di profes-

sione. A noi basti d' aver accennato il torto pressoche comune dei

giornalisti i quali esaminano la questione d'Oriente dal lato utilitario
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e nazionale senza quasi mostrar di sapere che quando Temistocle of-

fen agli Ateniesi il modo facile di ardere la llotta di Sparta Aristkle

approvato poi da tutto il popolo, rispose che il consiglio era utilissi-

mo, ma non era onesto. II che basto perche non se ne facesse nulla.

4. Intanlo il certo si e che le truppe russe nei principati sono in

molto rnaggior numero di cio che si credesse in sulle prime e che si

aumenlano ogni di mentre si fanno gli officii diplomatici per la pace.

Le due flotte sono ancora nella baia di Besika
;
ma tra poco non ci

saranno piu per la semplicissima ragione, che dopo il mese d'Agosto

quella baia non offre piu un ancoraggio sicuro. Dunque o si dovran-

no allontanare, il che non perrnetteranno le due Potenze sen/a esser

certe delle intenzioni pacifiche della Russia, ovvero dovranno entrare

nel Bosforo il die la Russia dichiaro voler considerare come caso di

guerra. La Turchia poi e ancor essar in istato da non poter attendere

molto: giacche sopraccarica di debiti anche per recenti imprestiti ap-

pena basta a mantenere in picdi 1' esercito formidabile che ha solto

1'armi. Par dunque assai probabile che fra breve sara annunziata od
una certa pace od una certa guerra.

FRANCU e SVIZZERA. i. PeHegrifnagfpo hi Terra Santa. 2. Affare delle cor-

rispondenze. 3. Presente condizione della Svizzera. 4. Nostra cof-

rispondenza.

1. Lo spirito cattolico si jnaoaifesta ogni giorno piu in Francia. Ora

si orgaiuzzano (chi'l crederebbe?) i pellegrinaggi in Terra Santa. La

prima partenza di pellegrini e ordinata pel 23 Agosto : il numero
delle domande al Comitato di direzione e cosi considerevole, che una

parte dovette essere rifiutata per qmesto primo convoglio, Che que-
sto viaggio poi non sia ordinato da specolatori ,

e non debba riusci-

re ad un puro viaggio di piacere, ce n'e buon mallevadore e il nome
del presidente che e Mons. Vescovo di Samos e quelli dei principal!

membri del Comitato i quali sono quasi tutti ecclesiastici.

2. Si parlo assai, tempo fa, nei giornali del cosi detto a/fare delle

corrispondense estere. La cosa si riduceva a cio, che la polizia volendo

conoscere chi somministrava ai giornali esteri le corrispondenze di

Parigi , aperse lettere alia posta ,
e conosciuti i corrispondenti so-

spetti li fece arrestare incolpandoli di fornire notizie false ai gior-

nali coll' intenzione di seminare il mal umore contro il Governo. Do-

po molti giri e rigiri giudiziali 1'affare venne alia corte di cassazione

la quale senza badare punto alia colpa dei corrispondenti si fermo

sul fatto delFapertura illegale delle lettere fatte dalla polizia. II decre-

to di cui tutto il giornalismo parigino trionfa si riduce a disapprovare
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,
cosa non permessa dal Godice

clie al (jiudice d' tstruz-ionc , e cassare il giudizio del la Gorte Impe-
riale di Parigi (camera correzionule] la quale avea rondunnati i corri-

spondenli alia carcere ed alle spese.

Del resto clause le Camere in Francia, essa e yenuta nclla condi-

zione normale degli Stati piu o meuo Iranquilli e quieti. Poco si

parla di lei
,
e il suo giornalisrao medesimo per quanta voglia ne ab-

bia, poco trova che scrivere sopra le cose interne. Le corrispondenze
di Parigi sopra i giornali esteri trattano quasi esclusivamente degli

affari d'Oriente. Le novita di Francia si riducono ora a feste religiose

civili, a mulazioni di ammiragli, di prefetti, di Generali, a qualche

cospirazione fallita
,
ed a qualche processo politico che n' e la con-

seguen/a piu certa.

3. 11 ^regevolissimo periodico bavarese I'Historisch-PoHt/che Blat-

ter recava, non ha guari, un articolo grave e ragionato: Der Terroris-

mus in Kanton Freiburg (vol.31,p.745esegg.). A leggere quelle pagi-

ne appena si crederebbe che in tempi civili, come i nostri si vantano, vi

sia un popolo spogliato, calpesto, straziato e per dir proprio la sua pa-

rola, assassinato da un branco di manigoldi in qualila di presidi, dittar

tori o non so che altro, i quali aggiungano alle ferite lo scherno preten-

dendo al vanto di rigeneratori e di liberali. Frattanto il resto di Euro-

pa guarda indifferente quello spettacolo, poco ne impara, nulla fa per
mettervi rimedio; e con cio la connivenza del Consiglio Federale si fe

piu manifesta
,
ed esso medesimo imbaldanzito dal lasciur fare delle

grandi Potenze ne comprime quegli eccessi pel di dentro, ne si mostra

disposto a provvedimenti efficaci per impedire che i rifuggiti politici

turbino colle loro mene i paesi limitron. Nel prossimo passato Luglio

un Comitato speciale sommetteva al Gonsiglio nazionale di Berna la

seguente proposizione : II Consiglio Federate e rkhieslo di astenersi

<c per 1'avvenire di ordinare, per mezzo dell'aulorila giudiziaria o di

polizui ,
la espulsione di qualunque persona non convinta di aver

violati i diritti di asilo e la cui condotta non compromette 1'interna

ed esterna sicurezza della Confederazione . Questa proposizione

dopo lungo discutere fu ammessa colla maggioranza di 58 voci con-

tro 20.

4. Quanto alia quistione di Friborgo ,
la quale si attiene agl' inte-

ressi general i di quell'infelice paese, ecco come ee ne scrive il nostro

Corrispondente.

Svizzera 30 Luglio 1853.

sparita 1' ultima speranza di uno scioglimento pacifico della qui-

stione di Friborgo. Sotto il giorno 20 del corrente il Consiglio della

Confederazione, dopo una fragorosa seduta di tre ore, con 71 contro
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23 voci ha conchiuso, di non intervenire. Media rile questa conclusione,
1'infelice popolo catlolico vien consegnalo ai rivoluzionarii oppresso-
ri a d'serezione, e non gli resla allro rimedio

,
che o al pari di una

mutola pecora inchinarsi solto il coltello del radicalismo anlireligioso,

o progredire ad una resislenza armala
,
e con la spada alia niano re-

ciderne i legami. Quesl' ullimo rimedio non puo e non deve essere

consiglialo ;
ma pur Iroppo e da lemere

,
che la irrilata popolazione

vi si appigli e che possa aver luogo, preslo o lardi, nn nuovo lenla-

livo di sollevamento; il quale se fallisce, porla dietro di se la rovina

lolale del popolo callolico. Tullo dipende dalla sorle
;
una lale mas-

sima e sempre pericolosa. Forse pero si dara ancora un mezzo per
allonlanare la procella.

E sarebbe queslo; una manifeslazione di lutta 1'Europa callolica a

favore di Friborgo. Noi vedemmo da poco in qua, che i proteslanti

d'Jnghillerra, di Prussia, Ginevra, Germania, Francia ecc. ecc. hanno
messo sossopra lutta 1' Europa per liberare i coniugi Madiai

,
e come

essi a questo scopo inviarono a Firenze indirizzi e deputazioni da

Londra , da Parigi , da Berlino
,
da Dresda e da Ginevra

,
e mediante

questa proteslante manifeslazione, hanno maneggiala lapubblica opi-

nione in modo che ottennero la sollecita liberazione dei colpevoli Ma-

diai. Non potrebbero i callolici d' Ilalia
,
Francia

,
Auslria

,
Baviera

,

Germania , Inghillerra ,
Irlanda ecc. ecc. fare lo stesso pei loro in~

felici correligionarii di Friborgo, ove non e una rea coppia maritale,

ma un inliero e innocenle popolo che palisce! Una lale manifeslazio-

ne della Europa callolica farebbe una profonda impressione sull' o-

pinione pubblica, e ancorche non si ollenesse la sollecila liberazione

del popolo friburgese, lo rafforzerebbe almeno a sopporlare con pa-
zienza isuoi palimenti. I diversi popoli formano nel la Chiesa callolica

una sola famiglia ;
i palimenli, e le anguslie di un popolo colpiscono

il cuore di lulli gli allri; quindi dovrebbero lulli al di qua e al di la

delle Alpi manifeslare quesli senlimenli medianle 1'organo della slam-

pa, di conferenze (meetings], di scrilli, di arringhe, d'indirizzi, e in caso

di necessila medianle ancora depulazioni.

Nella Svizzera si e di gia alzala la pubblica voce. II Gran Consiglio

del Canlone di Zug ha gia presenlalo un indirizzo officiale per Fri-

borgo al Consiglio della Confederazione
;
in Lucerna ha avulo luogo

un'adunanza delle primarie persone, la quale ha solloscrillo un indi-

rizzo allo scopo medesimo
,

il Governo proleslanle di Berna in du

scrilli si e anche dichiaralo contro la violazione dei diritli in Fribor-

go , e perfino il proleslanle Circolo nazionale di Losanna si e impe-

gnalo per li callolici friburgesi, e ha pubblicalo una pelizione con nu-

merose solloscrizioni. Quel che quivi nella Svizzera e accadulo nel

piccolo, dovrebbe nel grande aver luogo in lulla PEuropa. Una simile



CONTEMPORANEA 473

manifeslazione del la opinione pubblica non reslerebbe del certo senza

buon esito.

Le ho fatto gia osservare la smania di separazione degli Svizzeri

Italian! radical! dalla importante unione con Milano e Como
$ questa

mania hanegli ultimi giorni fatto un passo piu avanti, mentre il gran

Consiglio di Binden si e dichiarato ofiicialmente per la separazione

della unione diocesana delle sue Comuni italiane da Como
,

e al

tempo medesimo commise al Governo d' invigilare su gli abusi dei

sacerdoti cattolici tanto sul pulpito quanta nel confessionale. Non mi e

mestieri dichiarare che cosa vogliono inlendere i radicali per gli abusi

del pulpito e del confessionale; egli e sufficiente far menzione di' questa

conclusione del Gran Consiglio, che e composto di due terzi prote-

stanti, per mostrare ad ogni uomo spregiudicato ,
a che miri il par-

tito rivoluzionario nella Svizzera
,
e parlicolarmente nella parte ita-

liana. Lo stato religiose della Confederazione e in generale piu critico

ehe non pare a chi lo riguardi solo superficialmente; vi sono profonde
e maligne agitazioni nella massa del popolo tanto nei Cantoni prote-

stanti quanto nei cattolici. Le indifferenze carezzate dall' alto dege-
nerano a poco a poco in miscredenza, e la Svizzera protestante con le

sue centinaia di sette si trova peggio della cattolica, in cui finora si e

conservato almeno un buon fondo.

PORTOGALLO. i. Breve del S. Padre iutorno allo scisma Goano, 2. Di-

scussione nel Parlaraento di Lisbona.

1 . Forse ci cadra il destro altra volta di dar piena contezza a! nostri

letter! dell' infelice scisma di Goa, delle cagioni che 1' apparecchia-
rono e degli effetti pregiudicevoli che ne derivario a quelle rimote

contrade. Per ora ci basti dire che il Regnante Pontefice voile dare

novella pruova di paterna carita agli ecclesiastic! traviati che man-

tengono quella scissura; e nel prossimo passato Maggio con un Breve

diretto ai Prelati
,
al clero ed a! fedeli di quelle Chiese , deploro i

danni di quello scisma, dichiaro incorsi nelle canoniche censure il

Vescovo di Macao e tre sacerdoti nominatamente ricordati. Alle se-

vere parole aggiungeva il S Padre gagliardi inviti alia resipiscenza

non solo pe' ricordati a nome
,
ma per tutti coloro eziandio

,
che di

quella separazione fossero compile! e manutengoli. A chiudere ogni
varco al pretesto d'ignoranza, dichiarava van! i sutterfugi cola esco-

gitati j
e smentiva la voce fatta spargere, i dissident! avere avuto istru-

zioni dalla Congregazione di Propaganda, delle quali non fosse conscio

il Papa! e qualificava per putido commento la pretensione che le pre-
scrixioni canoniche emanate da Boma

,
non avessero cola valore per

raancanza di approvazione dalla parte del Governo secolare. Da ultimo
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concedeva due mesi dalla pubblica/.ione di quel monitorio
, passati

i quali il S. Padre si riserbava procedere col meritato rigore contro

coloro che non avesser dato segni sicuri di ravvedimento.

2. Quest' alto solenne del la S. Sede eecito i consueli dispetti nei

Parlamentari portoghesi che sul Tago sono foggiati sulla stessa stam-

pa ehe sulla Dora e per tutto altrove. Noi troviamo nel pregevole
Giornale diLisbona A Nacao iparticolari della tornata del 20 Luglio,

la quale ,
come esso si esprime, merita speciale menzione nella cro-

naca degli seandali costituzionali. Anche cola si voile dar pruova di

animosita w/jfomte contro la Chiesa cattolica, quantunquenella legge

fondamentale il cattolicismo sia riconosciuto come religion dello

Stato. Anche cola furono un paiodipreti disgraziati che disputarono
ai laici volteriani il vanto d'investire e vilipendere quel la cui essi pro-
fessano di riconoscere come madre comune. Benche il corso degli af-

fari e 1' assenza di alcuni Ministri 11011 permettesse in quel giorno la

trattazione di quel negozio, vi si voile entrar nondimeno, e forse non
fu ultima ragion del volerlo la presenza dell' Internunzio Pontiiicio

nella galleria. II sig. Gerenaia Mascarenhas interpello il Ministro di

Giustizia sopra il padronato dell' India, e rivendico cio che a lui piacque
chiamare le regalie della Corona portoghese, quasi queste consistessero

nello strappare dall' unita di fede le pecorelle a quel patronato affi-

date. Rispose il Ministro di non poter soddisfar pienamente alia in-

chiesta trovandosi pendenti le negoziazioni sopra quell'afFare. Noi te-

miamo forte che la proposta e la risposta sieno state cose concertate,

e c'induciamo a crederlo dal vedere che la discussione sopra il pa-
tronato si protrasse in guisa che se n'ebbe la conclusione che il par-
tito anticattolico si promettea.

II sig. Geremia reco in mezzo il segnente ordine del giorno. La
<( camera pienamente soddisfatta delle dichiarazioni che il Coverno

fa col mezzo del sig. Ministro di Giustizia
, giudica ,

che il procedi-
mento che lo stesso Governo dichiara d' aver adottato, riguardo al-

Timportante oggetto del padronato portoghese nell'Asia, e conforme

<c alia volonta ed opinione generate della nazione, ai suoi diritli e in-

<( teressi legiltimi e giusti. Quasi cio fosse poco, il sig. Sampajo pro-

pose un additamento, pel quale il Vescovo ed i sacerdoti ripresi no-

minatamente nel Breve pontificio fossero dichiara ti di aver ben me-

ritato della patria! Qui il ridicolo se la disputacol sacrilego. I ribelli

del Pontefice sono gli eroi della Camera dei Deputati nel fedelissimo

Portogallo, e cio per un affare pel quale il Ministero avea dichiarato

stare ancora in sospeso i trattati. Chi ricorda che grande nazione fosse

il piccolissimo Portogallo, quando si mantenne sotto gli auspici della

Chiesa cattolica
,
non dee certo stupirsi di vederlo fatto cos\ piccolo

di tauto grande che era, poicbje si e voluto abbandonare prima alle
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dottrine giansenistiche e regalisle, e poi alia protezione della etero-

dossa Inghilterra.

GRA.N BKETTA.GNA. 1. Bill conlro i Conveuli. 2. Bilaucio trimestrale delle

Finanze. 3. Fine deU'affarc Newman. 4. Esposizioue a Dubiino.

1. Fino dal prossimo passato Maggio si ebbe ira argomento che 1'a-

stio antlcatlolico in Inghilterra nou posava; e che gli Anglicani piu

caldi cercavano nuove vie di legale persecuzione. Gli oggetti precipui
cui vollero investire, furono il Collegio di Maynooth, grande si ma
unico seminario che abbia la cattolica Irlanda, ed i Conventi in ispe-

cial modo delle Snore
;

i quali multiplicando e prosperando ogni di
,

dovevano naturalmente eccitare le gelosie ed i timori dei piu fanatici

eterodossi. Quanto al Collegio di Maynooth la cosa non ebbe seguito,

in quanto, alraen per ora, non si e creduto portar la mano contro una

istiluzione nazionale ed imposta all' Inghilterra dai principii non di-

remo solo della giustizia, ma del pudore. In Irlanda
,
dove 1' immen-

sa maggioranza e catlolica, si vede I'ingiustizia prodigiosa che i beni

di Chiesa servono ad alimentare lautamente un clero protestante roal

visto alle popolazioni, il quale nulla ha da tare, e se ne va pero a go-

dere quelle ricchezze in tutti gli angoli della terra; e intanlo il po-

polo cattolico per avere chi lo assista nelle cose deH'anima e obbli-

gato a dividere esso povero col piu povero clero lo scarso suo pane.

11 Governo non da nulla al clero
(
il quale nulla accetterebbe

)
e son

appena pochi lustri che ha cominciato a sussidiare quel grande Sta-

bilimento di Maynooth ,
che , merce la solerte vigilanza dei Yescovi

,

si mantiene La fiore di studii e di spirito ecclesiaslico. Noi, sono ap-

pena quatlro anni, lo visitammo in ogni sua parte, ed avemmo ra-

gione di restarne altamente satisfatti. Gli Anglicani piu fieri ne gri-

dano; ma per ora non si e creduto opportune scemare per nulla gli

antichi sussidii.

Per cio che si attiene ai Conventi, la cosa si fe piu grave, e non puo
ancora asserirsi che siano assicurati da un pericolo, che potrebbe per-

fino pericolarne il mantenimento. Al vedere multiplicati i Conventi

eattolici, al vederne qualche languida imitazione tentata dai prote-

stanti
,
alcuni zelanti mostrarono di temere che la liberta individual

delle Suore vi potesse essere ofifesa sia nella maniera della vita, sia

nella disposi/ione dei proprii beni mobili od immobili. Le esagerate

e fiiite apprensioni poi trovavano conlorto in cento storielle, che si

coiilnvdno di fanciulle violentate a farsi suore, indotte a cedere i lo-

ro l>eiH ecc. eec.
5
e fino si giunse a non voler vedere nelle case reli-

giose che altrettaiile Geltrudi degli Sposi promessi. Avutouncos\ spe-

cioso pretesto, nello scorso Maggio si venne all'assalto; e nella Camera
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deiLordi 1' anglicano Arcivescovo Whately, fiancheggiato dal Vescovo

di Norwich, fece la sua prima mozione, mentre nella Camera dei Co-

muni ne assumeva il pensiero Mr. T. Chambers, proponendo un Bill

o legge che da facolta al Governo di sorvegliare, visitare, inquirire,

ispezionare qualunque casa o Convento, ove sieno riunite delle reli-

giose a convivere.

Dire a quali stravaganti finzioni e concezioni si gettassero quel

Eight Reverend e quest' onorevole Gentleman nei discorsi onde volle-

ro provare la necessita di un tale provvedimento, sarebbe far parte-

cipare ai nostri lettori quella infinita noia che noi sentimmo nel leg-

gere quegl' inlerminabili discorsi in varii giornali inglesi ,
e i sunti

che ce ne reca il Catholic Standard. Basti dire che ignari dei primi

element! del cattolicismo, senza capire neppure la possibilita che una

fanciulla lieta e volente si consacri a Dio, senza un' idea delle sapien-

tissime prescrizioni ecclesiastiche ordinate ad assicurare la piena li-

berta delle elezioni
;

essi supposero che le Sucre siano trascinate nei

Conventi pei capegli per esservi bistrattate peggio che schiave. Con-

vincere quei Signori dei loro errori sarebbe forse impossibile : il me-

glio e stato rivolgersi alia illegalita di quel provvedimento, e fecelo

per prima con molta forza John Russell. E la ragione n'e evidente. I

Conventi non essendo riconosciuti legalmente dal Governo, sono in

Inghilterra niente altro che case private, dove liberamente si unisco-

no a convivere delle persone adulte, o se minori, col consenso dei loro

genitori. II Governo adunque non si potrebbe arrogare il dritto di

visitare od ispezionare un Convento, senza attribuirlosi riguardo a

qualunque altra casa privata ;
e cosi non vi sarebbe piu inviolabilita

di domicilio
,
che e uno dei piu rispettati diritti in Inghilterra, e po-

co dissomigliante &&\Vhabeas corpus. Siadetlo ad onore del Parlamen-

to britannico : il Bill Chambers fu rigettato ;
ma fu rimesso di nuovo

in campo con una modificazione, o, come dicono, con un emendamen-
to di un deputato Phinn.

La discussione si e continuata per un paio di mesi con molto calo-

re piii nei giornali che nelle Camere
j e, grazie al concorso di prote-

stanti meno ostili al cattolicismo, pare che la seconda lettura del Bill

sia per rimettersi a sei mesi : il che, secondo il gergo parlamentare

inglese, varrebbe altrettanto che rimetterla alle Calende greche.
2. Riputarono molti economist! che il modificare le pubbliche tas-

se, soprattutto in oggetti di non precisa necessita, lungi dal tornar

pregiudizievole agliErarii, riesce di pubblico emolumento. Puo aver-

sene una pruova nel bilancio delle finanze inglesi pel trimestre sca-

duto col 5 del passato Luglio. La estinzione di alcune gravezze, la ri-

duzione di altre ha recato un aumento di 867, 596 lir. sterl. compap-
lito nel modo che siegue.
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Dogane aumento 11. st. 441, 173

Stampe 46, 322

Poste 21, 000

Tasse 7, 000

Sovrimpos (Ecise) 352, 101

11. st. 867, 596

3. Conchiusa la strepitosa causa dell' apostata Achilli col Rev. P.

Newman
, questi voile recare a pubblica notizia e le somme raccolte

per occorrere alle ingenti spese, e 1' uso fattone. Cio era un tratto di

squisita delicatezza, ed un attestato di riconoscenza verso quelle tante

migliaia dj cattolici, che gli aveano stesa la mano. Sul finire adun-

que del passato Giugno fu tenuto in Londra un solenne Meeting a cui

presede il Rev. R. G. Macmullen assistito dal sig. J. Monteith Esq. e

dal sig. E. Pagliano Esq. In esso Meeting fu concluso, che quella spe-

cie di rendiconto colle azioni di grazie sarebbe stato fatto di pubblica

ragione nei principali giornali di Europa; e nei due italiani che si

scelsero
,

si desidero fosse la Civilta Cattolica. Noi compiamo vo-

lentieri quest' uffizio, la prima volta che dopo quell' invito ci e avve-

nuto parlare delle cose inglesi. Ci duole solo che le angustie dello

spazio non ci permettono di recar per intero le affettuose parole det-

te in nome del Dr. Newman ed i singoli capi di giustificazione, ri-

guardo alle spese. Bastera recare le cifre.

II Comitato dal Novembre del 1851 al 21 Giugno 1863 raccolse

Dalla Gran Brettagna 11. st. 6725, Is, 6.d

Dall'Irlanda 2179, 6
,

2.

Dalla Francia 2983, 1
,

0.

Dall'Alemagna 193, 16 ,
0.

Dall'Olanda e Belgio 36, 9
,

6.

Dall' Italia 163, 0, 9.

Da Malta 50, ,
0.

Dal Portogallo 0, 10
,

0.

Da Costantinopoli 51, ,
0.

Dall'America del Nord 458, 6
,

10.

Dall'America del Sud 20, ,
0.

Dal Canada, Indie, Egitto 1012, ,
7.

Dagli interessi ottenvti nei cambi 32, 12
,

10.

Totale}}. si. 12,932, Os, Od.



478 CRONACA

Le spese di accusa, di testimonii (loro viaggi, indennita e manteni-

mento), di processo, e finalmente di multa o ammenda, sommarono

nel loro complesso a lire st. 9,289, 2s, 6d; val quanto dire che la ca-

rita e lo zelo cattolico soverchiarono il bisogno di 11. st. 3, 642, 19s, lOd.

Questa somma il Dr.Newman, interpretando i voleri de' suoibenefat-

tori, ha irapiegato in un' opera duratura di carita cristiana.

4. L'Irlanda voile emulare 1' Inghilterra in una esposizione d'arti e

d'industrie. II concorso dei visitatori risponde alia magnificenza del-

1'apparato. Neirultima settimana di Luglio nei giorni di giovedi, vener-

di e lunedl quelli superavano i 9000;neU'uHiino giorno fu 9743. Una

delle cose piu degne di osservazione neU'Esposizione e la sala per le

Macchine in moto. Essa e lunga 465 piedi, e larga 40. Una gran piat-

taforma e sollevata circa sei piedi al di sopra del livello della rima-

nente porzione. All' estremita di essa si veggono le maccblne per

le porcellane de' signori Kerr e Co.
,
e gli operai intenti alia mani-

polazione della creta irlandese, da cui sono prodotte le loro belle ma-

nifatture. V ha una diversita di macchine a vapore e macchine tipo-

grafiche $
fra le altre quella per la stampa dell' Exhibition Exposi-

tor
;

i torchi litografici di Shepherd e Gonne di Dublino
5 parecchie

Columbians Stanhope presses e diversi altri oggetti rilevantissimi.

Discendendo nella sala principale una delle prime cose che s' offre

allo sguardo e la piccola macchina ad alta pressione dei signori She-

ckleton di Dundalk, e quel che richiama 1'universale attenzione e la

gran macchina a trave (large beam engine] di T. Grendon e Co. di

Drogheda (che furono i primi manifatturieri di macchine locomo-

tive in Irlanda e furono giudicati degni della medaglia d'oro nel 1851)

la qual macchina e uno splendido saggio delle manifatture nazionali.

Y'e inoltre la macchina di 50 cavalli ad alta pressione di Fairbairn e

Co. di Manchester , che supplisce colla sua forza motrice al movi-

mento delle altre macchine girando un'asta lunga 240 piedi, e che

mediante alcune fasce scorsoie (driving bands] comunica il moto alle

diverse macchine nella parte orientale della sala. Una delle piu no-

tevoli di esse e la Jacquard machine fatta da Sharp , Odell , e Jury

per tessere nastri di seta figurati.

Sono altresi degne di osservazione le ingegnosissime macchine in-

ventate dai signori Tomaso Kennan e Figlio manifattori di torni ed

altri strumenti. Senon vi fosse altra prova delle capacita meccaniche

degl' Irlandesi nell' Esposizione ,
Che le macchine accennate essi

non la cederebbero a quali sono piii riputati tra i moderni inven-

tori. E i meecanici inglesi piu riputati che visitarono la Esposizione
lianno tutti espressa la loro sorpresa ed ammirazione assicurando che

se essi stessi non avessero vedute le opere ,
non avrebbero potuto
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credere die simili cose polessero farsi in Irlanda. Una dellemacchine

di cui parliamo e lanuova maniera di torno per tornire e intaglia-

re [earring] legno ,
avorio e metaili.

(aAj-nne, Figlio ,
e Co. di Lomlra hauno esposta una pompa ren-

trifuga ohe in caso di fuoco, con un lubo scaricatoio di nove poll id

di diametro
, gella 4000 yallons di acqua al minuto

,
e media rile

una eeila disposi/.ione puo levar 1'acqua dalle mine all'altezzadi 120

pinli.

III.

COSE

1. Esperienze di Faraday intorno alle tavolc rotanti. 2. Ahre analoghe
del sig. Slroumbo.

1. II fenomeno deJIe tavole giranti, di cui tanto si fantastico dal

volgo e dottamente si ragiono dagli scienziati, fu sottoposto a squisile

ricerche sperimentali da uno de' piu iilustri fisici inglesi, il sig. Fara-

day, e le conclusion! die ne trasse confermano pienamente quelle che

da noi e da altri erano gia state prima recate per sole probabili e fon-

date nelle Leggi di natura. II celebre sperimentatore dispose i sooi

apparecclri in tal maniera , che gli riuscisse facile il conoscere se le

nmiii erano prime a rauoversi o se prima la tavola, se quelle moveansi

senza di questa o reciprocamente questa senza di quelle ,
se il moto

impresso alle mani dipendeva da un conato involontario dell'operante
o da una forza estrinseca. Le persone che si associarono alle sue espe-
rienze erano giratori di tavole valentissimi

,
desiderosi di provare al

loro amico 1' esisteraa della nuova forza, ma sinceri
,
e

,
cio che piii

monta, sindacati da un occhio esercitatissimo e da una mente accorta

nello sperimentare. I risultati nei quali tutti convennero sono i se-

guenti. l.o Per variare che si facesse lo sperimento con ogni maniera

d' istromenti non si manifesto mai alcun indizio di elettricita
,
ne di

alcuna forza attrattiva, ripulsiva o tangenziale, ma sempre una pres-
sione meccanica esercitata inawertentemente dai giratori. 2. II moto
della tavola prodotto da quelle pressioni non e necessariamente cir-

colare, ma vario ed anche rettilineo, ed a produrlo puo bastare una
sola persona. 3. Quando gli sperimentatori coll' invigilare attenta-

mente sopra di se non imprimevano alia tavola alcun moto, restavano

tuttavia negli apparecchi gFindizii dello sforzo quasi insensibile eser-

citato da loro in quella direzione verso la quale desideravano girasse
la tavola. 4. Quindi e che il moto delle mani precedeva sempre quello
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de' tavolini
,
e quesli erano spinti da quelle non e converse. 5. II

moto diventa tanto piu sensibile quanto col lungo operare le dita e

le mani s' irrigidiscono pel conato, perche la loro a/.ione diventa meno

percettibile all'anima, eppcro il giratore non s'accorge dell'impulso col

quale ottiene il moto desiderate. 6. Tutte le volte che col mezzo di un

indicatore gli operanli sono avvertili dell' impulse che comunicano

alia tavola, col vegliare altento e perpetuo sopra di se medesimi fan-

no si che le pressioni non siano orizzontali e che pero la tavola ri-

manga immobile.

2. Alle esperienze del fisico inglese consuonano perfettamente le

osservazioni del sig. Stroumbo professore di fisica nella Universita di

Atene. Ecco la sua esperienza fondamentale. Pongasi un piatto di por-

cellana o di maiolica sovra una tavola di marmo levigate , poscia

stando seduto ad una convenevole altezza si appoggino le due mani

leggermente sul piatto : dopo breve tempo si vedra questo muoversi

avvicinandosi all' operatore. II fatto si spiega notando che le dita ac-

quistano una certa aderenza pel contatto colla porcellana, aderenza

che si sente assaibene nell'atto di siaccare le mani. Ora il moto della

respirazione tende incessabilmenle a richiamare I'estremita delle brac-

cia alia 1 loro natural posizione, questa tendenza e accresciuta ancora

dallacontrazione de' nervi che affalicati da quel violento distendimento

ritornano involontariamente allo stato ordinario. L' effetto totale e

dunque di ravvicinare al petto le mani, e con esse il piatto che vi

aderisce. Questa spiegazione cosi ragionevole si conferma, sia impol-
yerando il piatto con licopodio o altra sostanza che tolga 1' aderire

delle dita, sia rendendo queste immobili col legarle ad un punto fisso

al di la del piatto-, nei due casi questo rimane al suo poslo, e nel pri-

mo conserva nella polvere onde e cosperso le tracce del moto delle

dita. Ciascuno vede la stretla relazione che corre fra questo fenomeno

e quello delle tavole giranti, e come 1'uno serva a schiarimento del-

1' altro. In fatti il Conte d' Ourches, che e un magnetizzatore di grido

e pero testimonio di gran valore in questa parte, assicura che avendo

cosparso di polvere sottilissima di talco il tavolino e le mani degli

operatori, con loro comune dispiacere il tavolino rimase immobile

per lavorare che vi facessero intorno un'ora intera.

E questo basti delle tavole rotanti
5
delle quali ci auguriamo che

non ci occorrera parlare altra volta.



PROTETTORATO RUSSO

11 Manifesto russo. pubblicato nel momento che le truppe impe-
riali valicavano il Pruth

,
mette in chiaro

,
con franchezza forse al-

quanto altezzosa, le intenzioni dello Czar nella incertissima quistione

di Oriente. Quel Manifesto, che, come lo qualifica la Revue des deux

mondes, esl une sorte de brulant appel a I' instinct religieux du peu-

ple, quel documento, diciamo, e conosciuto oggimai da tntta Eu-

ropa ed e stato oggetto di molti e svariati comenti, secondo la va-

ria disposizione degli animi di coloro che ne vollero recar giudizio.

Lasustanza e che la Russia arrogandosi \mProlettoralo uffitialesopTu

gli oltre a nove milioni di Greci scismatici sudditi della Porta otto-

mana, verrebbe ad acquistare una influenza su tutto V Impero turco.

da averne per ora quasi tutti i vantaggi, senza le invidie e le gelosie

che incontrerebbe nel farlo interamente suo. Frattanto la condizionc

del Protettorato identificando a poco a poco gl' interessi, assimilando

le popolazioni eterogenee ,
abituando la Porta ad una dipendenz;i

come d' infeudata
, apparecchierebbe quel congiungimcnto politico

del Bosforo colla Neva
,
al quale gli Czar, da Pietro fino al presen-

te, stan mirando con longanime e poco dissimulata perseverenza.

SerieTT.vol. HI. 31
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Come dicemmo, quel Manifesto, che potrebbe farsi scintilla d'im-

menso incendio guerresco in Europa non meno che in Asia, e stato

variamente giudicato. I piu si son fermati a mostrare come il mo-

tivo religioso, ivi allegato per fondamento, benche onestissimo per

se medesimo ,
non basterebbe a legittimare delle pretensioni che

ibssero contrarie alia giustizia universale ed ai diritti preesistenti.

Che se questo principio si ammettesse, che cioe la rettitudine di

uno scopo pu6 giustificare una invasione in paese non proprio, cre-

dete voi che alia Francia mancherebbe un pretesto per gettarsi sulle

provincie di oltre il Reno? alia Spagna per irrompere nelPortogal-

lo? agli Stati Uniti per impossessarsi di Cuba? all' Inghilterra per

traforarsi per ogni dove? Senza adunque riprendere assolutamente

lo zelo che mostra il Manifesto per la fede, cui esso si piace di chia-

mare ortodossa , noi diciamo che quel zelo puo beu riuscire ad ac-

cendere o, come oggi direbbesi, ad infanalichire ed enlusiasmare le

moltitudini
-,

non mai ad avverare il diritto ad un Protettorato, che

dovrebbe avere quei fondameriti nella giustizia ,
i quail noi ancora

non conosciamo, e che sicuramente non si trovano espressi nel Ma-

nifesto. Questo poi da altri fu considerato nelle conseguenze che

potrebbe avere il preteso Pro,tettorato sulla grande quistione del

Luoghi santi. Sotto questo aspetto fu considerato dalYHistoriscit-Po-

Utische Blatter di Baviera; ed un pregevolissimo articolo inserito

nel quaderno del 1 p. p. Agosto \ mette in tanto lume i diritti dei

Latini per questo capo, che noi sarenjo lietissjmi di potercene gio-

vare , se ci avvenga di trattare posatarnente questa rilevantissima

quistione dei Luoghi Santi, tra i Latini ed i Greci.

Vi resta tuttavolta un aspetto sotto cui quel Manifesto puo consi-

derarsi : aspetto non toccato, che sia a nostra notizia, da alcuno fin-

ora
5
e che si attiene strettamente coi subbietti solid a trattarsi nel

nostro Periodico. E non deve recar meraviglia che nel secolo XIX

si bandisca una guerra per motivo di religione? non e piu meravi-

1 Die russischen Pratensionen und das historische Recht an den heilijjea

n T- 32 Band. Drittes Heft. pag. 200 et seyq.
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glioso ancora die la colta Europa lungi dallo scandolezzarsene, sente

([uasi una segreta invidia verso di popoli, la cui fede li fa ancor ca-

paci di un somigliante invito? Noi non crediamo che il sig. Carlo

de Mazade intendesse tutta la portata delle sue parole quando scri-

veva ncl passato Luglio : Nous Irouwns ires heureux les peuples qui

ont une foi, qui la defendant, qui ij
trouvent I' element de leur gran-

deur nalionale i
. Ma se lo scrittore non le intendeva pienamente,

esse non sono meno vere; ed esprimono quel sentimento appun-

to, sul quale faceva assegnamento lo Czar net dettare il suo Mani-

festo. Non dispiacera pertanto ai lettori, se noi, lasciando ad altri

giornali la quistione strettamente politica e d' interessi nazionali
,

aflerriamo questa occasions per fare osservare 1' efficacia invincibile

di uno di que' principii di natura, che la civilta moderna ha voluto

negare, ha potato combattere, ma non e riusdta ad annichilare :

vogliam dire la guerra di religione.

Guerra di religione I Ohime che a questa larva
,
a questo spettro

tutte le viscere filantropiche della teofobia hanno sentita unascossa

elettrica e cominciano a palpitare ,
e veggono balenare pel cieco aere

notturno i pugnali della S. Bartelemy, i roghi di Simone da Monfor-

te, le alabarde e le scimitarre dei paladini crociati. Che siasi in Fran-

cia decimata la popolazione col soccorso della ghiglioltina in per-

manenza, questo s' intende
-5 questo potea, anzi dovea tollerarsi. . .

Che dico tollerarsi? dovea lodarsi, dovea benedirsi, dovea promuo-

versi : e quando un prete filosofo esaltava Massimiliano Robespierre,

altro non faceva in sostanza che perorare la causa della umanita.

Ma che si ardisca trovare un elemento di natura nella ferocia dei

crociati e nel fanalismo religioso ,
oh questo non potevamo aspet-

tarcelo se non dalla Civilta Cattolica
, erede in linea retta della In-

quisizione spagnuola.

E cosi sia : non vogliamo difenderci, perche sappiamo con chi

avremmo a combattere
;
e guai a noi se I'osassimo ! Ma parlando con

voi, lettore cattolico e ragionatore, non ci sia disdetto di proseguire

I Revue des deux mondes, 15 Juillet 1853; vol. HI, pag. 395.



4&4 1L PROTETTORATO RLSSO

neir assunto, efarvi notare come il fatto della Russia e giustificazio-

ne della Chiesa. Vero e che per quei governanti supremi la religione

potra forse non essere se non un pretesto onorato ; e noi che non

entriamo nei Gabinetti e molto meno nelle coscienze
,
ne lasceremo

volentieri il giudizio allo scrutatore supremo dei cuori. Ma suppo-

stili pure ipocriti, ci sara lecito il domandare: qual forza avrebbe una

tale ipocrisia ,
se nel cuor dei popoli non parlasse la voce invincibile

di natura? Dicasi pure esser codesta la brutale ignoranza di Tartari

semibarbari : si ricordino le glorie del trattato di Vestfalia, dal quale

ebbe principio 1' odierna civilissima tolleranza. Sia pure come vi

piace : ma il ricorrere che fa a questi principii per commuovere le

nazioni quella stessa politica incredula che li nega e li dileggia(e non

vi ricorsero per fino i nostri italianissimi nella Santa Crociata, men-

ire in Roma adoravano Quirino e in S. Calisto scannavano i preti?)

e una palpabile dimostrazione della forza che hanno naturalmente

sul cuore umano. E V attribuire una tal forza a stoltezza di pre-

giudizii e la solita scappatoia dei sofisti, i quali la trovano comodis-

sima per uscire d' impaccio quando il sentimento di natura sorge

a combatterli con milioni di braccia nell' universale consentimento

di tutte le genti.

Siccome per altro non vogliamo negare 1' argomento del consenso

universale abbisognare di spiegazione almeno, se non di conferma,

in quanto vuolsi distinguere sempre quel punto vero nel quale tutti

consentono i popoli, da quelle confuse od erronee apprensioni che

1' ignoranza pu6 talora mescolarvi
;

cosi crediamo savio consiglio

determinare con precisione 1' elemento ragionevole, al quale, talora

senza comprenderlo, pienamente s'inchinano i popoli per voce irre-

pugnabile di natura.

Ogni qual volta in una religione, vera o falsa che fosse, si aggrega-

rono degl' individui, trovossi costituita, dice ilRomagnosi,una pub-

blica societa. Eperche? perche la religione e naturalmente fra gli uo-

mini il supremo degl'interessi, essendo mezzo di giungere alia supre-

ma felicita, e di assicurare 1'unita dello spirito sociale. Togliete alia

societa i vincoli della coscienza e del giuramento, e Vavrete ridotta
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a nonavere piu un mezzo per assicurare la congiunzione Jegli animi.

Potranno si ravvicinarsi i corpi: ma gli spirit! non avranno un punto,

nel quale con sicurezza s' incontrino. Lo stesso indiflerentismo dei

deisti non pote sottrarsi a questa necessita
;
e mancandogli ogni al-

tro piemento di religione positiva, si trovo astretto a presupporre e

fomentare una cotal sua religione delPuom d'onore, nella quale egli

fa entrare secondo le varie opportunita quei principii di coscienza r

dei quali serba una languida rimembranza quasi avanzo del cristia-

nesimo rinnegato. Sono queste quelle sincere e profonde convinzioni,

le quali all' uopo si mettono in mostra in certi colpi di teatro, quan-

do un po' di religione o di coscienza puo aiutare 1'effetto della scena.

Posto poi die una religione sia necessaria per assicurare le rela-

zioni del vivere presente e le speranze della vita avvenire
, egli e

chiaro che cbiunque serba la religione in cuor suo (pognam pure

che sia religione falsa) non puo a meno di non miraria qual tesoro

inestimable per rimrnortalita beata clie procaccia, e qual precipuo

vincolo di societa per le relazioni che stabilisce. Svolgiamo alquanto

queste due considerazioni. Pei ribelli a Dio non vi e salvezza:

questo principio puo tenersi moralmente in conto di assioma
,

cui

la miscredenza medesima non oserebbe negare. Ben potra ella dire

come Faraone a Mose : Codesto tuo Dio, nel cui nome comandi, io

nol conosco, e per6 non mi credo obbligato dai suoi precetti: ma

crederlo autore dell' universo e non credere che da lui dipenda ogni

bene degli uomini e tal contraddizione, a cui non giunge se non il

delirio di un'empieta fanatica. II quale essendo la Dio merce raris-

simo fra gli uomini, nell'universale poi dei credenti essendo impos-

sibile ; impossibile e ugualmente fra questi il non riguardare quale

suprema sventura la perdita di questo mezzo di felicita.

Quindi scguita, chi nol vede? che il sentimento di natura ripugna

allo scopo di un tiranno, il quale pretenda usare la forzaper ribellare

a Dio i sudditi togliendo loro la religione : e eel consentirebbero i li-

bertini stessi se fossero usi a renders! conto filosolicamente dei pro-

prii loro sentimenti. E di vero che altro e Gnalmente, veduta sot-

lo tale nspetto, una gnerra di religione, se non una difesa armata
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della liberta di coscienza? Che altro volcano i crociati combattendoi

Turclii? Che altro pretende oggi la Russia minacciandoli? qual altro

e Taffetto die desta si vivace entusiasmo nei popoli a lei soggetti?

La guerra di religione mirata sotto tale aspetto e dunque una di-

fesa dei naturali diritti, e un impeto di cuor generoso, che non pu6

tollerare in altrui quella oppressione, alia quale resisterebbe per se

medesimo.

Osservate tuttavia che nel caso nostro la difesa di questo natu-

rale diritto in altrui non e piu una impresa puramente superero-

gatoria di filantropica generosita 5
ma e un adempimento di vera

obligazione sociale: tale essendo 1' indole della societa umana
,
die

tutti assumano la difesa de' singoli rispetto al possedimento di quel

bene, al quale tutti in solido professano di cooperare. Questo e, co-

me vedemmo altra volta, il proprio legame di ogni societa
,
un be-

ne comune, pel cui asseguimento gii associati sono obbligati a scam-

bievole cooperazione. Se dunque altri si arroga di rapire colla for-

za quel bene
, per cui venne promessa la cooperazione ,

fallirebbe

al debito suo 1' associate se non sorgesse a prenderne la difesa. EC-

CO il sentimento che parla in cuor del volgo in favore delle guerre

di religione, considerate come difesa di un dritto inalienabile di na-

tura. Ma a penetrarne vie meglio la forza osservate, che quella re-

ligione riguardata da noi come vincolo sociale, in quanto ella e un

bene obbiettivo, e vincolo nel tempo stesso in quanto e mezzo, anzi

il piu efficace dei mezzi di comunicazione intellettiva. Molto si e

detto intorno all' importanza dell' unica lingua per tutela della uni-

ta nazionale : e molti di coloro che ne parlarono e straparlarono ,

mostrarono in questo stesso loro entusiasmo quella grossezza d' in-

gegno che non vede realta se non nella materia, non vede unita se

non nel concreto: altrimenti come combinare tanto fanatismo per

I' unita d' idioma e tanta indifferenza opiuttosto awersione per 1'u-

nita religiosa? II vero e che due sono le unita del linguaggio ,
vale

a dire 1' unita di segno e 1' unita di concetto: e se 1' unita dei segni

e gran mezzo per giungere all' unita d' intelligenza, 1' unita di con-

cetto costituisce quel compimento di congiunzione a cui T unita
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di segni mira come mezzo al fine. Duo society, clie usino i segni me-

desimi potranno a poco a poco convincersi e persuaders! scam-

bievolmente ,
e giungere in tal guisa ad iriformarsi di uno spirito

solo: ma se le due societa gia aderiscano ai medesimi veri e creda-

no obbligatorie le medesime leggi ed utili i medesimi provvedimen-

ti
;
fra queste due societa 1' unita di spirito e gia formata, e Y unita

di cooperazione non pu6 fallire. L' unita di spirito e dunque una

specie di unica lingua, mediante la quale ad ogni parola sottosta il

concetto, il sentimento medesimo. Se un cattolico dica all' altro;

Amail tuo prossimo, rinunzia a questa vendetta; chi ascolta ha

compreso, perche ogni cattolico ha il concetto medesimo di prossi-

mo e di carild. Ma se da labbro non cattolico odasi il precetto me-

desimo ,
1' amore potra signitlcare un concetto angusto e perfino

inonesto, e per prossimo potra intendersi un connazionale, come fra

Turchi ed ebrei, o un complice come fra i settarii.

Or 1' unita di religione e quella che nelle materie morali costitui-

sce T unita dei concetti, essendo la religione quella in cui Iddio per

cosi dire prende una determinata personalita, e la morale acquista

iin maestro ed un vindice. Qual meraviglia dunque che i popoli

congiunti da religione si riguanJino come vincolati quasi da unica

lingua in ma stessa famiglia? Che m' importa che tu usi meco 1' i-

dioma volgare, se io posso supporre in te interesse e coscienza total-

mente diversi dai miei? se quelle parole con cui mi secondi posso-

no essere inganni con cui mi tradisci ?

Fra popoli cui unica religione congiurxga, questo di legge ordina-

ria non puo supporsi : e quanto e in essi maggiore il convincimen-

to e la fedelta religiosa, tanto riesce piu inthna e piu ragionevole

una tale persuasione. Difendere dunque a tali miei coassociati la

liberta di continuare a sentirla meco, egli e un difendere a me stes-

so la comunicazione mentale con una parte del genere umano
,
la

quale comuiricazioiie verrebbe interrotta se, mutata la religione.

costoro venissero ridotti dalla violenza a cangiar meco se non i vo-

caboli
,
alme.io la lor morale significanza.
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Errarono dunque bensi le moltitudini allorche colle guerre re-

ligiose pretesero ,
come i musulmani

, imporre ai vinti le proprie

persuasioni. Ma quando popoli cattolici
,
al vedere i loro fratelli di

religione costretti ad apostatare ,
ranimentarono di appartenere ad

una famiglia medesima, e di aspirare ad una medesima felicita sotto

un padre celeste da tutti essi conosciuto e riverito concordemente
-,

allora la ragione dello sdegno e della spada contro una pubblica

forza si indegnamente abusata, fu impulso di quella natura clie for-

m6 1' uomo per la societa e per la religione.

Nei quali impeti di sdegno ragionevole vuolsi distinguere,com;' it:

ogn.ialtra circostanza, 1'operare pubblico d' interi popoli dal privato

di segregati individui. L' uom privato dee contenere nell' ordine pri-

vato la propria operazione, essendo contrario all' ordine provviden-

ziale che un essere si sprigioni da quella cerchia ove la Provvidenza

creatrice lo confin6 : ne 1' occhio giunge mai ad udire un suono, ne

la,forza cristallizzatrice a produrre un vegetabile. Ogni essere ha una

sferadi azione
; laquale se per gli enti material! viene circoscritta

insuperabilmente dalla natura fatale, dee circoscriversi per gli enti

ragionevoli e liberi dalla voce del dovere e dall' impero dell' ordine.

Quindi e quella dipendenza che vieloai primi cristiani, benche si nu-

merosi e potenti, il nulla ten tare contro quei mostri incoronati, che

nei furori delle persecuzioni non perdevano il titolo di rappresen-

tanti della pubblica autorita.

Ma dopo che gl' interi popoli nella loro morale unita si aggregaro-

no alia Chiesa
,
e questa sotto nome di Cristianita divenne un' asso-

ciazione di genti cristiane
;
siccome a ciascuna di queste competea

internamente un operar sociale o pubblico, ed esternamente un ope-

rare relative alle altre genti ossia internazionale
$
cosi le correva il

debjto di conformare questa operazione e sociale e internazionale

alle dottrine che socialmente ella aveva abbracciate, e alle obbliga-

zioni che sotto il medesimo aspetto relativamente ad altri popoli

aveva contratte.

Se dunque uno dei popoli collegati nella religiosa unita venisse

tirannicamente costretto a separarsene o per V influenza barbarica
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di tin musulmano aggressore, o per T interno strazio di un apostata

coronato ,
o per le subdole ed ipocrite arti di un'empia congiura;

allora il braccio di tutte le genti cristiane veniva armato dalla fede

internazionale alia difesa del popolo oppresso. In tal congiuntura

1'obbiettare contro quel movimento vuoi la mansuetudine cristiana,

vuoi la liberta interna del governante ,
vuoi T inviolabilita delle

coscienze e la liberta delle profession! di fede, sarebbe altrettanto

che ricordare la mansuetudine cristiana o la liberta personale ad un

gendarme cbe corre ad impedire una rissa, secondo il debito che

e assunse con quella onorata divisa
,
colla quale si professa di-

fensore per ufticio della sictirezza dei cittadini. Cosi 1' avessero in-

tesa
,
cosi 1' intendessero oggi almeno questa sociale obbligazione

que' grandi popoli cattolici, che con le mani alia cintola stanno mi-

rando per organo dei loro governanti milioni di confratelli oppressi

dalla empieta ,
senza opporre agli oppressori altro argine che il

compatimento per le vittime, equalche foglio di carta diplomatica,

non sappiamo se per ischerno dei perseguitati o per balocco dei

persecutori : certamente sempre per obbrobrio e discredito di chi

in tal guisa si mostra e punto da coscienza ad assumere la difesa

di un popolo fratello
,
e impotente a proteggerlo efficacemente.

Se il Russo non la pensa cosi
;

se nella fede ancor grezza di

popoli patriarcali egli trova alimento ad un' impresa che esso pre--

senta loro sotto aspetto religioso; vituperate pure, se v' intervenne,

Fipocrisia d
1

increduli che abusano la buona fede dei popoli, ma ri-

conoscete insieme un ultimo trionfo di quei priricipii che 1' indifle-

rentismo religioso ha fatto si turpemente obbliare nell' Europa occi-

dentale.

Questa nostra societa di mercanti utilitarii, che, rinnegando ogni

senso di pieta e di natura, mentre lascia che T Oriente si addormenti

quieto all'ombra delle sue pagode, si scuote, si arma se ricusi di pa-

garle a danaro contante un oppio omicida, freme poi contro il Pro-

tettorato russo, non giu per abbominio del proselitismo scismatico,

ma per gelosia della potenza crescente. Ella vede il gigante della Ne-

va torreggiare vie piu minaccioso, e non trova piu nell'accasciato suo
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spirito I'ardire per troncargli le vie a quei paurosi ingrandimenti,

die ne renderanno certa ed insuperabile la prevalence. Ne si avvede

la stolta come tutta la forza di quel colosso sta nell'aver fede ancora,

p.lmen nell'errore. Oh se 1' Europa tornasse alia fede della verita !

Se la voce di tanti fratelli cattolici clie gemono sotto il razionalismo

scettico o sotto lapolitica dell'eresia, tornasse a commuovere ener-

gicameute le viscere dei popoli e dei Governi cattolici ! Se un patto

comune di riverenza filiale abolisse in tutti i Principi le funeste re-

miniscenze delle gelosie febroniane
,
e restituisse alia Parola del

Yaticano quella potenza unitrice, che formo in altri tempi la gran-

dezza e la vittoria della civilta cristiana! questa avrebbe tuttavia la

forza di arginare il torrente devastatore : che finalmente la fede

nella verita non paventa il paragone colla fede neH'errore. Ma sven-

turatamente il ritorno a questa potenza di fede e ancor lontano per

noi : e i diplomatici utilitarii continueranno a paventar , piu che la

dilatazione dello scisma
,
le perdite del commercio : piu che le per-

dite del commercio, le influenze della religione e del clero. E bene

sta ! ma non istupiscano poi se un popolo ,
di cui forse gran parte

vive materialmente nello scisma
,
ma aderisce coll

1

affetto alia veri-

ta, trova in questa verita stessa 1' energia dei padri nostri
,
e riceve

dalla Provvidenza la missione di ridestare a colpi di cannone il

cattolicismo addormentato
,

e forse di tornar ravveduto a pie del

Yicario di Cristo
, compensandogli le derisioni e le offese di che lo

contristarono i Governi ispirati dal bieco Giansenismo o dal Volte-

rianismo beffardo.
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PERSONAGGI

L' ENTE Concetto spurio che a forza d' intrighi sta per ottenere
1'autocrazia del regno ideale.

IL LIM1TE Primo Ministro dell'Ente.

E-NON-E Grande Oratore della Corona, che co'suoi sofismi inganna
il popolo e 1' induce a riconoscere 1' Ente, con secreta in-

tenzione di abbattere 1' uno e 1' altro
,
e di restare solo

padrone di tutto.

LA ViSIONE IDEALE Fidanzata dell' Ente
,
donna vanitosa e ligia

dello sposo , purche diventi regina.
LA PAROLA Dama di corte e pedissequa della regina.
IL SENSO INTIMO Guardasigilli della ristorazione filosofica, casso

di ufficio nel nuovo ordine di cose.

LA LOGICA Persona noiata del mondo che fa vita eremitica.

PRINCIPII RAZIONALI, gente valorosa, ma illusa per man-
canza di Logica.

I'OPOLO DI IDEE, gente querula e sospettosa nella mutazione ch'e

per succedere.

SENSI, gente plebea e ineducata, pronla a tumultuare
vedendosi ormai ridotta al niente.

FANTASMI E SOFISMI - Guardie del corpo dell'w^.
IL PANTEISMO Mostro orribile che comparisce senza parlare nel-

rultima scena.

L'azione si finge nella INTUIZ10NE ASSOLUTA Capitate del RE-
GNO LOGICO ED ONTOLOGICO.

1 Yedi questo vol. pag. 353.
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ATTO SECONDO

SCENA PRIMA

Sala riccamente addobbata.

SENSO INTIMO e LJMITE.

SeilSO Int. (enlra in fretta e inoltrasi verso le slanze). Voglio saperne

il costrutto.
.

Limite (uscendogli incoutro e ferraandolo con la mauo). T'arresta, te-

merario. Dove t'inoltri?

Senso Int. Dall' Enle, a farmi dare ragione di questo guazzabu-

glio che sta succedendo nel Regno della iilosofia.

Limile. Dall' Enle ? Guazzabuglio ? Di quali cose parli tu ?

Senso Int. Parlo di questa ridicola innovazione che sta facendo-

si. Parlo di questo preteso Ente che vuole arrogarsi la sovranita

nel Regno delle idee
,
senza prima consultarmi ,

anzi senza nep-

pure venire a chiedermi 1'attestazione di sua cittadiiianza.

Lim. U attestazione da te ? E tu chi sei ?

Senso Int. Chi sono io? Non mi riconosci? Sono il Guarda-

sigilli ,
a cui si appartiene rilasciare le cedole di autenticita

,
mas-

sime rispetto al Primo filosofico. Senza una scritta , rogata di mia

propria mano
,
nessuno avrebbe diritto di essere pure accolto in

questo regno.

Lim. Oh ! il Guardasigilli ! E ancor non sai che sei stato gia

casso d' ufficio?
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Senso Int. Io ? casso d' ufficio ? Come? e perche ?

Lim. Perche si e conosciuto iirialmente
,
che tu menavi a un

sistema di filosofia eterodosso producendo il Psicologismo invece

deH'Ontologismo. Si e conosciuto che tu trattenevi le menti nel

solo concetto greggio della scuola lonica
,
e non sapevi giammai

sollevarle ai voli Empedoclei ed Eleatici. Si e toccato con mano
,

che tu non proponevi altro termine per la conoscenza che il sen-

sibile interno
,
e non mai 1' intelligibile esterno

,
il quale e 1' ob-

bietto perpetuo e proprio dell' intuito mentale.

Senso Int. Che pasticcio di cose mi vai tu manipolando ? lo ho

fatto sempre il mio dovere. Mio dovere era ritornar riflettendo so-

pra il subbietto pensantc ,
ed avvertirne 1' esistenza e le modifica-

zioni ; le quali tu chiami Sensibili interni, forse perche a me e sta-

to dato nome di Senso Intimo , sebbene potessero essere sensazio-

ni , intellezioni
,
volizioni e va discorrendo. Quanto poi all' intelli-

gibile esterno che tu dici
,
esso era percepito dalle Idee, le quali lo

rappresentavano secorido i suoi aspetti diversi, ed io lungi dal con-

trastarle
,
le attestava

,
e nessuna si e mai lagnata di me.

Lim. Si
;
ma tu insomma procedevi dal subbiettivo e non dalla

verita percepita in se stessa e in quanto sussiste effettualmente fuo-

ri di noi. Laonde i filosofi riducevano la scienza a un mero artificio

umano
,
la condannavano a un dubbio doloroso e le assegnavano il

nulla come suo principio e compimento.
Senso Int. Se i filosofi facevano degli spropositi, tal sia di loro;

che colpa e la mia ? lo ccrtamente non potea far altro da quel che

lacea ,
e labisogna sarebbe potuta andare assai speditamente. Impe-

rocche i Sensi percepivano i corpi ;
le Idee (qual che si fosse la lo-

ro origine che qui non cerco) percepivano le verita astratte e asso-

lute intorno alle quali si versavano gli assiomi della ragione. Io col

mio ritorno sinT anima percepiva i suoi atti e la sua esistenza. Tut-

to cio dava la cognizione dei veri immediati, sieno fatti, sieno prin-

cipii. Applicando i principii ai fatti , si formava il discorso ,
che

in forza di raziocinii conduceva alia scoperta di verita mediate .

ossia d' illazione. Cosi era costituito il Regno ideale e gli svariati
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ordini di esso se ne chiamavan content! e se la passavano in santa

pace. Qual ghiribizzo e ora cotesto di mettere sottosopra ogni

cosa? Che ha a fare qui il concetto greggio lonico, ed i voli Empe-
doclei ed Eleatici ?

Lim. Questo processo era troppo triviale. lo sono il Limite e pe-

ro d'ora innanzi lo limito per sole quelle menti die non sono atte

alia formola matura dei Pitagorici. La filosofia ora prende un nuo-

vo slancio. Essa non vuol piu considerare il vero come una cosa

racchiusa nell'animo nostro, e avente al piu ana relazione di corri-

spondenza e di somigiianza con 1'oggetto estrinseco; essa vuol tras-

i'erirsi ad intuire la verita per se stessa
,
e cogliere 1' intelligibile

primo ed assoluto nella propria sostanza
5 per quinci discendere in

forza di sintesi ontologica alia conoscenza di tutti gli altri obbietti

secondarii e relativi. In somma quel tuo ordine psicologico ,
che

dicevi teste
,
dee rovesciarsi e diventare ontologico ;

non dee co-

minciare piu nell' uomo ma in Dio, non salire dallo spirito a\YEnte,

ma discendere dall'.En<e allo spirito.

Senso Int. Sia pure 5
ma tutto questo sarebbe dovuto farsi col

mio consenso e colla mia approvazione , perche ,
come ho detto

e ripeto ,
io sono il Guardasigilli , che debbo certificare se e qua-

li concetti o procedimenti logici si avverino nell' animo umano.

Tanto piu, che dalla ristorazion filosotica in qua, io sono stato co-

stituito criterio supremo del vero e quello che somministro il pun-

to di partenza in filosofia. Dimmi un poco. II primo articolo della

Statute che allora si scrisse
,
non fu egli che niente potesse am-

mettersi come certo
,
se io non attestassi aversene idea chiara e di-

stinta? Or voi con cotesta Autocrazia che vi siete incaponiti a voler

promulgare ,
voi stabilite 1' Ente a capo della conoscenza

;
senza

dimandarmi se ne abbiamo
,
non dico idea chiara e distinta

,
ma

almeno confusa ed oscura. Non e questo un manomettere quell' ar-

ticolo fondamentale ?

Lim. Ma conveniva pure interpretar quell' articolo per metterlo

in armonia con tutti gli altri.
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Scnso Int. E voi Y interpolate benissimo
, distruirgendolo. E

in qual altro articolo cli esso Statute si trova conceduta a voi una

tal facolta ?

Lim. Non si trova in nessuno in particolare ,
ma bensi si trova

nel complesso ,
nella collana di tutti gli articoli

,
come diceva in

caso simile il Risorgim&nto di Torino di sonnifera memoria.

Srnso Int. Sembra proprio clie siate stati alia scuola di certi

parlamentarii modernf-, anch'essi quando vogliono perseguitare la

Chiesa
,
e lartassare il clero, usano questo vostro linguaggio.

Lim. Non io sono stato alia loro scuola, ma essi ed io siamo

stati alia scuola di -non-e.

Sense Int. Buon pro vi faccia! Ma io antiveggo in questo imbro-

glio la rovina del sapere. Lasciami dunque parlare con 1' Ente.

Chi sa

Lim. E di nuovo? Ma se ti bo detto cbe non ti e lecito vederlo,

non cbe parlargli. Devi sapere, cbe nel nuovo ordine di cose, a te

non si permette di stendere un passo al di la dell' anticamera. E per

ovviare a ogni equivoco si scrivera su di essail nome di Riflessiom;

sulle stanze poi piu interne, nelle quali dimora YEnte, si scrivera il

vocabolo Intiiito. To dunque bada bene: dove stascritto Riflessione

puoi entrare e passeggiare a tua posta-, ma il ciel ti scampi dal pu-

re sporgere la punta del naso nei penetrali clie si chiamano Intuito.

Saresti issofatto reo di ribellione
,
e assoggettato a un Tribunals

Straordinario.

Senso Int. Cbe did? Ed io non sapro nulla di ci6 cbe Y Enle si

faccia cola dentro?

Lim. E non dei saperlo. Tale conoscenza da oggi innanzi appar-

tiene alia sola Visione Ideale.

Senso Int. Visione Ideale? Non conosco questa Signora.

Lim. Poco monta cbe non la conosca il Senso Intimo ! Ami non

deve conoscerla. Solamente ti basti sapere cbe essa e quella, che

coll' acuto suo sguardo ha scoperto 1' Ente, cui tu, balordo, in tan-

ti secoli non eri giunto a vedere.
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Sense Int. Come, non Y ho veduto io? Direttamente
,
te lo con-

cedo ;
e questo non era I

1

ufficio mio
;
ma riilessamente T ho sem-

pre conosciuto avvertendone 1' Idea che rappresentavalo.

Lim. Prendi un granchio a secco. L' Enle non poteva esser

rappresentato da idee, le quali sarebhono state soggeltive per poter

essere scorte da te. Cio che e soggettivo e fattura della mente uma-

na, e cio che e fattura della mente umana non puo rappresentare

quel che e indipendente da lei. Or tale e F Ente. LT Ente adunque
eonvien che si aflacci da se medesimo allo spirito dell' uomo facen-

do capolino nella parte piu alta della ragione che sfugge ad ogni

riflessione, e quindi ad ogrii tua ricerca. Esso non puo percepirsi

se non immediatamente senza intervenzione d' idee che sieno ima-

gini o forme inerenti allo spirito. Pero non poteva essere ravvisato

che dalla sola Visione Ideale, cui tu stesso confessi di non avere mai

conosciuta.

Sense Int. Che diascolo mi vai contando? Chi e quest' Enle? EV es-

sere forse delle creature concepito in astratto? e la possibilita del-

le cpse parimente astratta? pure e 1' Ente analogo astrattissimo

che prescinde dal finite e dall' infinite, dal necessario e dal contin-

gente e da qualsivoglia categoria determinate
;
come dicevano gli

Scolastici ? Tutti questi io li conosco benissimo.

Lim. Non e niente di tutto cio. Questi signori che tu hai cono-

sciuto, sono esseri astratti ideali, e 1' Ente di cui parlo io e concre-

to, reale, sussistente. Se talvolta si dice possibile, ci6 e non in

quanto si mira in se stesso, ma in quanto si considera nella irra-

diazione che fa trasformandosi in certa guisa in altre verita neces-

sarie
,
ma determinate. Laonde potrebbe ancke dirsi 1' Essere delle

cose in comune
, purche s' intenda nella loro immanenza prima, e

fonte primo. In somma e ci6 da cui tira origine tutto 1'ordine logico

ed ontologico ,
non pero contemplato nella sua entita astratta

,
ma

nella sua concretezza qual e realmente
5
cioe nel suo Principio il

quale raggia la luce delle altre idee da lui distinte ed estrinseca colle

sue opere in modo finito la propria essenza infinita.
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Senso Int. io non ne comprendo un frullo.

Lim. Ne puoi comprenderlo, perche e al di sopra della tua por-

tata. Tu non sei capace che di sola riflessione. Ora 1' Enle con

tutto il suo svolgimento ontologico appartiene non alia riflessione

ma air intuito contemplative ,
e la perizia opportuna per far river-

berare distintamente la sua luce nella riflessione e rara e conceduta

.1 pochissimi ,
cioe ai soli grandi ontologi ,

e i grandi ontologi sono

rarissimi.

Senso Int. Sara come dici. Ma appunto e indispensabile che io

entri dall' Enle e vegga. . . . (sta per avviarsi, ma e trattenuto dal Limite).

Lim. Te Io ripeto per la terza volta; non puoi entrare.

Senso Int. Ma almeno vorrei sapere, come debbo regolarmi con

le Idee nello spedir loro le patenti ,
e come debbo parlare con chi

m' interroga -, giacche alia fin fine tutti vengono da me per avere si-

mili contezze.

Lim, Queste cose ti saranno dette nell' anticamera dalla signora

Parola
,
Dama di compagnia della regina ,

senza il cui ordine ed

istruzione, tu da oggi innanzi non profferirai neppure una sillaba.

Senso Int. Oh questo e troppol Io fatto dipendente da una sempli-

ce fantesca! Giuro che non sara mail Voglio entrar dall' Enle ad

ogni costo e far valere le mie ragioni (si scaglia con impeto verso le

stame interne, ma e tosto afferrato dal Limite).

Lim. Sono per perdere la pazienza! Ricordati che io sono il Li-

mile. Pero valendomi della mia autorita, issofatto ti coarto all' anti-

camera. A voi
, Guardie, cacciate via costui, e custodite diligente-

mente 1' ingresSO. (I Fantasmi e i Sofismi si avventauo al Senso Intimo e Io

trascinano fuori.)

Senso Int. (nel venir trasportato). Questa e una soverchieria! Io

protesto legalmente contro tutti gli atti che si sono fatti e si faran-

no senza di me. Io andr6 a sommuovere il popolo.

Seriell, vol. III. 32
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SCENA SECOISDA

LIMITEsolo, poiL'EM'!-:.

Lim. (con voce alta). Protesta pure , e cerca di sommuovere. Nori

caverai un ragno dal buco. Se non che bada a non irritare 1' Entr

con quest! tuoi improvvidi furori Altrimenti . . . .

Ente (venendo fuora) . Che alterchi? Che bisticci son mai cotesti?

Nella Reggia dell' Ente non voglio che si odano di simili cose. Son

passati quei tempi in cui il regno ideale era fidotto a un campo di

battaglia ;
tante erano le risse, le buglie ,

i conflitti scambievoli che

mettevano ogni cosa a tuniultoed a romore. D'ora innanzi tutto saffi

pace ,
serenita

,
luce. Imperocche stabilita la mia autocrazia saran

composti tutti i dissidii : e si potra ammettere con Malebranche ehe

le cose si veggano in Dio
,
con Cartesio che le si veggano nelle idee

chiare e distinte; con Leibnizio che 1'anima e la monade abbia la rap-

presentazione delTuniverso; con Locke che non si danno idee innate;

con Kant che tutto conosciamo nelle forme o categoric dell'Intelletto;

con Gioberti che tutto si vede riella formola V Ente crea le esisten-

ze ; con altri che la cognizione del sensibile e ffutto del corintfbto

tra la sensazione e 1'idea AdVEftte, e via discorrendo. Tutti i si-

stemi potranno conciliarsi tra loro
, purche non vogliano essere

esclusivi e negare agli altri d' avere un lato vefo sebbene abbiano

un lato falso. Ma io scoprir6 qdesti lati e li porf6 in rispondenz;a tra

loro. Cosi tutti avranno ragione e tutti avranno torto, e quindi far-

monia sara perfettissima.

Lim. Ve I
1

auguro di gran cuore, o Padre Ente
;
comech6 sembri

alquanto difficile. O UJtn^ Pi a^ succeduto trambusto non ne ho io

alcuna colpa. Fu quell' oltracotato del Senso Intimo, che si precipi-

tava nelle vostre stanze^ e se io non accorreva a tempo, chi sa che

scompiglio ne veniva.

Ente. E tu che gli hai detto? Che hai fatto?

. ''&
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Urn. Gli ho intimato i vostri regali voleri e vedendolo pur restio

ad obbedire, 1'ho fatto sospinger fuori dalle Guardie in anticamera.

Non potete immaginare le smanie in che e uscito.

Ente. Poveretto! bisogna pure compatirlo. Era salito troppo alto;

e gia si sa, dalFalto non si discende volentieri. Dall' altra parte ,
la

inia elevazione era inconciliabile colla sua permanenza nell' ufficio
$

imperocche egli si sarebbe irremovibilmente ostinato a negare la

inia legittimita, non trovandomi nel novero delle Idee die si ma-

il ifestano alia coscienza. Dunque, una delle due: o die io rinun-

ziassi alia sospirata Autocrazia, o clie il Senso Jntimo cessasse

d' essere Guardasigilli. Ognun vede ch' io non poteva esilar nella

scelta. Cada egli, purche io regni. Ma se non erro, veggo da lungi

la regina venire a questa volta. . . . Ritirati un tratto e lasciami con

lei. Intan to sollecita gli apprestamenti per le future nozze.

Hm. A proposito, cbi dovra fare da Sacerdote nella ceriraonia?

Ente. -non-e, gia si sa. Nel tempio della pura ragione, il sacer-

dote nato 6 colui che ha piu chiacchiere. Or cbi piu eloquente di

-non-e? Va dunque e fa che tutto sia aH'ordine.

Lini. Sarete ubbidito (si ritira).

SCENA TERZA

\j ENTE ,
la VISIONE IDEALE in abito di regina con lunga coda sostenuta

dalla PAROLA, la quale 6 vestita di carte con peniie d'oca che le scendono

dalla cintura. Appresso E-NON-E in toga e facciuole orlate di cavilli.

Ente. Mia dolce sposa ! Eccoci finalmente gia presso alia meta dei

lunghi nostri desiderii. Di qui a poche ore c' impalmererao nel tem-

pio della Ragione, e domani ti dichiarero regina del Regno Logico-

ed Ontologico. Tu mi scopristi la prima : tutto a te debbo e tuttx>

ti rendo col connubio a che ti chiamo.

Vis. Id. Mi e grato il regno sol perche mi viene dalle vostre manL

o signor mio. Oh quanto soave mi ricorre al pensiero commosso

quel di felice, in cui avendo io cioncato un poco piu del solito
,
in
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un sogno dorato ( come suol accadere in simili event! } mi parve di

vedervi la prima volta; e da quel punto :

Ut vidif ut peril! ut me mains abstulit error!

Ente (baitendo le mani). Viva la mia Visione Ideale ! Cosi dotta .

come bella ! Sei veramente degna d'essere sposa dell' Ente. -La, sposa

dell' Ente
,
dee saper tutto

,
anche il Latino. Ma per passare a cose

piii
rilevanti (giacche tra noi non ci vogliono blandimenti) , uopo

e, mia sposa ,
che tu apprenda la maniera di accortamente proce-

dere
; perche questo nostro regno non e come gli altri. Questo e

Regno Ideale, ed e Logico insieme ed Ontologico. Si tratta di aver

brighe di continue non solo con Enti, non solo con Sen-si, ma an-

cora con Idee e con Principii. Figurati ! Se un solo Senso, esempli-

grazia il Gusto
,
da tanto da fare alle miriadi di cuochi

,
cucinieri .

pistori, speziali , pasticceri ,
e via discorrendo

;
se una sola Idea che

entri in una societa, basta talvolta per far girare a tutti il cervello :

che dovra dirsi qui ,
dove i sensi son tutti e d' Idee ne abbiamo uri

popolo? Sara cosa da uscirne pazzi, se non ci comporteremo con

prudenza meravigliosa da disgradarne i barbassori piu famigerati

della politica costituzionale e conciliativa. Sopra tutto devi por

mente alia tua difficile condizione. Imperocche dove tu in sostanza

non sei che un' Idea come tutte le altre, devi nondimeno attribuirti

la prerogativa di avere scoperto YEn-le, il che ti valse 1'essere indis-

solubilmente sua sposa. Di piu, mentre dall' una parte non sei che

un'azione della mente umana, devi dall'altra sostenere in date circo-

stanze, che non sei propriamente altro se non 1'obbietto stesso, cioe

ME, in quanto io son percepito dallo spirito. Ouesto e un punto de-

licatissimo
,
intralciatissimo

-,

e ti dico in conlidenza che io mede-

simo non saprei cavarne le mani, se non avessi ai lianchi ft-non-i' ,

il quale in questi frangenti vale tant' oro.

-non-e. Grazie della fiducia che in me collocate. jNel resto io

gia vel dissi: a tutto questo rimedia il matrimonio ,
il quale , se

nell' ordine reale costituisce unita e comunicazione di diritti ; figu-

ratevi che dee fare nell' ordine Ideale. Sara facilissimo scambiare
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secondo le occorrenze 1'uno con 1'altra, massimamente quando cV1

magniloquenza e franchezza.

Vis. Id. Sono gratissima a questi ammonimenti
,
e sappiate che

son pronta a tutto
, purche abbia 1' onore d' essere sposa dell' Ente.

Enle. Di questo non cade piu dubbio
;
ma se vuoi mantenerti in

tal grado usa prudenza nelle parole , acciocche quel briccone di

Senso Intimo non abbia a cogliere mai in fallo i tuoi detti.

Vis. Id. Se cosi volete, mi staro sempre in silenzio.

Ente. No
5 questo, oltre che inopportune, sarebbe un contegno

insopportabile al tuo sesso.

Vis. Id. Dite dunque come debbo comportarmi ; son qui-tutta

oreccbi per ascoltarvi.

Enle. Per procedere ordinatamente comincero dal nome. Tu
,

come sai, lo hai cangiato. Prima ti cbiamavi Idea dell' Ente. Ma cio

cagionava grande imbarazzo
, massimamente essendo stato un tal

vocabolo stranamente abusato dalla turba indisciplinata dei Sensi

e dai loro aderenti. Ora ti chiami Vixione-Ideale. Tieni bene a mente

questo nome, e nol dimenticare. La voce idea restera per le antiche

tue compagne, ma ben inteso coll' i piccolo, perche con 1' / grande

sara restituita alia sua legittima e riobile significanza ,
e servira

per me !

Visione Id. Essendo dunque die con 1' I grande voi restituite

all' idea il suo antico splendore, non potrebbe concedersi a me que-

sto nome, senza lasciare per altro quello di Visione- 1deale ?

Ente. No, cara ! no! questo non potrebb' essere senza gettare la

confusiohe nel Regno ideale. Questo potrebbe condurre all' errore

di far credere, che le idee procedauo da te, e non da me; e che sie-

no soggettive e non oggettive. Idea coll' / grande debbo essere io

stesso, per dare ad intendere che tutte le altre idee da me derivano.

e sono quasi un raccorciamento di me stesso, come Yi piccolo e un

raccorciamento dell' / grande. Tu ti nomerai solamente dal posses-

sivo di cui sei tutta
,
e ti dirai : Ideale per significare , che tutta

quanta sei appartieni all'Idea per eccellenza, cioe a me.

Vis. Id. E potro far uso anch' io dell' / grande?
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Enle. Fa come vuoi
;
ma alcune volte almeno e bene ohe facci

anche uso dell' i piccolo , per esprimere-che tu vedendo me , Idea

con T / grande ,
vedi in me e per me tutte le altre cose

,
cioe le

Idee con 1't piccolo. Del resto se ami altri nomi, potrai anche dirti,

Contemplazione immediala, IntuiloPrimordiale. Dicobene, E-non-e?

-non-e. A meraviglia (fa un profondo inchino).

Parola. Ed io, se e lecito, che cosa dovro fare?

Enle. Devi star zitta, e non interrompermi quando parlo. (Si volge

nuovamentc alia Vis. id. ) Stabilita la faccenda del nome
,
andiamo

avanti. Tu devi ostinatamente sostenere che da per tutto e sempre

mi vedi ,
e mi vedi con atto immancnte : ricorda bene questo voca-

bolo. Devi dire che mi contempli direttamente intuendo il mio es-'

sere e i miei attributi. Ne intorno a tal punto permetterai dubbio

di sorta; ma protesta altamente, che chi non vuol consentire a cio,

non ha mente atta per lo studio filosofico
,
e piultosto che disdirti,

licenzia pure liberamente tutti i filosofi.

Vis. Id. E se mi dimandano in che vi scorgo occupato, ossia che

cosa state facendo quand' io v' intuisco, che dovro rispondere?

Ente. Risponderai che mi scorgi occupato , nella gran faccenda

d'illuminare tutte le parti dello scibile umano.

Vis. Id. Tutte?

Ente. Tutte ho detto, senza eccezione. Di piu dirai che mi scor-

gi occupato nell' atto creativo
,
cioe nel comunicare 1' esistenza a

tutte le cose create che sono il termine esterno a cui 1' azione mia

si riferisce.

Vis. Id. In somma, se ho capito bene, dovro dire che veggo voi

e tutto in voi e per voi.

Ente. Benissimo ! Non si potrebbe meglio!

Vis. Id. Ma se e cosi, mi siscagliera addosso una tempesta di cu-

riosi, i quali mi si affolleranno intorno, volendo saperechi una cosa,

chi un' altra, e io non avro piu ne pace, ne riposo.

Ente. Non temere. Tu ti spaccerai di tutti questi petulanti di-

cendo loro che non hai a rapportar nulla di determinato
, perch&

quando mi vedesti stavi distratta
, svagata ,

coll' attenzione sparpa-
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gliata e dispersa in varie parti-, essendo che la mia troppa luce t'ab-

barbagli6, ti confuse, ti sconcerto, t'assorbi, non ti fece in somma

pensare a niente di precise.

\'is. Id. Bene; ma se io dico questo, cioe d' essere stata in tanto

sbalordimento e distrazione
, quando vi vidi : ripiglieranno cbe io

bo preso lucciole per lanterne, e creduto di vederel'.Ete, quando

Iio veduto tutt' altro.

Ente. Hairagione: e qui conviene che ci aiuti -non-e co'suoi

consigli.

j&-non-e. Cosa di piccolo momento. Voi (alia Yisione ideale) direte

cbe la distrazione ci fu, ma non tanta cbe perdeste di vista intera-

mente 1'obbietto. Cbe se non potete risponder loro . cio e perche

avete male di gola per esservi infreddata ,
ma cbe per mezzo della

Parola farete ad essi sapere ogni cosa.

Parola. Qui forse dovr6 entrare io?

-non-e. Appunto. Qui entrerai tu : e per non disturbar la pa-

drona, dirai di tuo capo tutto quello che ti verra in bocca e ti frul-

lera pel cervello. Ma bada bene, ciarliera, a non parlar molto. Tu

quando la cominci, non vorresti finirla mai.

Parola. A torto mi date biasimo. Io sono cosi misurata nel favel-

lare, cbe non dico mai altro se non cio che m' imboccano le Idee.

-non-e. Cio fu per V addietro
;
ma per 1' avvenire tu non dipen-;

derai piu dalle Idee, anzi le Idee dipenderanno da te; perche esse

prese alia spicciolata appartengono all' ordine riflessivo
,
e la rifles-

sione da oggi avanti dipendera dalla Parola. Capisco bene, cbe se

quando ripetevi soltanto cio che ti dicevano le Idee, pure sproposi-

tavi si di sovente^ adesso che non hai tal dipendenza, chi sa quanti

strafalcioni sputerai. Ma, pazienza; tutto per questo capo dee pro-

cedere d'ora innanzi dalla Visione Ideale, e la mezzana tra la Visio-

ne Ideale e le Idee sei tu. Siccome poi le Idee, essendo donne, sono

piene di curiosita, e ti faran mille interrogazioni intorno all'lfote; tu

risponderai, che la Visione Ideale ti ha veramente manifestato delle

bellissime cose; ma che tu le hai poscia dimenticate per via, essen-

dotisi indebolita la memoria per essere oggimai troppo inveccbiata.
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Parola. Oh questo, scusatemi, non m'indurro a dirlo giammai.

E-non-e. Capisco e compatisco qucsta tua susrettivita. Ebbene

fa cosi: dirai che tu sei una forma limilata, e pero non comprende-
sti perfettamente cio che la Signora ti disse

;
che devi spiegarti a

modo tuo, parlando come in enimma, e rivestendo di segni sensibili

cio che hai inteso senza codesti segni 5
che certe dissensioni di fa-

miglia ti hanno scemata la vivacita primitiva ,
e non sai piu espri-

merti con T antica forza; in somma cerca di fare la scimunita
,
nel

che senza molto studio
,
mi pare che tu riesci a meraviglia. Final-

mente se troppo ti danno noia volendo che interroghi di nuovo la

padrona intorno all' Entc, di' loro apertamente che la padrona per

dar retta a te lo perde di vista
,
e quando poi vi torn6 sopra con

1'occhio, trovollo non piu qual era in se stesso, ma bensi astratto,

generalizzato , spogliato d' ogni individuality
,
e ridotto alia condi-

zione di mero possibile.

Parola. lo diro tutte coteste cose
,
ma bisogna poi vedere se si

troveranno persone cosi balorde che me le vorranno credere.

B-non-e. Te le crederanno
;
non dubitare. Bisogna pure fare as-

segnamento sopra la scempiaggine umana. Massimamente poi se tu

spesso ripeti, che a capire siffatte cose ci vuole un intelletto singo-

lare dagli altri, un ingegno trascendentale
,
una testa da ontologo $

ti giuro che nove decimi
,
benche non ne capiscano un ette

,
non-

dimeno diranno che han tutto compreso a meraviglia.

Parola. Ho capito ;
lasciate fare a me. Del resto mi figure che

voi, E-non-e, mi aiuterete coi vostri consigli nelle occorrenze.

-non-e. S' intende
5
e in modo particolare quando ti troverai a

fronte col Senso mtlmo, il quale e scaltrissimo e pieno di gherminel-

le-,
ed ora e fuor dei gangheri per vedersi casso d'ufficio e poco me-

no che bandito dalla Corte.

Ente. Giacche si e mentovato il Senso Intimo, avrete saputo 1' or-

dine da me dato
,
che egli non dee stendere neppure un passo nel-

le camere interne dove io dimoro
,
e le quali saran segnate colla

scritta: Jnluito. Egli si limitera alia sola anticamera ,
che perci6

verra detta Riflessione. Anzi in essa neppur potra entrare
,
se non
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chiamalovi dalla Parola per sapcre solamente quelle cose, die que-

sta buona fante vorra manifestargli. Un' altra avvertenza si dee

avere per ovviare agli arzigogoli di coloro che da questa mia diret-

ta e immediata visione temessero 1' annientamento dell' ordine so-

prannaturale. Dovra dirsi loro, che io ho due lati: uno chiaro e uno

oscuro ,
e che alia Visione Ideak lascio soltanto vedere il primo .

non mai il secondo
,

il quale propriamente costituisce 1' ordine

soprannaturale.

Vis. Id. E quali cose apparterranno al lato chiaro
,
e quali al-

1' oscuro?

Enle. Cio ti sara poi spiegato da -non-e, non essendo possibilc

dir tutto in una volta.

SCENA QUARTA

11 LIMITE e detti

Lim. Signore, tutti gli apparecchi per lo sponsalizio son fatti
,

il

popolo non che pago delle nozze
,
ma plaudente e gia raccolto nel

tempio e vi attende con impazienza.

Ente. Siam presti. Un solo istante d' indugio , quanto mi ponga

in testa un zendado
, giacch6 non vogtio apparire scopertamentc

prima dell' incoronazione. E tu, E-non-e, hai stesi i capitoli matri-

moniali?

-non-e. Eccoli, gli ho in tasca (cava fuori una carta dalle tasche).

Ente. Dunque andiamo (tutti partono).

SCENA QUINTA

Gran tempio con nude pareti ,
senza verun ornamento

,
a niodo dci

protestanli. Nel mezzo una gran lavola con sopravi una statun

d'Imene.

I SENSI scorrazzando fauno baldoria ; Ic IDEE vanno in giro guardando le pa

reti; i PRINCIPH passeggiano pcnsosi parlando tra loro. Entra inosservato i!

SENSO INT IMO e si ferraa sulP ingresso della scena.

Senso Int. Ecco il tempio destinato ad eseguire la fraudolenta

cerimonia; la quale se fosse legittima, non si avrebbe avuto I' ardi-
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mento di escluder me. Ben mi accorgo die io sono oggimai getta-

to per terra, e convolto nel fango della umiliazione. Non mi resta

altro, die tentare un colpo d' ingegno , studiandomi di persuadere

questo popolo ideale a non riconoscere 1' usurpazione dell' Ente.

Ma a chi rivolgermi? I Sensi sono troppo svagati e mezzo briachi

dal vino fatto loro tracannare dall' Ente. E poi non varrebbero a

nulla in questa faccenda veramente razionale. Le Idee son donne; e

poi non contengono ne affermazione ne negazione ; quando qui ci

vogliono dei tratti forti aftermando e negando senza misericordia.

Mi rivolgero dunque ai Principii, iquali alia fin dellefmi sono il su-

premo Senate di questo Regno, e senza la loro sanzione non

potrebbe nulla stabilirsi. Signori Principii, (si avanza verso di c?si,

i quali ravvisatolo lo circondano).

Princ. Oh ! Senso intimo, qual vento ti mena da queste parti ?

Idee. Guarda ! II Senso Inlimo ! II Senso Intimo ! Seritiamo che

uovelle reca. Oh poveretto! com' e sparuto !

Senso Int. (con accento di doiore). Vi meravigliate clr io sia sparu--

to ! Io anzi mi meraviglio che non siate del pari tutte quante e tut-

ti quanti.

Princ. E perche?

Idee. Oh ! II Senso Intimo sta di cattivo umore. Eh, 1' intendiamo,

s'adira perche Than dimesso dall' uffizio di Guardasigilli. Gli scotta,

il tapinello !

Senso Int. Mi chiedete il perche? E non vi accorgete della solen-

ne furfanteria che lasciate impunemente commettere contra di voi?

Tra poco la Visione Ideale si sposera con 1' Ente; domani 1' uno e

1' altro assumeranno 1' Autocrazia di tutto il regno Logico e Onto-

logico- E voi che cosa sarete? L' Ente indebitamente salito in si

gran potere, intende spogliarvi d' ogni valore e ridurvi a sue sem-

plici manifestazioni e portavoci. Voi resterete in piana terra; e al-

lora indarno vi lagnerete del danno incorso, e piangerete la cape-

streria, che avete commessa.

Idee. Uh 1 Che uccello di maluria! E-non-e ci ha assicuratedelcon-

trario; dice anzi, che ne staremo nieglio oltre misura.
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Senso Int. (con dispetto). Voi non capite niente, signore mie; percio

rion mi son rivolto a voi, bensi ai Principii.

Idee. Ve'come e altezzoso costui ! Non capiamo niente, ch? Se '

cosi
,
non vogliamo ascoltare le sue fandonie (Yoltano le spaiic, c si

mcttono a girar come prima).

Princ. Senti
,
Senso Inlimo. Non vorremmo che lo smacco che

hai ricevuto ti movesse a parlare in tal modo calunniando \Enle.

Noi, tu lo sai, non siamo liberi nell'operare, ma siamo per natura

determinati di consentire al vero quando ci si manifesta. Ora

E-non-e con sottilissime ragioni ci ha dimostrato che YEnte ha di-

ritto a questa sna esaltazione
,
e ci ha promesso mirabilia intorno

ai vantaggi che ne ritrarra il Regno ideale. Si tratta nientemeno
,

che tutto lo scibile umano e 1' intera Enciclopedia verra ad ordi-

narsi mirabilmente
,
e tutto scendera in linea retta e con somma

agevolezza da una sola formola. Non diciamo poi niente della di-

gnita a cui noi saliremo illustrati dalla luce stessa dell' Enie. Noi

non siamo egoisti, e per6 ci passeremmo volentieri di tale conside-

razione
;
ma il nostro bene

,
tu il sai

,
e altresi quello della scien-

za ,
la quale tutta quanta si appoggia sopra di noi.

Senso Int. Eh . la sara aggiustata per le festela scienza ! me-

schina lei ! Voi con questa improvvida condiscendenza la rovi-

nerete. Volete vederlo? Considerate solamente che voi sarete ri-

dotti a condizione di giudizii sintetici a priori, privi di ogni intrin-

seca evidenza, e cio solo basta a costituir la morte della scienza.

Princ. Che dici mai ? Tal partito fu proposto , e vero
,
da uno

dei primi consiglieri deU'E'nte
,
ma tutti gli altri ban contraddetto.

Senso Int. Han contraddetto senza capire quello che si dicevano.

Imperocche se da oggi innanzi ogni vero dee ammettersi in forza

deU'Ente
,
non sara piu Tanalisi delle idee che tirera a voil'assenso

djella mente
5
ma bensi la sintesi che di esse fara T Ente stesso

dalla mente intuito. Voi dunque nascerete dalla sintesi
,

e da una

sintesi anteriore
, logicamente almeno , all'esperienza. Dunque sa-

rete sintetici ,. e a priori.

Princ. Si
,
ma osserva cio di che ci avvertiva -non-e : questa

sintesi non sara subbiettiva come quella della scuola critica di
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il quale la ripeteva da un istinto dell'anima, die accozzava insie-

me due forme pullulanti in lei ab intrinseco
,
ma sara obbiettiva

e ontologica ,
cioe proveniente dall' Ente che e estrinseco al pen-

siero
,
e che colla sua autorevole voce assicurera lo spirito umano

della nostra veracita.

Sense Int. Ma sia che si voglia, 1' effetto e sempre lo stesso. sia

1' istinto che unisce forme subbiettive ,
o la voce dell' Ente che in-

duce 1'animo ad aderire a voi, e sempre un principio da voi distin-

to che produce 1'assenso. Dunque voi siete privi di luce intrinseca,

voi siete giudizii ciechi procedenti a priori.

Princ. E-non-e non ci disse cosi.

Senso Int. Perdonatemi questa volta. Voi vi chiamate giudizii ,

ma di giudizio pare che ne abbiate pochissimo. Come fidarvi di

-non-e ? val quanto dire del re de' furfanti ?

Sensi (accorgendosi del Senso Intimo). Oh ! oh ! il Senso Intimo !

come sta melanconico ! Sta forse tuttavia digiuno ?

Senso Int. Si son digiuno ;
e voi altri

,
come vedo

,
avete ben

mangiato e meglio bevuto.

Sensi. Senza dubbio
;
n'hai forse invidia ? Non lo avremmo mai

creduto. L'Ente sembra rigido in apparenza, ma verso noi almeno

e benignissimo nella sostanza
,
ci ha dato saporosissime carni

,
e

smagliante vino.

Idee. Sta ancora qui il Senso Intimo?

Senso Int. Sto ancora qui, pazzerelle mie.

Idee. Noi pazze? II pazzo sei tu, che in giorno di tantaletizia sei

solo che piangi ,
e sei venuto a tribolarci coi tuoi piagnistei.

Senso Int. Piango per la rovina che antiveggo d' ogni scienza.

Piango per le trappole in che vi veggo incappate. Ma almeno ave-

ste consultata la Lof/ira.

Princ. La Logica , amico ,
si e ritirata

,
e dicesi che meni vita

eremitica nel deserto. Si e incollerita perche nelle trattazioni filo-

sofiche si comincio a tenere il metodo accademico invece dello stret-

tamente dialettico
,
da lei preferito. Percio non ci ha potuto pre-

stare verun favore.
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Senso Int. Oh poveretto me I Veggo bene che il caso e dispera-

to. Anclie i Priitcipii sono presi dal capogirlo ,
ed io spreco inu-

tilmente il fiato.

Princ. Non dar nelle smanie. Noi tomiamo a ripeterlo, non pos-

siamo seguire die la ragione. Dimostraci che la ragione sta per te

e contro \ Ente
,
e noi ben volentieri consentiremo teco.

Senso Int. Ma come dovro io fare a dimostrarlo
,
se voi siete in

oerta guisa ammaliati , ed a me non si e permesso neppur veder

YEnte per discernere clii egli sia? (Si sente un suono di banda) Che e?

Princ. fi \Ente e il suo corteggio che viene per le nozze.

Senso Inl. (trepidando) Che fo? Ball' una parte vorrei restare qui

per mirare in viso codesto Ente e scoprire qual magagna vi si na-

sconda. DalFaltra non vorrei espormi a ricevere un nuovo affronto.

A qual parlito appigliarmi?

Princ. Fa.cosi : nasconditi dietro questo pilastro, e cerca di sbir-

ciare se ti vien fatto.

Senso Int. Ottimo consiglio ;
ma impedite che niuno abbia a sco-

prirmi (Si nasconde dietro il
pilastro).

SCENA SESTA

Entra la banda sonando festevolmente , poscia 1' ENTE e la VISIONE IDKALE

con ai fiauchi E NON-E c '1 LIMITE e dietro gran codazzo di Guafdic. La

Visione Ideah e vestita da Regina ; raa senza corona. L' Ente ha veste di

porpora ed e tutto coperto di un zendado che dalla testa gli scende ai

talloni. La Visione Ideale e ricevnta in mezzo dalle IDEE. L' Ente e ono-

revolmentf accolto dai PRINCIPII cui cgli guarda attraverso il velo bie-

camente e con boria. I Sensi restano alia coda. L' Ente si incite poscia a

(jirare insicmc con E-non-e e il Limite pel tempio ossen'ando.

Akuni Princ. (sbigottiti). Oh Dio ! LEnle vibra sopra di noi livi-

di sguardi e sembra un leone famelico che guata 1' armento !

Ente (mil-undo atiorno). Ottimamente
,
o Limite ; con molta sem-

plicita.

Lim. Ho pensato ,
che nel Tempio della Ragione tutto debb'es-

sere semplice senza ingombro di ornamenti che distragfrano 1' at-

tenzione.
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Ente. Hai pensato benissimo ,
da degno ministro dell'En fc.

SenSO int. (sporgendo il capo da dietro al pilastro). Quel maledctto

lenzuolo in die YEnle si e ravvolto, m' impedisce di ravvisarlo. Ma

la Visione Jdeale .... Oil questa si la riconosco ! Essa e monna

Idea dell'essere universale ed astrattissimo. Come dunque e diven-

tata Visione Ideale ? Gatta ci cova ! Questa scoperta almeno mi

giovera non poco.

Ente (al Limite). E questa statua
,
che cosa e?

Lim. E Imene
,
Sire

,
simbolo della fede coniugale per le nozze

che si celebrano sotto i suoi auspizii. Nel tempio della pura Ragio-

ne la fede coniugale si raccomanda ad Imene.

Ente. Ed e raccomandata benissimo. Ma
,
non perdiamo piu

tempo ,
e veniamo alia ceremonia. Tu, E-non-e, leggi i Capitoli.

(La Visione Ideale e I' Ente si collocano vicino alia statua d' Imene
, le Guar-

die si dispongono in giro col Limite alia testa ; il popolo si dispone intorno
,
ed

E-non-e dirimpetto a\\'Ente legge i Capiloli).

E-non-e (con voce aita). II serenissimo Ente (fa con gli altri un pro-

fondo inchino) e la serenissima Visione Ideale (fanno tutti inchino come

sopra) quest'oggi nel tempio della pura Ragione per mano di E-non-e

si uniscono e non si uniscono in legittimo matrimonio col nobile e

salutare intendimento di ristorare per la seconda volta la filosofia e

formarne la base della religione . . .

Senso Int. (tra se) Povera Religione ! sta veramente fresca se dee

reggersi su questa base!

E-non-e (seguitando a leggere). A tale oggetto YEnte dona tutto se

medesimo alia Visione Ideale
;
e la Visione Ideale si obbliga a guar-

dare sempre e per ogni dove in esso Ente con intuito continuo ed

immanente, in guisa che ne resti tutta assorbita senza porvi per al-

tro nulla da parte sua.

Senso Int. (come sopra). Che diamine dicono? Costoro son pazzi in

iede mia !

E-non-e (seguitando). In premio di occupazione cosi noiosa, YEnte

promette di fare incoronare regina del regno Logico e Ontologico

la sullodata serenissima Visione Ideale assegnandole per sopraddote

tutto lo scibile umano
5
sicche da oggi innanzi niente potra piu



CDMMEU1A IN TRE ATTI -)1 1

conoscersi, ne direttamente ne indirettamente, senza il permesso e

il beneplacito di lei.

Alcuni Princ. Che ascoItiamoIE questo non sarebbe Festenninio

d'ogni sapere? Chi sa che il presagio del Senso Intimo non debba

avverarsi! (Rivolgendosi agli aitri) Amici , che ne pensate?

AUri Princ. Non ci sembra esserci ragion di temere. In somma

1' Ente sara come un punto luminoso
,
come un astro

,
la cui luce

amnumtala Visione Ideale. Questi fulgori poi da lei si spanderanno

ad irraggiare tutti i rami della scienza.

E-non-e (seguitando). La Visione Ideale per opposito si obbliga ad

apparire e disparire secondo che occorre, dicendo ora di essere ed ora

di non essere ,
a norma della circostanze e dei comandi dell' Ente.

In fede di che ecc. ecc. Fatto e Rogato ecc. ecc. Seguono lefirme. .

Oggi nel tempio della Ragione.

Senso Int. (da se). Nel tempio della follia dovevi dire, mio caro.

Non potevansi accumulare piu spropositi in meno parole. E que-

sti merlotti se li beono senza fiatare ! Oh povero regno Ideale ! non

saprei chi invocare sopra di te, se Democrito o Eraclito
;

il primo

per ridere della tua balordaggine, il secondo per piangere della tua

rovina !

E-non-e (si aceosta alia Visione'jdeale e
dice), Siete contenta ?

Visione Id. Contentissima.

E-nmw. E voi? (air^nte)

Ente. Arcicontento.

E-non-e. Dunque ora potete impalmarvi. (S'impaimano; le bawie

suonano.)

Enle. Son compiute le nozze. Ora non resta altro, che la mia

solenne incoronazione e la promulgazione delnuovo Statuto che io

intendo darvi per assicurare i vostri diritti. Ci6 si fara domani nel

grande atrio del mio palazzo. Intanto sicomincino le danze e i canti

di festa (Tutti si mettono a ballare e cantare)

Tutti (Heumente gridaudo) Viva \Ente, viva la Visione. Ldeale, viva

E-non-e.

J-'ine deU'Aito seconds.



DELLA

SOCIETA IN ATTO

Doppio principio della Societa.

J. Socievolezza non obhliga a societa 2. se non si confonde potenza ed

atto. 3. Le potenze sono mezzi. 4. Yengono attuale dal fatto.

5. Yarieta di questo fatto: societa o volontaria o necessaria. 6. Confer-

raa sperimentale. 7. Perpeluita di tale sperimento. 8. Osservazione

critica sopra Ic espressioni. 9. Suddiviskme 10. delle societa volontarie

11. e delle necessarie. IS. I doveri sociali non cessano per incorrispon-

denza. 13. Stoltizia del Patio sociale II. condonabile alia logica pro-

testaiite 16. imperdonabile fra cattolici.

1. Dall'essere 1'uomo socievole puo egli legittimamente inferirsi,

che ciascun uomo trovasi in societa? Non iriancano filosofi che lo

atfermino e ne derivino il debito da legge irrepugnabile di natura :

serbandosi per altro un qualche ripiego di privilegio per non con-

dannare, se sono cattolici, Tanacoreta che esce dalle societa per con-

templare nella solitudine; se sono ammiratori fanatici del paganesi-

nio
, per encomiare 1' eroe suicida di Utica o quel di Filippi che ne
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fuggono da disperati. Quest! ultimi poi ,
se accordano con qualche

benignita un comodo passaporto al suicidio
,
non si mostrano sem-

pre cosi indulgent! non che pel solitario
,
ne anche pel claustrale :

anzi declamano a piena gola essere Tuomo debitore delle opere sue

e di tutto se alia societa
, per la quale il Creatore lo ha formato. E

torse in nome appunto di questa obbligazione vedemmo ultima-

mente la Camera piemontese chiamare sotto le armi tutti i religio-

si, compresivi perfino gl'
indefessi maestri delle scuole cristiane e

gli stessi cbierici, se la loro vocazione non venisse approvata da

que' savii dittatori di coscienza che sono i commissari della leva

militare. L' uomo e socievole , dicono coloro che cosi la pensano;

dunque debb' essere in societa. La quale ferrea obbligazione viene

ripetuta alle volte bonariamente da certi anche cattolici
,

i quali se

non condannano alia bolgia dei pigri ed oziosi gli antichi solitarii

del cristianesimo, li risparmiano per mera compassione come poveri

idioti dei secoli d' ignoranza, ricordando per altro con gran sussie-

go utilitario, che nel secolo dei lumi T ozio contemplative non e piu

permesso a chi ben comprende la religione ;
che 1' uomo dee ren-

dersi utile alia societa, giacche per questo fu creato socievole.

2. Questo raziocinio, che dalla potenza vuole inferire 1' obbliga-

zione dell' atto
,

si riduce in sostanza a quella pazza teoria di certi

eclettici, i quali, non distinguendo il fine della natura dal fine della

facolta ond
1

ella e dolata, diedero alia prima per fine la somma dei

fini secondarii, dicendo che 1'uomo, complesso di facolta, e obbligato

a tutte esercitarle. Essendo dunque 1'uomo capace di diventare ora-

tore, filosofo, poeta, pittore, agricoltore ecc. ecc., egli e obbligato.

dicono, a svolgere tutte queste facolta
,
almeno per procuratore .

come disse comicamente il Damiron. Movendo da questo principio.

fargomento della socievolezza ha tutta la sua forza : se ogni uomo

perche dotato di ragione dee farsi filosofo
, perche di favella orato-

re, perche d'immaginazione poeta, perche di braccia bifolco; ognun

vede che dovra farsi associate, poiche il Creatore lo fece socievole.

3. Ma chiunque ha sfiorato col pensiero 1'immenso ordine di na-

tura, ha dovuto comprendere che la prodiga munificenza del Crea-

Serie //, vol. III. 33
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tore ,
mea-tre ioapresse , come altrove spiegammo ,

colla natura in

tutti gli esseri creati quell' uuico impulse.and' erano sospinti verso il

termine a loro destinato (
e clie .per gli esseri ragionevoli capaci di

conoscexe tal line impone obbligayzione) ,
li doto insierne di molte

J'acolta svariatissime, delle q.uali ,pQt,esseA'o v#i iamente usare per ac-

conciarsi agli emergent! diversj, yi cui s' imbatterebbero correndo la

loro orbita. Vedete quel cagno.lino o quella scimmia addestrati dal

saltimbanco a fare stordire un popolo di baggei clie sta mirandone

j lazzi a bocca aperta ? Quelle bestioline avevano la capacita di abi-

tuarsi a simili scherzi : ma come vi giunsero? Vi giunsero perche

s" avvennero .nel saltimbanco ch.e \e ammaestro
5
la.ddo.ve migiiaia e

milioni d'aaimaletti loro par! si fimasero gofli e grezzi nella pura

i'orma natia. Lo stesso possiam dire delle tante facolta di cui 1' uomo

e dotato : ve ne hanno certamente alcune , senza 1' uso delle quali

csso non potrebbe campare in questo mondo
;
e queste dovra usar-

le a'suoi tempi , pena la vita. Ma tutto il rimanente di quella pre-

ziQsa.suppelle,ttile, di cui da Dio fu fornito nel nascere, tutto si ri-

maue nel magazzino di sua personalita , affincbe egli s.e ne serva
,

come *lei ferri si serve il fabbi'o
,
a nornia deil' opera clie deve ese-

gjjVire. Siete avvocato o professore ? la loquela vi servira per avvo-

care o professare : sie,te certosino? la lascerete inerte
,
e ne avrete il

iiierito del -tacere. Siete ridotto a tale cbe dol)biate campar colle

braccia? cbiamerete in aiuto la forzp, njuscolare: all'opposto dovete

governare una famiglia o un ,omuije? convorr.a .p^erfezionar la v$-

giwe e disciplinarla. Insomma 1-e faco^t?, deJjJjQnp ws,arsi ciascuna a

suo tempo a proporzione del fiae: e se m#j in vjt^i vostra non vi

trovaste nella condizione di usar-ne certune
, q^ste anderanno

inerti al sepolcro ,
come tante piao.te si perdono nel terriccio senza

andare a nutrimento (Ji verun anim^le ,
e tante virtu sono ignote

da secoJi e secoli ,
bencbe alte a produrre immensi vantaggi.

Ella e questa un,a condizione generale dell' universo creato non

ahbastanza avvertita da molti filosofi , e quasi diremnio una legge

icapostagJi dal Creatore o piuttosto originata in lui dall' essere suo

medesimo edallainfinitaSapienza con cui ella contempla se stessa, e
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in se la natura creata. Non potendo questa avere un cssere indiperi-

dentc, sempre dee ricordare che potea non essere, e che realmente

ab eterno non fu : che avea per conseguenza una pura potenzialita

passiva che dal Creatore fu ridotta coll'atto creative alia realita che ora

possiede. Ma questa realita non potendo essere infmita, dee serbare

perpetuamente in varii gradi, secondo il destinato del suo Fattore .

alcuni avanzidella potenzialita natia, ricevendo e converse dair esse-

re assoluto alcuni gradi da lui liberamentefissati di essere creato, con

cui ella rappresenta in qualche modo il Creante. Tutte dunque le

creature, come uscirono dal nullaper mano deU'essere-infmito, cosi

scrbano un vestigio e del nulla, ossia della poten'zialita passiva onde

uscirono, e dell' Infinite) onde ehbero 1' essere. Basterebbe a confer-

mare questa teoria il riflettere che tutto V universe e temporanco .

possedendo T essere presente ,
colla poteiizialita del future : il suo

oggi (i
,

il suo domani pud essere. Ma chi voglia percorrere ad una

ad una le sostanze
,
vedra questa legge medesima comparire sotte

mille forme: delle quali per brevita accenneremo solo i due generi

universalissimi delle sostanze create, corpo e spirito ; questo attuale

nelP essere, potenziale nelle facolta
5 quello attivo nelle forze colle

quali si specifica ed opera , passive in quel substratum
,

in quella

.materia ignota a' nostri sensi, che trapassa di sostanza in sostanza.

rivestendo mille forme diverse, secondo le forze da cui viene investi-

to. Qual meraviglia che a questa legge cosi universale vada soggetta

anche la societa?

Stabilita questa teoria teleologica ,
la socievolezza non importa

dovere: e mezzo all
1

opera che 1' uomo pu scegliere liberamente ,

non gia debito o comando da cui non possa esimersi. Se egli si tro--

va associate, godera i vantaggi ,
e sopportera gli oneri della obbli-

gazione: ma F essere associate non e conseguenza necessaria del-

1' essere socievole.

4. Ma dunque come nasce la Societal Quali ne sono le cause de-

terminant! ?

Gia rispondemmo in parte altra volta
,
facendo osservare che

ogni diritto
, ogni dovere risulta dal cennubio dell' universale eel
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singolare, dello specifico coll' individuate, dell astratto col concrete,

della legge col fatto: e die da simile connubio dee nascere anche la

Societa. E questo fatto concrete, singolare, individuale qual e nel

caso nostro? Altro non e che 1'incontro di parecchi individui uma-

ni condotti a convivenza. Appena una tal convivenza si stabilisce
,

eccoti una materia adatta alle leggi e ai sentimenti della socievo-

lezza
,
la quale impossessandosene e quasi prendendovi corpo, for-

ma cio che noi chiamiamo una Societa in atlo
,
una societa reale.

Quando dunque s'interroga: come formisi la societa, dato il princi-

pio di socievolezza, la risposta si riduce a domandare, quali siena

le ragioni per cui molti individui umani s' incontrano a convivere.

5. Ora e facil cosa il vedere che queste ragioni possono essere di

varia natura
,
siccome varia e la natura degli impulsi onde 1' uomo

vien tratto ad operare: e le tante ragioni da noi annoverate al tro-

ve affine di provare 1' uomo essere fatto per la societa , bastereb-

bero esse sole a presentarne un quadro svariatissimo. Ma se tutte

vogliamo ridurle a sommi capi, basta considerare quali sieno gl'im-

pulsi generali dell'operare umano a tutti notissimi; i quali, essendo

1'uomo animal ragionevole, sempre avranno una radice o nel senso

animalesco o nel giudizio della ragione-, con questo divario tuttavia

che il senso potra stimolare ma non mai obbligare ,
la ragione po-

tra e suggerire col consiglio e obbligare col comando. L' associa-

zione dell' uomo sensitive potra venire ratificata da.ll' uomo ragio-

nevole, ed allora potra dirsi societa volontaria: 1' associazione del-

1'uomo ragionevole, se dalla ragione stessa venga comandata. dovra

colla volonta accettarsi
;
ma la volonta nell' accettarla obbedira ad

una legge, dalla quale verra moralmente necessitata.

6. Ecco dunque una universale divisione delle cause che associa-

no realmente gli uomini, le une collo stimolarne la volonta, le altre

coll' obbligarla. Ma chi non conosce la immensa varieta degli stimoli

che sono atti a muovere e il senso e la ragione? E per conseguenza

quale immensa varieta dee prodursi da queste due classi di motivi

impellent! ! Cosi ne dice la teoria, cosi ne conferma il fatto. Sguar-

dando tulto intorno a noi , osserveremo tosto ,
che il dovere asso-
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ciante presentasi in mille forme, e tutle fra loro diverse. Domandale

al figlio perchc dimora in casa del padre 5
e se e ragionevole, vi ri-

spondera essere debito suo il ricevere, come debito del padre il dar-

gli 1'educazione, nascendo il figlio imperfetto da padre perfetto nel-

1' essere , affinche da questo si trasfonda il compimento dell' essere

nel figlio imperfetto. Interrogatene il servo
,
c si dira obbligato a

convivenza col padrone pel contralto fattone volontariamente sotto

le guarentigie della lealta e amore scambievole per cui non e lecito,

secondo natura, recare altrui quel danno che nascerebbe dal fallire

alia parola. E il capo di casa perche ragione e legato apermanenza

nel suo Comune, nella sua Provincia, nel suo Stato? Per molte ra-

gioni , giacche da un canto egli trova quivi la sussistenza per la fa-

miglia, a cui e in debito di provvedere : d' altro lato ba contralto a

lal fine molte obbligazioni verso i suoi concitladini, cui non potreb-

be adempiere se si allonlanasse. Eccolo dunque aslrello a formare

parte del suo Comune
,
della sua Provincia

,
del suo Slalo

,
senza

polersene allonlanare , ed aslrello per conseguenza in forza della

socialila a volere e procacciare il bene di lulli i suoi conciltadini.

E come il padre e il padrone, cosi sono astrelli a vivere nelle socie-

la medesime di Comune, di Provincia e di Slato in relazione cilla-

dina quel figlio e quel servo, legali perallro da vincoli assai diversi,

in quanto non possono allonlanarsi, come pocanzi e delto
,
dal pa-

dre o dal padrone. E quel die abbiamo detlo di queste Ire condizio-

ni, dilelo di qualunque allra
,

del negozianle ,
dell' arligiano ,

del

militare, del professore, dell' impiegalo, del chierico
,
del religiose \

e vedrele per ogni dove variare le forme del vincolo sociale
,
ben-

che, slabililo \\ vincolo, sia uno per lulli il dovere di sociale convi-

venza
,

ridotto a quella formola universale : Procaccia ad allrui

quel bene che ragionevolmenle per le prelendi.

7. Che ve ne pare lellore? E egli lale veramenle 1' aspello nalu-

rale della societa? Vedele voi qui nulla d' ipolelico ,
di sognalo, di

Irascendenlale ? Se vi dale ad inlerrogare uno per uno quanli vi-

vono nella sociela
,
ne Iroverele uno

,
uno solo

,
a cui lal forma di

associazione non si oonfaccia? polele forse immaginare che in
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altri tempi la faccenda procedesse altrimenti ? rson negheremo che

se vi fosse stato un tempo, in cui le ostriche trapassando di grado in

grado a natura sempre piu sublime di pesce, di rettile , di quadru-

pede, di scimmia e fmalmente di uomo, avessero dovulo iniziare ima

societa, questi discendenti delle ostriche e delle scimmie avrebbero

forse altre maniere ed altre leggi di associarsi. Ma tutti coloro che

cosi non vaneggiano col Lamark 1 e coiravv. Poletti 2- tutti coloro

che accettano per loro progenitori Adamo ed Eva, comprenderanno

benissimo che questo intreccio di relazioni
,
le une scelte dalla vo-

lonta a seconda dei varii impulsi ora sensibili ora ragionevoli , le

altre imposte dal dovere per motivi a cui la volonta non puo ragio-

nevolmente resistere
, questo intreccio

,
diciamo

,
e condizione na-

turale e costante di cio che chiamiamo la societa umana. Quando la

consideriamo sotto aspetto di libera e volontaria
,
allora nulla vieta

che, salve sempre le leggi del giusto e dell'onesto, 1'uomo patteggi

per formarla : quando all' opposto la consideriamo come comandata

e moralmente necessaria, allora 1' introdurvi un patto, un contratto

per principio di sua formazione, egli e appunto come se introduces-

simo un patto fra la creatura e il Creatore per trovare donde nasca

1'obbligazione per cui 1'uomo deve obbedire a chi creollo. Volontaria

senza dubbio e questa obbedienza : ma la volonta e prevenuta dal-

1* obbligazione cui secondo sua natura non dee resistere : laddove

nella societa volontaria V uomo potea non entrare
;
e finche rimane

puramente volontaria egli puo sottrarsene senza fallire per nulla alia

propria ragione, alia propria coscienza.

Ma per viemeglio penetrare V essere reale della societa
,
tornate

a lei e interrogate nuovamente il padre ,
il figlio ,

il servo intorno

aH'origine de' lorovincoli. II padre, abbiam detto pocanzi, e legato

al suo Comune pel debito di alimentare la famiglia e di soddisfare

f'uori di essa ad altri doveri che a tal uopo ha volontariamente

1 V. CANTU' Storia universale Ep. I, torn. Ill, pag. 169; e WISEMAN -

Sur les rapports entre la science etc. torn. I, pag. 173 Bruxelles 1838.

2 V. Civilta Cattolica II Serie, Vol. II, pag. 560.
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contralto. Questa famiglia peraltro egli non 1'avea, pognamo, prima

dei venticinque anni di eta. Dovrem noi dire per questo clie prima

de'venticinque anni egli era libero, indipendente? Tutt'altro: la serin

degli anni precedent i era trapassata in una perpetua successione di

legami consimili; poiche passati gli anni dell' infanzia, in cui durava

sotto il giogo paterno per necessita fisica di sostentamento , era in-

cominciato il bisogno intellettuale e morale d'istruzione e di educa-

zione-, non ancor compiuta 1'educazione, gia I'amicizia, o il bisogno.

o la passione ,
o meglio V amor figliale verso un padre cadente .

aveano prodotti altri vincoli
;
e trapassando da una condizione nl-

1'altraavea potuto cacobiare iJ giogo si, ma spezzarlo non mai.

TaF e 1' andamento delle cose umane, tale il fatto sperimentale che

cade a ciascuno sotto gli occhi perpetuamente ; e possiamo donvan -

dare fidenti al nostro lettore
, chiunque egli aia : quante volte vi >

accaduto di parlare ad un vostro conoscente cbe si dolea forse di uw

superiore burbero ed ingiusto , di un clima inopporbuno alia sua

saaita ,
di un Governo contrario ai suoi convincimenti e al suo ge

nio, o di alcun' altra delle tante controversie in cui si agita la vita

umana , perche rion trasmigrasse ad altro cielo ,
non cercasse altri

concittadini, altri superiori ,
e ne avra avuto in risposta ci6 non es-

jier possibile nou avendo altrove quegli agi , que' protettori , que
1

j>arenti ed avendo qui affetti, obbligazioni, interessi !

Ed e questa la condizione a cui pochissimi fra gli uomini posso-

QO sottrarsi; la quale fa si, che collocati dapprima pel fatto fisico

del nascimento nella societa domestica
,
e dalla domestica viocolati

fin da bambini alia pubblica, vivano in essa perpetuamente obhli-

gati senza che mai un giorno possano dire : lo sono indipenden-

te . A pronunzjare questa parola garebbe necessaria una forza di

earattere, unaindipendenza di condizione, una immunita da ogni bi-

sogno, una padronanza di ogni affetto cosi straordinaria
,
che a\)-

pena uno fra mille potru pronunziare, volendo, o vorra pronunzia-

re potendo, quella formola per cui 1' uomo sembra quasi accostarsi

all' altezza dell' Assoluto.
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8. Le quali osservazioni vi chiariranno quanto sieno inesatte

quelle frasi di certi pubblicisti, che, senza avvedersene, favoriscono

tuttora le ide dell
1

Hobbes e del Rousseau
,
dicendoci che Y uomo

entra in societa pel tal motive colle tali condizioni ecc. Rarissimi

sono gli uomini che possano a loro talento wsciredalla societa o rien-

trarm. Ren potra alcuno passare da questa a quell' altra sociela spe-

ciale, come la sposa entra nella famiglia dello sposo, e il novizio

nell' ordine religioso: ma Y entrata nella societa in generale si fa da

tutti col nascere senza cognizione e senza scelta
;
e col perpetuo

intrecciarsi delle vicende si continua poscia ad esser mernbro della

societa umana
,
colla liberta bensi di trasmutare queste in quelle

senza poter quasi mai abbandonarla interamente.

Ne que' poehissimi ,
che per combinazioni strane potessero dire

qualche giorno: lo sono indipendente , possono sperare per

questo di venire a patti se un bel giorno rientrar volessero nella so-

cieta: la quale trovandosi gia esistente ed ordinata senza verun bi-

sogno di loro, ben dovra accogliergli a vivere cogli altri in comu-

nanza di vantaggi e di obbligazioni per la legge universale di so-

cievolezza-, ma non inizia allora una esistenza novella, pel cui con-

seguimento debba condiscendere alle condizioni che lo straniero

avveniticcio vorra prescriverle. Le condizioni sotto cui gli uomini

naturalmente si associano gia sono scritte nel codice dell' umana

natura: il fatto per cui si associano, o piuttosto per cuisitrovano as-

sociati mette in atto quelle condizioni naturali: e tutte le leggi che

a queste successivamente si aggiungono per volere positive degli

associati
,
altro non sono che o dichiarazioni delle obbligazioni na-

turali
,
o mezzi proporzionati ad ottenerne 1' esecuzione.

9. Stabilito cosi che 1' uomo trovasi per lo piu associate per

mille combinazioni diverse, le une dipendenti dalla sua volonta
,
le

altre imposte a lui dal dovere; non sara difficile il trovare le suddi-

visioni in cui classificare questi, che potremo appellare fatli asso-

cianti, i quali sottoposti alia legge di socievolezza formano la reale

societa, la societa concreta.
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10. Le societa volontarie potranno nascere da tutto cio che pu6

muovere la volonta senza obbiigarla. Ora la volonta e mossa da tutto

ci6chee bene, vale a dire daH'onesto,dal dilettevole, dall'utile. Tipo

delle societa mosse dalT onesto potranno essere a cagion d
1

esempio

quelle Confererize di S. Vincerizo de Paoli, di S. Francesco Regis ,

del buon Pastore, le Societa di temperanza, o simili altre ove 1' o-

nesto in grado altissimo congiunge tante anime generose: al dilet-

tevole mirano le societa dei letterati
, degli scienziati

,
dei filarmo-

nici, degli artisti-, e queste partecipano della utilita in quanto al fine

del dilettarsi; aggiungono molte volte quello del vanlaggiare negli

interessi
,
e divengono in tal guisa associazioni di utilita.

A queste tre classi e chiaro ridursi tutte le societa volontarie
,

non potendo 1' uomo desiderare altro bene se non o quello che ri-

guarda T ordine morale, obbietto conosciuto colla ragione, o quel-

lo del piacere conosciuto per via di sentimento individuale, o quel-

lo che a' due primi pu6 condurre e che partecipa la ragione di be-

ne da quello scopo a cui viene indirizzato.

1 1 . Le societa necessarie , quelle cioe ove il debito di associarsi

precede I'assentimento della volonta, altro principio aver non pos-

sono fuor di quello donde nasce per F uomo 1' obbligazione. Ora

1'obbligazione non pu6 nascere se non o supremamente dal Creato-

re, o secondariamente dalla creatura ragionevole, avente diritto di

obbligare. Ogni qualvolta adunque il volere del Creatore ridurra

1' uomo alia necessita morale o fisica di convivere con altri uomini
,

potremo dire la societa formata in qualche guisa per opera di Dio

medesimo. Tal' e la societa di un figlio col padre ,
di un naufrago

con quella gente sul cui lido la fortuna di mare gli spezzo il navi-

glio. Altre volte verra obbligato 1' uomo ad associarsi in forza del

diritto che ad altro uomo si appartiene ,
come accaderebbe ad una

intera famiglia, la quale dal suo capo venga trasportata da una in

altra gente ;
e come tuttodi veggiamo accadere a tanti giovani co-

scritti che vengono introdotti a far parte dell' esercito. L' uomo

stesso finalmente puo essere astretto dalla propria coscienza a vin -

colarsi con certi legami perpetui di matrimonio, di religione o altro
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simile, a cui venga condotto in forza di anleriori obbligazioni volon-

lariamente contratte.

12. Ecco in breve ridotto a due classi supreme e a sei classi secon-

darie ogni fatto associante, ciascuno dei quali informato e, diciamo

cosi, spiritualizzato dalla legge di amore scambievole di socialita,

produce quello clie sogliamo appellare una societa. In ciascuna di

esse ma specialmente nelle volontarie, osservera il lettore altro es-

sere lo speciale intento con cui ciascuno si associa
,
altro il fine per

cui il Creatore lo vincola colla obbligazione sociale. L' intento spe-

oiale di ciascuno che si associa puo conferirgli alcuni diritli specia

li che avra stipolati nell' atto di associarsi: ma i diritti universali .

che a<J ogni uomo incombono, non rneno che i doveri correlativi,

sono creazione di Colui che fornio la natura e le prescrisse T e-

terna sua legge. Di che si fa manifesto quanto vadano errati coloro

che tutte le obbligazioni sociali vogliono riguardare come una co-

tale specie di mercato, ove il socio tanto da quanto riceve, se amo-

re amore, se nimista nimista, se assistenza assistenza ecc. Chi cosi

la discorre riguarda la societa proprio come un contratto: ma 1' uo-

mo che ragiona, e molto piu il cattolico, mira nell
1

adempimento

dei doveri sociali 1' esecuzione di un comando divino, non la com -

pra di una cortesia venale. II che se dee dirsi fra uguali , quanto

piu fra suddito e superiore ! Ma di questo a suo luogo.

13. Dalla stessa teoria fin qui spiegata apparira la stoltezza

della scuola eterodossa, la quale colla penna dell'Hobbes e del Rous-

seau seguiti poscia da un gregge di servi 1
, comprese si malamen-

te il problema che, quanto alia parte piu difficile, la salto a pie pa-

ri$ nella piu facile sproposito per modo da movere non sappiamo se

a compassione o a riso.

Voi conoscete la favoletta del Contratto sociale
,

nella quaie si

suppone che convenuti
,
non si sa ne dove

,
ne come

,
ne quando ,

umani individui a migliaia ,
indovinassero che aveano bisogno di

vivere in societa civile (e Dio sa che cosa intendesi in questa ipotesi

\ Imitatores tervum pecut.
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per societu cicilel )
: strano indovinamento pergente awezza ago-

dersi la siui perfettissima liberta, e contrario a tutto cio che natura

ci presenta al giorno d'oggi : quando i selvaggi , lungi dall' indovi-

nare un tal bisogno, abborrono i vincoli social! pur mirandone reali

e palpabili
ed invidiandone i vantaggi a genti incivilite e vogliose di

chiamarneli a partc. Or bene, questo che oggidi niun selvaggio ab-

braccia mentre lo vede presente , questo stato fu immaginato, di-

cono
,
fu indovinato da que' selvaggi del mondo ipotetico : i quali

per riportarne le utilita sperate, compresero esser necessario il vin-

colarsi, si vincolarono a convivere patteggiandolapermanenza; per-

ebe la permanenza riuscisse piacevole ,
fabbricarono morale obbli-

gazione e legge $ perche la legge vincolasse, offerirono pegno le for-

ze , la liberta e la vita : le forze di tutti sarebbono pronte sempre

a costringere ciascuno aH'osservanza della legge ;
la liberta e la

vita di ciascuno si offerivano per caparra dell'osservanza
, pronte a

sacrificarsi, ove fallissero alia promessa.

I i. In questa novelletta che fu una specie di furore nel secolo

scorso
,
vedi come si rendea ragione della societa ! A forza di patti

si sciogliea la seconda parte del problema ,
determinando con libe-

re convenzioni ci6 che natura ha gia da lungo tempo determinato

per inviolabile obbligazione : e 1'uomo si dicea obbligato a coope-

mre al bene de' suoi consociati
, obbligato a non rubare

,
a non

percuotere ,
a non ammazzare perche cosi avca palteggiato : quasi

men bastasse la voce di natura ad imporre queste obbligazioni ,

quando gli uomini si trovano fra loro a contatto : quasiche se non

si fosse patteggiato, nulla vietasse 1' ingannare ,
il rubare, 1' ucci-

dere. La prima parte poi del problema si saltava
,
come vedete ,

a pie pari , giacche non si cercava come o per quali cause que'

selvaggi si trovassero a patteggiare ,
ma si dava questo come fatto

indubitato, supponendo che tutta la difficolta dimorasse nel vinco-

larli a promuovere il bene comune. Questa difficolta poi come fosse

sciolta
,

il lettore sel vede : tutti si erano legati col Patto. Ma il

Patto stesso chi li obbligava ad osservarlo ? La natura ? E qual bi-

sogn o vi era allora di tante macchine ? Se la natura pu6 obbligare
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ad osservare i patti , puo obbligare ugualmonte senza patto a non

ammazzare
,
a non rubare

,
a cooperare al ben pubblico. Li obbli-

gava la loro volonta? Ma la loro volonta potea cambiarsi di mo-

mento in momento. Li obbligava la forza di tutti ? Ma forza non

e obbligaz-ione.

Bella soluzione in verita ! ove ci6 che tutti comprendono que'

che sanno le prime sillabe del catechismo
,
viene falsato o negate :

ci6 che solo porta qualche difficolta , neppure viene ricordato od

avvertito.

15. At nihil ille miser meruit
,

lasciateci dir qui col buon Ti-

bullo : codesti infelici eterodossi ci banno minor colpa di ci6 che

sembra; che fmalmente qual gran colpa e per 1'uomo il voler ren-

dere possibile la logica nella societa ? Ora la societa a' tempi loro

avea rinunziato a Dio
,
o almeno alia certezza di un Dio determi-

nate
, lasciando libero a ciascheduno col razionalismo eterodosso

lo scegliersene uno a suo talento : e senza Dio
,
chi volea filosofare

sulla societa
,

in modo che la societa lo comprendesse e lo am-

mettesse, nen aveva altro ripiego per formare un'autorita, che ri-

correre ad un Patto : e tale infatti e la ragione recata dallo Speda-

lieri * in favore del Patto sociale ch' egli difende. Or qual meravi-

glia che volendo spiegare 1'opera senza intervento dell' artefice, si

cade in istravaganze da far vergogna a fanciulli ? Supponete un fi-

sico che senza orologiaio volesse spiegare 1'esistenza di un orologio,

quanteforze dovrebbe immaginare di attraziorii, di percussioni ,
di

polarita ,
di affinita

,
di magnetismo , di elettricita ecc. per far

uscire dalla miniera il metallo
,
e laminarsi da se stesso e configu-

rarsi in ruote
,
in rocchetti

,
in perni ,

in molla
,
in tatnburo

,
in

catena e in mille altre forme diverse
,

fino a giungere a quella

tnacchina complicatissima che segna le ore ! Questa matta impresa

aveano per le mani que' filosofi che volcano senza opera di Dio

spiegare la societa : opera tanto piu complicata di un orologio, e che

a tutte le difficolta meccaniche aggiunge V intricatissimo problema

1 Dritti dell'uomo; torn. I, pag. 98, XI.
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delle ibrze moral! . Perdonisi dunque loro la slravaganza della solu-

zione in grazia della diflicolta anzi insolubilita del problema.

16. Bene abbiamo a stupire di certi cattolici
,
e non pochi, che

avendo si limpida Torigine della socievolezza nella legge d'amore,

nel fatto nella Bibbia e nell' esperienza quotidiafna , abbiano vo-

luto rinnegare Tuna e 1'altra per sognare col Rousseau e coll'Hob-

bes. Ma noi, o lettore, cbe non abbiamo intimato alia Divinita il

non intervcnto nella societa e nella filosofia
, contentiamoci di rav-

visare 1' umano consorzio quale esso e realmente
,
un fatto umano

moraleggiato dall' influsso di legge divina.

. II.

Doppio fine della societa.

\. II fine della societa presso i sofisti 2. confutato da Haller. 3. Doppio

fine corrispondente ai due principii intellettivi. 4. Ne siegue il divario

fra societa naturale e fattizia. 5. La naturale progredita diviene civile.

6. La barbara vi e preparata dal germe di socievolezza. 7. Il selvaggio

ne rifugge perche il germe peri. 8. Epilogo e coiiclusione.

1 . Questa dottrina filosofica insieme e sperimentale ,
come ci

chiarisce il doppio principio per cui la societa esiste , cosi potra

eziandio renderci ragione del line per cui ella opera e degli errori

commessi nello spiegarlo inadequatamente. Qual e
, interrogarono

spesse volte i filosofi
,

il fine della societa civile ? E le risposte che

diedero
,
recate in gran numero dal ch. conte di Haller, non fanno

sempre grande onore alia perspicacia dei filosofi. Gli uni, die' egli,

le diedero per iscopo di creare la legge di giustizia , quasi non vi

fosse giustizia senza societa civile
, gli altri di moltiplicare la po-

polazione ,
o di perfezionare Tagricoltura ,

o di promuovere lumi e

moralitd , o di sostenere la diynita dell'uomo , o di dare all' indie i-

duo il carattere della specie ecc. . I piu positivi e limitati si conten-

tano di assegnare per fine alia societa la sicurezza
,

il benessere e
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1' incivilimento
,
e riguardano 1' associazione de' cittadini

,
come 1,

una confederazione d
1

insidiati per difendersi dair altrui prepoten-

za, come una societa assicuratrice contro gl' incendii. Dopo avere

confutate o derise queste risposte : .Yon csiste, conclude 1'A., un

fine comune dclla societa civile, ossia Slato, ma solo una folia di fi-

ni e di vedute particular} svariatissime, che tutte possono ridursi al

cicere af/iatamente secondo il proprio cjenio 2.

2. .La riverenza clie professiamo a questo autore, non meno ze-

lante cattolico che retto ed erudito pubblicista, non puo vietarci ii

riconoscere anche nella sua risposta il difetto di essere inadequata e

per conseguenza erronea
,
se non in quanto voglia prendersi come

una risposta ad hominem a coloro che vogliono formare la societa

senza Dio, dei quali egregiamente avea premesso (p. 548) che^no-
rando DA CHI fosse slala fondala la loro riunione civile o politica ,

non poteano sapere PER QUAL FINE fosse stata fondata. Ma i nostri

lettori
,
che nelF analisi da noi fatta della societa hanno ravvisato

1 due elementi, dal cui connubio ella risulta (fatto umano e legge

divina) ,
non troveranno difficolta a rispondere ,

due specie di fini

doversi ritrovare secondo i due principii intell^genti, dalia cui ope-

razione risulta la societa.

3. Un essere intelligente non puo operare senza un fine, giacchk

cesserebbe di essere intelligente in quell'opera, se volesse 1'operare

senza mirare aU'effetto di quella qperazione. Posto dunque che la

societa risulta dall'opera di due intelligent!, dovra oecessariamente

avere due fini a loro propqrzionati. I fini del fatto umario, acciden-

tali e contingent ,
come 1' uomo stesso che opera, potranno benis-

simo comprendersi in quel vivere agiatamente, di cui parla il pub-

blicista bernese. Ma la legge suprema del Creatore che fece ruomo

socievole e lo pose in condizioni onde fosse ora allettato, ora obbli-

gato a vivere con altri uomini
5 questa legge, diciamo, ebbe il suo

1 V. HALLER Restauration de la science poUtique; torn. I, cap. XVII, pag. 548

e segg. Lyon 1824.

2 Ib. pag. 552.
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line e ultimo e prossimo. L' ultimo fu qucllo della natura umana, di

rondurre cioe 1' uomo alia felicit'a per via di onesta : il prossimo, di

agevolare all' uomo per tal fine coU'altrui concorso cio che da se solo

6 non mai o difficilmente potrebbe. Dal che risulta, come avverti col

Royer-Collard il Guizot 1
(conseguenza importantissima e dai filo-

sofi allapagana sciaguratamente ignorata -\. essere la societa mezzo

e non fine : e per conseguenza la societa doversi ordinare al bene

decli uomini, non gia gli uoinini al bene della societa.

Que' filosofi che non posero mente alia distinzione dei due prin-

cipii coefficienti (permetteteci 1'espressione) della societa, o bada-

rono solo al fine ultimo, e le cercarono un fine costante ed univer-

sale, senza tener conto dei particolari; o badarono solo al fine pros-

simo, e non trovarono piu se non moltiplicita e varieta d' intenti.

Ma il vero e che questi intenti varii che alia societa conducono,

non sono quelli che alia societa danno la legge fondamentale e uni-

versale
;
e solo v' introducono quelle arcidentalita svariatissime che

formano nella unita dell'ordine la bellezza dell' universe.

4. Quindi parimenti capirete la soslanziale differenza delle socie-

ta civile e domestica dalle tante altre associazioni letterarie
,
com-

merciali
,

industri e simili che nella pubblica societa si vanno for-

mando. Le due prime altro non sono che la congiunzione dei socii

considerata relativamente alia loro natura in universale, ridotta a

convivenza or privata pei bisogni quotidiani ,
or pubblica per le rela-

zioni tra famiglia e famiglia. Le altre alfopposto prendendo di mi-

ra un bene speciale, aggiungono alle tendenze della natura quelle

del genio, del bisogno e di altre libere elezioni
,
tutte subordinan-

dole alia naturale legge di socievolezza. Intendiamo benissimo che

1 La societe est-elle faite pour servir I' individu, ou I' individu pour strvir

la societe? .... Mr. Royer-Collard a resohi cette question: Les societes hu-

maines naissent , vivent et meurent sur la terre. . . . Nous, personnes indivi-

duelles, etre douves de I' immortalite, nous avons une autre destinee que les

Etats. GUIZOT, Civilis. lee. I, pag. 14.

2 M. MICHELET, commc I' ecole soi-disani liberale , declare que V homme ap-

partient, corps et dme, a I'Etat. L' Vnivers 4 Aodt 1846*
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coloro che favellano di societa civile, sogliono comprendere sotto

tale vocabolo e una rerta forbitezza di vivere, e Torganismo dell'arn-

ministrazione e del Governo, e la formale compilazione dei codici, e

la regolare distribuzione del territorio e mille altri incrementi, per-

fezionamenti, ricercatezze, delicature del convivere: ne noi voglia-

mo contendere sul vocabolo, avendo anzi appunto per evitare ogni

piato, aggiunto alia proposizione quell' epiteto sostanziale. Col quale

questo precisamente intendemmo accennare, potersi cioe addurre

altre differenze secondarie fra la societa civile o naturale, e le altre

che potremmo cbiamare accidentali o fattizie : ma tali differenze

non cangiare la sostanza, in quanto la societa civile o pubblica for-

mata per mano di natura, e un sussidio da questa somministrato ad

asseguire piu agevolmente T ultimo scopo della umana natura: al

quale intento si vanno di mano in mano sopraggiungendo quegli

altri incrementi di civilta (codici , organismo, divisione territoriale

ecc.) ,
a misura che gli esplicamenti materiali gli rendono necessa-

rii, e il perfezionamento della mente ravvisa una tale necessita.

5. Cosi la naturale societa di molte famiglie, se e fedele al natu-

ral debito di socievolezza , crescera di mano in mano in forbitezza

d' istituzioni e di forme : ma la sostanza di tal societa naturale
,
al-

tro non e che la congiunzione di molte famiglie, che per influsso

della legge di giustizia e di amore trovansi obbligate a procacciare

ciascuna il bene delle altre tutte.

6. Di che voi vedete risultare una difierenza importante che di-

stingue la societa rudimentale e disposta ad un vero progresso da

quella che per la corruzione e piombata nella totale impotenza di

progredire: la primache suol dirsi barbara o rozza: la secondache

selvaggia ed abbrutita. Rozzi erano i patriarchi primitivi colle tri-

bu che governavano ;
e barbari que' popoli germanici ,

che desti

dalle prime scintille del cristianesimo sotto Clodoveo , sotto Viti-

chindo, sotto Valdimiro, davano i primi passi nella via della civilta;

e barbaro perfino (non sappiamo se a ragione o a torto) noi soglia-

mo appellare il medio evo colla rubesta sua feudalita, perche non

ravvisiamo in esso quell'ordine, quella mitezza, quella lindura a cui
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cicrediamoo ci vediamoinnalzati. Ma i progredimenti presenti era-

no chiusi nel germe del principle cattolico di giustizia e carita, il

quale molti maggiori avanzamenti includerebbe ancora se coritinuas-

seasvolgersi ed applicarsi.

7. II selvaggio all' opposto in cui ammutoli T oracolo della legge

d' amore, ed isterili per conseguenza quell' idea di sacrifizio al be-

ne comune
,
ch' e il primo risultamento della socievolezza

;
ritto

sugli scheggioni delle sue rocce alpestri contempla colla tristezza

della ferocia la civilta che lo insegue nelle sue foreste,e la detesta e

la fugge, null' altro accettandonc, dice il conte De Maistre, che il

moschetto per uccider altrui, e i liquori per uccider se stesso. E

donde una tale apatia, una tale immobita nella corruzione? Lo ve-

dete: manca qui il primo elemento della societa, 1' elemento assolu-

to, 1' elemento divino: manca la socievolezza. GH allettamenti, i bi-

sogni, la necessita potranno spingere a contatto con altri uomini:

ma 1' idea del dovere di amarli e estinta od ecclissata, e il selvaggio

rjmarra perpetuamente selvaggio.

8. Molto avremmo ad aggiungere, se volessimo svolgere un trat-

tato; ma per prepararci a comprendere 1' idea di sovranita, puo ba-

stare il fin qui detto.

Era nostro intento spiegare 1' intima natura Aella societa
;
e val

quanto dire, far conoscere le cause poste dal Creatore nell' uriiverso

per condurre soavemente 1' uomo a vivere associate con altri uomi-

ni. A tal uopo dovemmo distinguere 1' operare del Creatore dal co-

operare dell' intelligenza creata. II primo ci comparve nell' universa-

le Autore della societa e nell' impulso dell'inclinazione, con cui gui-

da I' uomo ad associarsi, e nella legge di amore, colla quale V uomo

che si arrese a tale inclinazione viene guidato nei doveri socievoli.

Ma 1' inclinazione non produce obbligazione per se
,
e lascia per

conseguenza libero moralmente I' uomo ad eleggere la solitudine ,

finche altri fatti non intervengano per allettarlood obbligarlo a con-

vivenza.

Tale nondimeno e la natura dell' uomo e dell' universe in cui vi-

ve, che rarissimi sono i casi in cui o per volonta non consenta
,
o

Serie //, vol.
Tfl.

34
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per ragiorii particolari non debba consentire ad associarsi con altri.

I A) allettano a tale consorzio la brama di onestapiu perfetta. di g<y-

dimento, di utilita: lo obbliga il diritto or supremo del Crca tore, or

secondario dell' uomo da cui altri dipende. In ogni caso per altro ,

qualunque sia 1' impulse che trae 1' uomo ad associarsi. il volere su-

premo del Creatore e quello sempre che forma il vincolo, chedeter-

mina il fine, che prescrive leleggi fondamentali del convivere uma<-

no: il quale o ristretto dal commercio quotidiano fra le mura dome-

sticlie
,
o esteso con relazioni ad altre famiglie nel pubblico . nella

pubblica societa, sempre dee tendere ad attuare il disegno di mutuo

sussidio, con cui il Creatore pose gli uomini scambievolmente a con-

tatto. A rendereun tal sussidio piu compiuto edefficace giovano e le

singolari associazioni cdn cui si prendono di mira certi fini particola-

ri, e le pubbliche istituzioni che accrescono- alia societa valore e bel 1-

lezza. Ma tutte queste aggiunte debbono provenire dal fondo della

natura e a lei subordinarsi per modo. ch
1

ella sempre rimanga gui-

datrice dell' uomo e della societa, a quel fine di onesta societa a cui

F indirizzd il Creatore.
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XXVIII.

La lettera.

JVIentre la Bettina andava racchetando i turbamenti dell' animo

coUa speranza de' consigli di D. Benedetto, la famiglia fu tutta mes-

sa in agitazione da una lettera di Eugenio. Essa era scritta ai iO

Marzo, e diceva appunto cosi :

Amati genitori e carissima Bettina

I nuovi doveri che ho contratti dimandano da me grandi sforzi e

grandi sacriflzii; dovesse anche andarne la vita. Nel corso di questo

mese udirete parlar molto del vostro Eugenio : allora vi rammenti

che io mossi nel cammino della gloria, dopo d'aver invocato, sicco-

me fo con questa lettera, la vostra benedizione. Voi dovete deside-

rarmi o libero o morto
;
schiavo non mai : ed io dalla schiavitu mi

trarro a ogni modo o colla vittoria o colla morte. Da questi senti-

menti voi v' accorgete che io son finalmente divenuto meritevole di

segnarmi

11 voslro Eugenio.

] Vcdi questo volume pag. 396.
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Una cosi nuova lettera non disconforto soltanto, ma i'e sbalordire

i miseri genitori e 1'amorevole sorella. Mille furono i concetti, mille

le conghietture, mille i castelli in aria : perche dar giusto nel se-

gno non era possibile. Eugenio, quell' amorevole e brioso giova-

netto, cangiarsi cosi in un attimo in eroe da teatro, tale il diceva

Rosaria, e parlar di schiavitu, di vittoria, di morte ! Quel tanto sen-

no del sig. Domenico, quel tarito amore verso il futuro genero, quel-

la tanta amicizia verso la loro casata come svanire ad un soffio, co-

me ignorare quelle frenesie
,
o anzi sapendole come convertirsi in

domfenda di sacrifizii e fin della vita? Qualche cosa sospettarono

gli affannosi parent! di rivolture e di sconvolgimenti politici. Le

fresche notizie di Aquila e di Rimini
,
le non vecchie memorie di Si-

racusa
,
di Catania e di Messina destavano nel loro capo mille pau-

rose sospicioni ,
che diedero corpo alle ombre

,
e valsero a stra-

ziarne viepiu gli animi angosciati. Ad uscire d' ogni sollecitudine

fu deciso che incontanente recherebbesi in Cosenza il Signorino,

con tutto che il tempo fosse poco destro al cammino, e i sentieri

sviati fino a raggiugnere la grande strada consolare. Nell'accoman-

darlo a Dio la consorte e la figliuola preghevoli e lacrimose scon-

giurarono il sollecito padre che a tutt' i conti riconducesse in casa

Eugenio : quivi esse gli porrebbero il cervello a partito. Non usasse

rigori : lo allettasse con le preghiere e la soavita della persuasione .

e con le lusinghe di quanto piu sapesse dimandargli.

Intanto che il sig. Checco corre il piu spedito che sappia la via .

noi abbiamo un po' d' indugio, del quale giovarci per ispiegare ai

nostri lettori i segreti e le cause di quella lettera cosi strana. L'una

delle ragioni, che indussero Domenico a porre tutto il suo cuore

nel giovanetto Eugenio, dicemmo gia che era stata il cercare uno

strumento alle sue nere macchinazioni. Egli e da saperc che il sig.

Domenico sino dai verdi anni erasi giurato alle cospirazioni dei car-

bonari, e conseguiti i primi gradi nelle lor Vendite, aveva col consi-

glio e col comando porti grandissimi aiuti alia causa, e cresciute le

file dei felloni e contumaci. Seppe poscia di Giuseppe Mazzini, della

nuova setta per lui fondata in Marsiglia col titolo di Giovane Italia ,
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degli sforzi per rubellare al legittimo Principe la Savoia ed il Pi^-

monte, e penso di aggregar tostamente la Vendita, della quale egli

era il gran maestro, alia nuova societa che dava segni cosi vivaci di

ardito spirito e risoluto. Si valse dell'opera di quell' infelice lacopo

II ullini medico in Genova
,

tutto inteso ad arrolare, dirigere, ani-

mare i nuovi settarii lungo le coste della Liguria. Giovane sventu-

rato ! Per sottrarsi al capestro, che temeva gli si apprestasse, con

un acuto chiodo spiccato dalla porta della prigione, ove era gia chiu-

so, segossi la vena della gola, e scrisse col sangue sul muro quella

scellerata e memoranda sentenza Lascio in testamento la mia ven-

detta ai miei fratelli
5

e sovra d'essa fissando i languidi sguardi,

spir6 nel fiore degli anni prima ed infelice vittima delle migliaia

sgozzate fra la gioventu iluliana o per amore, o per comandamento.

o per cagione del nuovo Yeglio della montagna. Era Ruflini ancor

libero di se quando adopero le sue pratiche per congiugnere la Ven-

dita di Domenico alia Giovane Italia. Da quel giorno Domenico non

interruppe mai la corrispondenza coi capi sollevatori italiani: e capo

invisibile e segreto moveva i carbonari soggetti a lui a seconda del-

la battuta che or dalla Francia, or dalla Svizzera, ora dalla Inghil-

terra imponevano gVinstancabili comandatori della congiura. Quan-

do il colera invase e devasto le piu fiorenti province delle Due Sici-

lie, venne da Londra il feroce consiglio di giovarsi di quella pubblica

calamita per destare gli spiriti impauriti a discordie cittadine ed a

pubblici sommovimenti. Palermo, Catania, Messina e, piu delle al-

tre citta, Siracusa nella Sicilia e Penne negli Abruzzi folleggiarono

qual piu qual meno, e rinnovando le antiche paure lombarde degli

untori, inferocirono contro agli ufficiali del Governo o ai pacifici cit-

tadini, accusandoli di spargere la pestilenza, e propagare la moria

colla forza di sughi velenosi e di polveri abbominevoli. Domenico

ebbe incarico di ribellare le Calabrie con si vile e scellerato artificio,

e se non consegui lo scopo, non fu ne pochezza d'energia, ne man-

camento di volonta. La severita sdegnosa e la giusta fermezza del

Generate Del Carretto aveva gia racchetati gli animi dei Siciliani.

e i consigli di pace del venerando Vescovo Ricciardoni
,
e la forza
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della pubblica autorita avevano in sul nascere frastornato il tumulto

degli Abruzzi. Laonde in parte per lo spavento dei minacciati c;a-

stighi ,
in parte per la voce dei saggi prelati, e in parte ancora per

lo buon senso dei popoli della Calabria, i maligni suggerimenti dei

settarii da un po' di paura in fuori non riuscirono ad altro sowerti-

mento. Ma Domenico non si rimase per questo di tentar, come ve-

<lremo, nuove fortune.

Come poteva egli tanto? La maestria degl' infingimenli ,
il mo-

strarsi altro da quel ch'egli era, lo scaltrito dissimulare, il non dar so-

spetto di se eran tutto il lavorio del suo capitanato. Nei pubblici di-

scorsi adunque egli era il piu sperticato lodatoredel Governo, il quale

mirava di rovesciare: essendo pubblico ufficiale avea si gran zelo del

servigio commessogli che era riguardato quasi modello di fedelta.

In sua casa non poneva piede mai persona che avesse destata om-

bra del fatto suo: e nelle combriccole di mala voce egli non si trovo

pure una volta presente, ne il nome risonavane giammai per le hoc-

che dei liberalastri e dei carbonari. Non ci voleva meno di cosi sot-

tile ipocrisia, perche egli riuscisse a penetrare quasi sempre nei piu

segreti avvolgimenti della politica e del Governo : ed istrutto che

ne fosse gli era agevolissimo frastornarne i trattati. Per lungo tem-

po le provvidenze piu accorte dell'autorita venivano quasi sempre

irodate del loro effetto : ed era una disperazione pei capi fedeli al

lor dovere che ogni pratica ancora piu segreta e nascosa dovesse

essere saputa e sventata a tempo. Se ne dolevano col signor Do-

menico, e il domandavano di consiglio e d'aiuto : ed egli a vol-

gerne le conghietture ora in cotesto ora in quell' altro de' piu pro-

di e leali servitori del Re con un doppio vantaggio : aggruppare

sospicioni sul capo di chi poteva veracemente servire alia cosa

pubblica e rimuoverle dal proprio. Or con tanto studio di non

apparire, come poteva egli avere capacita di governare le am-

pie fila della congiura che pur tenevasi strette in pugno a sua po-

sta, o anzi meglio a posta di lontano guidatore e maestro? II gran

segreto era questo. Cignersi, sotto il pretesto del pubblico incarico

che esercitava, di due o tre giovani di sperimentata fedelta e segre-
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tezza; e a forza di orrendi sacrament!
,
di ginri paurosi ,

di terri-

bili minacce averli ciechi e pieghevolissimi strumenti d' ogni sua

volonta. Quest! erano i mess! occult! che ricapitavano le lettere a!

cap! secondarii e glie ne recavano le risposte : questi assistevano al-

le tornate secrete delle tenebrose e non ma! scoverte Vendite
,
e

spiavano sagacemente gli animi dei congiurati, e gl' infiammavano

con nuovi incendii : questi visitavano di paese in paese e di citta in

cittu i caporioni di secondo grado , e davano cosi 1' unita d' impnlso

agli svariati ordigni di tutta la maccliina scellerata.

XXIX.

// Giuramento.

Ma Domenico per riuscire nel suo mal talento cercava persona

che gli fosse legata per vincolo di parentela ,
non che solo per

comunanza di delitti e di congiura ;
e crede ch' Eugenio ,

ove

lo si allevasse a suo piacere, sarebbe per lo appunto il suo bi-

sogno. Quei libretti
, datigli a leggere appena cominciarono im-

Liondirglisi le gote, contenevano le piu triste e serpentose e in-

velenite poesie o del Rosselli, o delRicciardi, o del Berchet, o del

Campi : erano gli scritti del Mazzini
,
del Maroncelli, dell'Andryane

e di altre cotali cime di pubblici agitator!. A poco a poco Eugenio

senz' altro magistero esteriore che gli facesse sospicare improvvi-

damente di questo o di quello, e gli sollevasse piu che mestieri non

fosse gli spiriti ,
ebbe guasto il cuore e 1' intelietto, e non sognava

che liberta, riscatto, rigenerazione, repubbliche. Finche non ottenne

da' suoi genitori 1' assenso al matrimonio coll' Adelaide nessuno

non gli parlo mai di setta, di cospirazioni, di congiure. Quando

sel richiam6 in Cosenza Domenico gli entr6 la prima fiata in si-

mili parlari, e a pena a pena innalzandogli un lembo della misterio-

sa cortina 1' invogli6 a vedervi piu adentro. Di grado in grado il

venne ammaestrando, e T indugi6 tanto che il trasse soavemente

ai suoi disegni ,
e con facile vittoria 1' ebbe adescato a giurarglisi
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campione della patria, e salvatore dell
1

Italia. Non voile ch' egli

di primo slancio si asorivesse ad alcuna Vendita, perche quel suo

fare tuttora incauto pericolava il nome di lui, ecol nome 1' impresa.

Si contento adunque che egli segretamente e nelle sue mani pro-

ferisse il terribile giuramento.

In uno stambugino nascosto ad ogni sguardo ancor di parenti

condusse il volonteroso giovanetlo nei primi giorni del Febbraio

del 1844 quando gia la notte era ben alta, e tra il silenzio dell'ora.

e il gelo della stagione tutte cose tacevano loro d' intorno. Nel buio

delle oscure stanze trasselo brancolone Domenico per la mano
,
e

messo che 1' ebbe quivi dentro, ne chiavo T uscio ,
e ne abbarr6

cautamente le gelosie e le imposte. Quindi pian piano, e andando
i

tentone col piede s' appress6 fra quelle tenebre ad Eugenio , a)

quale gia venivan meno le ginocchia per lo spavento di quell' o-

scurita ferale e di quelle arcane e soverchie cautele. Domenico il

sostenne e gli fe cuore: e indi tratta una pezzuola ripiegata a guisa

di benda glie ne fascio la fronte, e la destra soprapponendo allade-

stra seco il condusse presso ad un armadietto che stavasi appoggiato

all' uno dei canti di quel secreto stanzibolo. Ambedue quivi piega-

rono le ginocchia, e le destre mani tuttora congiunte ambedue im-

posero sopra d'un libro aperto. Nella sinistra del giovane chiuse Do-

menico un pugnale, che tale al manico ben senti che fosse Euge-

nio, e mentre in questa strana attitudine stavan cola al buio :

Tremenda ora e questa ,
sclamo Domenico

,
e della tua vita

intera 1' ora piii terribile e piu sacra. II primo giuramento che tu

proflerisci raccogliera Iddio che non veduto ti mira
,

1' inferno che

t'ascolta, ed io tuo suocero per parte ed in nome del genere uma-

no. Guai se il frangi spergiuro, o debole lo riveli ! Iddio, 1' inferno,

gli uomini avrai a vendicatori del tradito segreto ,
delle fallite pro-

missiorii, dell' orribile sacrilegio. Preso adunque da salutare spaven-

to giura quello che io t'impongo.

In questa levossi Domenico e stropicciato un bruscoletto fosforico

alia parete, accese tre ceri ch' erano preparati sulla mensola dell' ar-

madio, e imposta quindi la mano sul capo del giovane egli cominci6,
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ed Eugenio seguitando pronurizi6 la seguente formola di giu-

ramento.

Nel nome di Dio die e luce, nel nome del genere umano che ne

e la manifestazione, nel nome dell' Italia io giuro secreto per tutto

quello che mi verra confidato-, giuro ubbidienza a tutto quello che

mi verra comandato. Giuro odio eterno alia tirannide ed ai tiranni:

giuro eterna fedelta alia patria anche a prezzo del mio sangue ,
e

della vita istessa. E se manco al mio giuramento questo libro mi ac-

cusi, questo Dio m\ condanni, questo pugnale mi uccida
,
e queste

fiamme mi divampino.

Appena proflerite queste parole Domenico getto per terra alcuni

bioccoli bambagini accesi, e strappo rapidamente la fascia dagli oc-

chi del tremante giovane. Egli videsi dinanzi sullo sporto dell' arma-

dio le tre fiaccole . il vangelo ,
il pugnale che aveva inciso di rosso

smalto le parole : morte ai felloni ;
e sul suolo d' intorno a se la

tremola fiamma di trucioli
,

ricciolini di legno ,
e secchi gusci di

castagna ammonticellati in sullo spazzo. Vacilloairimprovvisa vista

il giovanetto, e sarebbe caduto a terra se Domenico sorreggendolo

per le braccia non 1' avesse tostamente tratto di quel luogo , e

strettolo al seno con forza non gli avesse con calde parole infuso in

petto lo smarrito coraggio. Quando il crede rianimito 1' accomiato

amorevolmente : Or sei uomo, dicendogli, nell'atto che gli stringeva

robustamente la mano, e devi operare da uomo : ricordati il giura-

mento : secreto, ubbidienza, odio, fedelta. Ora e sempre.

Eugenio usci di quella casa come ismemorato. Quando fu sulla

via diserta
,

s' imbacucco e incappucci6 nel suo saiotto anzi per ce-

larsi
,
se fosse stato possibile ,

a se medesimo
,
che per rinfrancarsi

<lal rovaio ghiacciato che sbuffava piu furioso del consueto. Vi voile

bel tempo perche il misero uscisse da quello spavento ,
e se prima

usava frequentemente alia casa di Domenico, da quel giorno dirado

le visite, vi giva a certe ore secrete, riguardavasi intorno se avesse

sulle peste birri, spie, gendarmi-, picchiava il piu cheto che sapesse.

parlava sottovoce e con un certo tremolio involontario. Ma il tempo

scema la forza d' ogni passione : e al tempo s
?

aggiunse per Eugenio

nuova e gravissima cura che illanguidi 1' antica.
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XXX.

'

apparecchio.

1 tristi soaimovitori d' Italia aveano nello svolgersi di pochi anni

tentate varic parti deila penisola ,
e da brevi rumori infuora non

avean potato far colpo clie approdasse stabilmente al loro mal ta-

lento. Comincio con tristi auspizii T anno 1831, Dapprima in Roma

piccoli moti parevano volessero disturbare il conclave e I' elezione

del Papa. Quindi a poco in Modena la baldanza di Giro Menotti ac-

cese fiajnma che s'apprese rapidamente a Parma ed a Bologna, e di

quivi rigogliosa pel soffio del Yicini incendio le Romagne infino ad

Aacona e piu iimanzi. Attutata quell' audacia per le armi austriache,

ognuno s' imprometteva tranquillo e lieto stato dai nuovi ordina-

menti di papa Gregorio : quando nel 1832 fu nuovamente Bologna

divisa in parti, e nuovamente la Romagna mischio colla mala volonta

untica 1' ardire presente ,
e fu mestieri che nuovi aiuti di fuori

,
e

nuovi bandi di dentro racconciassero e pacificassero quelle contrade.

Quanto piu s' impromettevano dalla ribellione dell' Italia centrale
;

tanto piu fallivano loro le speranze : quindi la congiura volse i

consigli e gli aiuti altrove
,

e scelse primamente il regno di Na-

poli. L' anno seguente, che fu il 1833, piu volte il Principato Ulte-

riore ando a rumore, finehe non fece aperta ribellione per la quale

fu dalle truppe regie fortemente costretto. La niitezza dei giu-

dizii e delle condanne- dei colpevoli dava grido al giovane Re Fer-

dinando di umanissimo principe , allorquando la citta di Napoli fu

in quell' anno istesso commossa dal rio talento di alcuni forsennati,

che avean giurato di rimescolare e conturbare con un fatto solo la

quiete di tutto il regno. Ma fu voler di Dio che la trama venisse

scoverta in sul piu bello dell'ordirla, e cosi fosse per somma ventu-

ra rotta e dissipata. L' inutilita di questi sforzi non tolse dal loro rio

proposito i congiurati ; e 1' anno appresso venne la volta della Sa-

voia. Nel 1834 adunque alcune centinaia di forusciti raccoltisi in
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masnada e capitanati dall' uri di loro
,
die fu il Ramorino insigne

per la infelice sua morte
,
sbucarono di Ginevra e i'ecer capo sopra

Annecy. Ma presto furono sopraffalli dai soldati piemontesi , e

sbrancati trassero chi ai confini di Francia e chi a quelli della Sviz-

zera
,
e quivi 1' onta del disfacimento coprirono colla gara di clii

dovesse chiamarsene in colpa. Sol per due anni quietarono i ca-

porali delle selte
,

e i mezzani e mantici dei pubblici sconvolgi-

raenti. II colera del 1837 porse loro nuova occasione di agitare

a tumulti i popoli impauriti, e gia dicemmo come in molte citta

della Sicilia , e in qualche luogo degli Abruzzi a far che 1' ab-

bottinamento popolare non prendesse campo e rigoglio addosso

agli onesti cittadini, ed al Governo medesimo, fu mestieri si prov-

vedesse con fermezza ed energia di soldato. Nel 1840 la questione

dell' Oriente tenne sospesi gli animi dei governanti ,
dei popoli ,

dei forusciti , delle sette. Non si spiegarono bandiere alia ribel-

lione, ma le schiere parate di furto alia sommossa vi si ordinavano

strettamente , e messi trascorrevano di luogo in luogo ,
ed armi si

forbivano e nascondevansi qua e cola
,
e si appareccbiava denaro

con larghezza insolita. Nel 1843 i caporioni delie sette nelle Roma-

gne e nelle Marche si concertarono coi loro consorti ed amici del

regno diNapoli. fosse tradimento o fosse errore, chi aveva pel van-

taggio della congiura visitate le province del Regno ritorno annun-

ziando tutto cola esser pronto : non finirebbe quel Luglio e i popoli

del napolitano si leverebbero a guastare, disfare, annientare 1'ordine

pubblico, ed il pacifico stato del Regno. A questo annunzio le Roma-

gne cominciarono nuovamente ad abbaruffarsi e bollire. II giovane

Muratori fattosi capo d'uno aecozzamento di masnadieri travaglio

le citta colle sue scorrerie e coi suoi ladronecci : e il veccbio Ribotti

rnessosi presso a Bologna a capo di giovani avventurieri e racco-

gliticci, corse 1' Emilia e non fu fermato clie sotto le rnura della fe-

dele citta d' Imola. Per la terza volta i movimenti delle Romagne
riuscivano a dannagioni, a sbandimenti, a prigionie, a morti dei capi

medesimi della rivoltura : ondeche fermarono non s' arrischiereb-

bero d'indi innanzi a nuove fortune: seguirebbero gli esempii altrui;
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non comincerebbero soli a loro si gran danno. I consigli adunque di

Londra, di Malta, di Parigi si volsero novellamente al regno di Na-

poli
: cola le loro insidie

,
cola i loro sforzi

,
cola le allettative e le

lusinghe. I luoghi alpestri del la Calabria furono scelti a nido della

nuova ammutinazione, e Domenico entro i limiti della sua provincia

fe ogni prova ,
e riusci a raggruppare un pugno d' uomini arditi

,

usi alle armi, felloni alle lor patrie, e delle loro famiglie diser-

tatori. Cangiato abito
,

e nome
,
e mestiere, e divisati la persona

il piu che sapessero giunsero nel 1844 ai varii porti delle Calabrie

alcuni di quei scellerati ladroni ch'erano usciti del regno celatamen-

te, e ricoveratisi nelle non lontane Isole del mare lonio. Essi torna-

vano aiutatori e confortatori dell'impresa, compridaH'oro delle sette,

e piu allettati dall' oro sperato dei futuri bottini.

L' uno d' essi era il Biondo venuto nel Febraio del 1844 in Co-

senza , ed inviato da Malta al sig. Domenico con tale nascondi-

mento della persona che uom vivo non Tavrebbe giammai ravvisa-

to
, poniamo che lungamente avesse usato con lui. 11 Biondo fu in-

viato alle montagne della vicina provincia di Catanzaro a raccorvi

i suoi antichi consorti : mentreche il giovane Eugenio ,
non ancor

caduto in sospicione ad alcuno, andava intorno con annunzii e mes-

saggi e lettere per le citta prossimane. Quando ogni cosa fu disposta,

e il giorno dell'assalto di Cosenza gia stabilito, Eugenio senti battiti

insoliti nel suo cuore, teme della riuscita di quegli sforzi, ramme-

moro i suoi amorevoli genitori ,
e la sorella aflettuosa

,
e la diletta

fidanzata
-,
balen6

,
fu in sul punto di sequestrarsi da quelle infami

girandole ,
e ricogliersi in casa il padre a cercarvi la pace e le-

tizia smarrita. Se non che in mal tempo gli si rappresento alia

mente il giuramento fatto della fedelta e del secreto
;

e la paura

del pugnale invocato a punitore di sua mislealta tenne luogo del

coraggio perduto ,
e resto immobile e pauroso nelle pratiche

mal cominciate. Nondimeno cede in parte agli stimoli pungenti del-

la natura
,
e scrisse al padre quella lettera

,
la quale egli credette

doverlo innanzi a lui difendere
,
ne farlo reo al cospetto di Dome-

nico. L' infelice ed inesperto giovane trasse per quella sul proprio
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genitore , sulla faniiglia e sopra di se un rovescio di sventure che

non seppe non che prevedere neppure imaginar di lontano. Ma

tempo e di tornare al sig. Checco
,
che a gran suo disagio move

per Cosenza.

XXXI.

II 15 Marzo in Cosenza.

Era gia al suo mezzo il Marzo di quell'anno quando sullo svanir

della notte giungeva in Cosenza angoscioso per lo timore del figliuo-

lo, e rifmito di forze 1'afflitto Signorino. Sebbene egli arrivasse in

citta a quell' ora si tacita
,
scorse nondimeno un aflaccendarsi

,
un

ronzare
,
un correre di persone in sull'armi

,
un parlar sommesso,

un ragguardare bieco e pien di sospetto, che egli teme non fosse

giunto troppo tardi al suo bisogno. Mosse di filato alia casa dell'a-

mico : chiamd
, picchio ,

batte con molta istanza
,
ma non ebbe ri-

sposta d'alcuno. Si volse allora alia vicina bottega di cafle, la quale

cominciava allora ad aprirsi, e seppe che da tre di il sig. Domenico

colla faniiglia era uscito di citta, e recatosi per sua faccende ad una

vicina borgata, ov' egli possedeva case e terre
,
e ove piu volte fra

Tanno era consueto di andare, attendeva cola a condurre da se i

proprii aflari. Affido allora m cortesia al padrone della bottega le

sue bolge e la valigia : mando il garzone colle vetture a un pubbli-

co albergo ed egli s'avvio in cerca del figliuolo. Non ebbe fatti an-

cor pochi passi ed eccoti uno &hiamazzio non lontano di grida se-

diziose, imo_strepito di scoppii d'archibugi, un incioccamento acuto

di armi, un muglio affiocato di turbe, uno sbattimento di sbarre e

di serragli d'ogni intorno. II misero genitore impallidi, tremo, arric-

cio i capelli, e corse a sostener la persona che vacillava al canto d'un

viottolo. Eccoti che s'abbatte in due ceffi ispidi ed arruffati. Alle uose

allacciatelinoalginocchiodalarghi incrocicchiamenti di sottili strin-

ghe di cuoio: al mantello incappuccialo di panno higiatto, alle ber-

rettone cilestri che arrovesciate loro scendeano sulle spalle, alle cioc-

che dci capegli fold e incivspati sulla dritta tempia, e piu alle armi
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che ferocemente brandivano ravviso in costoro due masnadieri dei

monti vicini discesi a qualche cospirazione scellerata di sommovi-

mento. Con quanto di grazia seppe domando loro che fosse quell' im-

provviso tumulto
,
e che spaventi soprastessero alia citta. Ma ess*

I'attrapparono stranamente per le spalle, e Vieni, grido Tun dei

due
;
vieni a combattere questi soldati assassini : vieni e salva con

noi le Calabrie. Fu indarno lo schermirsi per 1'eta, indarno 1'ad-

durre che non avesse armi
,
indarno il mostrar loro , come egli e

per chi tremasse. Era di viva forza trascinato verso il ponte del

Busento ove piu ferveva, a giudicarne dal rumore, la mischia. Quan-

do vi fu da presso Tarmarono d'una pistola , gli fornirono cartuc-

ce e il lasciarono andare innanzi da se
,
ed eglino s' accinsero per

la lor parte alle offese. Se non che una voce che s'allargava sem-

pre piu annunzi6 che le regali truppe avean guasti e rotti i ru-

belli : scampi e salvisi chi puo. I due malandrini si traforarono per

le vie tortuose della citta ,
e Checco rimase li incerto del partito

che gli convenisse, e ansioso della vita del proprio figliuolo. Men-

tre egli gittava lungi 1'arme non sua
,
fu sorpreso da un drappello

di regii ,
che scendeva di buon passo alia sua volta per recarsi a

qualche sito della citta ove piu occorresse la difesa dei loro petti.

Incarcerarono in sul fatto quel gentiluomo, che aveva ancora ai

piedi la pistola gittata teste, e nelle scarselle le cartucce ripostevi,

ed ai panni gl' indizii di forestiero, e in viso il pallidore, e il tremi-

to nelle membra, e un fuoco accesissimo per tutta la persona. Ei fu

creduto uno dei caporioni di quel tumulto, e senza volerne udire

piu in la, recato in carcere, e sostenuto.

Quivi si trovo fra persone che egli non aveva mai vedute, e alle

quali nondimeno egli era non che noto al nome, ma con molti segni

di riverenza onorato. Si fe adunque incontanente all' un di loro ,

che gli parve il piu cortese, e

Come
, gli dimando ,

voi mostrate di conoscermi e di ono-

rarmi ?

E non siete voi il padre di quel fervoroso Eugenio , che ci fu

esortatore e sprone a questa impresa ,
la quale se non ci porto al

trionfo ci portera certamente al martirio per la sanla causa ?



e veqo clao inio figlio avevn a lal grado perdutc iJ

<<MIMO ! svcnturalo Kugeiiio! diserta famiglia !

Non diibitnte di nuUa: cou voi parlo eosi : ma innaazi %i car-

uetifi nostri siipro tacere, sostcrro i tormenti . . .

-r- Lnsciamo, o figliuolo, a Dio Tavivenire-, disse tosto il Signorinp

desideroso di noii inUugia-re con inidtili questiooi il racconto $
quell' avventura nella quulc si trovava per si sbrana g,uisa ravvollo.

Lasciamo a Dio 1' avvenire
,
e voi ditomi intunto tutto quel clu1

sapete del mio figiliuolo.

II suo zelo per la (Ubefa^iom^ dellw Cofcbria ,
i suoi .^qusigli

generosi . . ,

So <juesto , e 1' imagioo da me. Vi cliieggo solo dove il

lasciaste.

Nella citta; afl'rontandosi colle truppe venuteci incontro. Ma

a quel che sembra voi non eravate dello stuolo.

No
-,

ui gi-uosi a tempo per abbattermi nei soldati ed esser

preso.

Adunque non sajiete nulla dello accaduto. J,o vel narrero bre-

vemente. Lo stuolo dei nostri fratelli
,
forte di numero

,
di armi

,

di coraggio e d' ardire, scendeva nel buio e nel sUenzio .della notte

usorprendere di furto questa capitale dei Bruzii. Ad alcune miglia

dalla citta odesi uno scappiettare di fruste, e uno scalpitar di caval-

Ij. Fummo sull
1

avviso: il runiore crebbe: accovacciati ed appostati

dietro le siepi aspettammo che ci capitasse nel bel mezzo il corriere

clie arjdava di buon trotto verso Napoli. Gli fummo addosso, il fer-

mflnimo, e fattolo discendere dalla carrozza agitammo varii consi-

gJi. I piu audaci, cbe ci avrebbero forse salvato, furono respinti : il

divisamento abbracciato fu il piu mite, je ci perde. La vettura ritor-

nasse indietro in mezzo agli armati clie noi eravamo : e il corriere

la seguitasse a piedi con noi. Qui il perfido raumili6 il suo viso, ap-

piccini la persona, allioco la voce, e Come, disse, potro io vecchio

d'anni, mal provvisto a vestimenta, allassato del continue vegiiare

(rascinarmi a piedi la persona fra cotanto rigore di freddo
, per

un cigliaio gelato e ventosissimo. Son padre: abbiate pieta, se non
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di me, de' miei figliuoli, ai quali il mio mestiere procaccia il pane .

Queste parole commossero a molti il cuore
,
e il fecero risalire in

eocchio. Chi potea temere che ardire sterminato covasse sotto una

sembianza si cascante e compassionevole ? Tosto ch' egli fu dentro,

e videsi intorniato bensi e seguitato da gente moltissima in armi
,

ma non preceduto da alcuno
,
udite audacia di vecchio gelato, di

vecchio padre, o anzi meglio di giovane baldanzoso.

Di' su : che pote egli fare cosi soletto ?

Che pote fare ? egli ha tratto noi in queste carceri : egli ha

menato a male la nostra ammutinazione. Conciossiache levatosi

d' un tratto
,
e data la voce ai postiglioni che pendevano dal suo

cenno ordino loro che gettassero a furia di galoppo per quella di-

scesa i cavalli
,
e si salvassero in Cosenza Dur6 piii il dirlo che il

farlo. La vettura sparve dai nostri sguardi ,
e indarno molte archi-

bugiate volarono a stramazzare i cavalli. Noi poco provveduti pel

nuovo caso giungemmo a Cosenza , e la trovammo in sull' armi ,

pronta alia difesa, innanimata dai soldati. In breve fummo disfatti.

e vile chi colla fuga cerco di campar se, invece di distruggere que-

gli sgherri.

Ma teste mi parlavi d' Eugenio: dove il lasciasti tu?

Nelle prime file in sulla piazza ai fianchi del Biondo che fra

gli audaci era arditissimo : d' indi in poi non F ho visto piu.

Qui 1' affetto del padre, a lungo contenuto, proruppe in dispera-

zioni, in ire, in esecrazioni. II nome del Biondo mentovato cosi im-

provisamente fu per lo sciagurato padre una nuova trafittura. Non

ebbe piu ne conforto ne rattento il suo dolore. Dopo i primi sfoghi

dell' ira ammuti, non voile udire piu persona, si ristrinse ad un an-

golo di quella non vasta camera
,
e pensieroso passava coverto il

volto dalle mani il giorno ,
e vegliava la piu gran parte della notte

o se dormiva gli apparivan sogni confusi e terribili.

Cid che aveva detto al sig. Checco il nuovo compagno era ve-

rissimo. II corriere giunse in un baleno entro la citta
,
e recossi

dirittamente al palazzo dell' Intendente
, suprema potesta della

Provincia : c tuttoche dovesse per questo giungere all' estremo di



L' ORFANELLA. 545

Cosenza, vi giunse a proposito. L' Intendente ammonito del pericolo

soprastante non perde ne 1' animo ne il tempo. Fe mettere rapida-

mente in sulle armi i pochi soldati che stanziavano a tutela e guar-

dia della citta: chiam6 quei cittadini che pote: egli stesso die T or-

dine della difesa. 11 castello e le carceri che vi sorgono a fronte fu-

ron muniti di piu copioso presidio, e alia volta delle armate hande

mosse Vintrepido capitano Galluppi con una mano di suoi gendarmi,

e quindi a poco il comandante del hattaglione capitano Scalese se-

guito da un piccolo drappello di soldati. Gia i minacciosi ribelli

erano entrati in Cosenza
,
e avevano col trarre dei loro archibugi

sparso il terrore e lo spavento : gia ruinavano da ogni sbocco nella

piazza : gia minacciavano di correre alle prigioni e crescere le loro

file colla ciurmaglia trattadaiceppi. Cola si affrontarono i congiu-

rati e le milizie, ed il valore dei regii sospinse quelli, che loro con-

trastavano, fuori della citta. Quattro dei ribelli iv lasciarono la vita :

molti vi furon feriti: molti rimasero cattivi nelle mani dei soldati.

tutto il resto fugato e disperse. II capitano Galluppi visto che ogni

suo ufficio era quivi compiuto, mosse secondato da un gendarme a

visitare le vie della citta. Fu ravvisato da due felloni che usciti dal

branco non erano ancora potuti salvarsi di fuori
;
e tostamenle fu

chiamato dall' uno di essi per nome. Si volse a vedere chi il do-

mandasse
, e una palla di scoppio gli trapasso il petto e il getto

spento sul suolo. Al tempo stesso cadeva 1' uccisore trafitto anche

esso, ma ahi che troppo tardi! alia sua volta dal soldato seguace del

capitano , e suo vendicatore. Cosi fu troncato in sul nascere ogni

nerbo alia nuova sedizione, la quale non pote ne durare ne dilatarsi

siccome era 1' intendimento dei capi congiuratori. E questa sara la

riuscita ordinaria di tutti i moti settarii se in qualunque luogo essi

appaiano, si 1' energia e lafedelta e il coraggio dei pubblici ufiiciali

o di toga o di spada sorgano a frenarli o combatterli.

Serie II, vol. HI. 35
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XXXII.

Rifugio netta Sila.

Molti nondimeno si sottrassero al meritato gastigo col gittarsi

ne' monti vicini
,

e di quest! molti una coppia riguarda la nostra

istoria. Eugenio piglio anch'esso la via della Sila a guida del Bion-

do e riusci a trovarvi ricovero e nascondiglio che per due mesi gli

indugiarono ogni altro travaglio. L' animo suo era dolente e ram-

maricavasi dell'afflizione che doveva ingenerare nella famiglia quel-

la sua scomparsa da Cosenza dopo quei fatti e quella lettera : e piu

d' una volta gli venne in mente di svelare da se le proprie trame

aH'autorita, e implorarne commiserazione della ingannata sua giovi-

nezza. Ma il tenne all'ostinazione del male la voce, la lusinga. Tau-

torevole parola del Biondo divenutogli allora salvezza ed aiuto , il

quale a lui figlio del Signorino di L. proffer! quanti servigi seppe

per gratitudine dello scampo procuratogli alcuni anni indietro dal

genitore. Ma le angosce di Eugenio furono al colmo quando fra

quelle Ibreste d' abeti e di pini giuosero le piu minute particolarita

dei fatti di Cosenza, e chi fossero i morti, chi i feriti
,
chi i prigio-

nieri e minacciati di capitale condanna. Seppe allora del suo pa-

dre, e quello che piu gli trambascio 1'animo la fama Tiridicava pre-

so colle armi in mano, e convinto di complicita per lettera del figlio

trovata in un invoglietto di carte entro la valigia, e venuta a mano

dei giudici severi investigatori di quella congiuxazione. Con questo

una tacita minaccia susurravasi di celato tra quegli uomini rifug-

giti all'asilo dei monti, e giunse all'orecchio medesimo del Biondo:

Eugenio con quella lettera aver mancato ai suoi giuramenti, ed es-

sere gia ordinata Tuccisione dello spergiuro. II Biondo non abbao-

don6 in si trista condizione 1' amioo e il complice: e pericolo se per

salvar lui. Un bel di il persuase di seguitarlo ,
ne gli disse la cagio-

ne ne il luogo. Errarono per quel gruppo degb' Apennini alquanti

giorni non uscendo mai dalle callaie piu nascose
,
e dai boschi piu

densi
, se non talvolta il Biondo

, piu pratico e piu scaltrito per
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procacciarsi il di che vivere in quella nuova fuga. Giunsero come Dk)

voile in salvamento alle spallc oriental! del Caulone, e guadagnaht-

ne la giogaia e le somme creste, s'affacciarono sulla vallea della Pia-

na, e tanto furtivamente che alcuno non se ne addiede ricoveraro-

no non molto di lungi dal patrio villaggio di L. nella casipola d'un

veechio castaldo del Signorino. Non erano per la solitudine del luogo

giunte a costui novelle ne de'rumori cosentini, ne dello scompiglin

domestico dei suoi padroni; e per questo poterono nascondrsi

cola sicuramente. Per mez/o suo fe Eugenio recare a Rosaria con

grandi cautele una lettera
,
la quale soltanto le svelava 1' arrivo del

figliuolo ,
e il desiderio di vederla. Venga ,

ma senza ne guida m-

compagnia : e quella carta hruci dopo di averla letta, e non ne fac-

cia motto ne awo alia figliuola.

Rosaria riebbe mezza fe rita a qaeli' antmzio ch
1

Eugenio ,
il

suo tliletto benche sciagurato Eugenio, fosse pur vivo; e le venne

in cuore dolcissima speranza che per opera di lui riacquisterebbe

eziandio salvo il marito. Ma la dolcezza di quelle speranze le fu-

rono avvelenate dalla diflicolta di recarsi al figliuolo conforme aide-

-siderii di lui. Raimondo, alle prime nuove delle sventure domesti-

che e della nuova solitudine di quella casa
,
eravisi recato, ed ora

vi si sostenea a consolare con promissioni e speranze le afflitte don-

ne, ora accorreva in Cosenza, sebbene la via non fosse si breve, a

porgere i soccorsi della difesa e del conforto al dolentissimo cogna-

to. Or come fara Rosaria ad uscirgli di casa tutta soletta
,
senza

ch'eglise ne avvegga; o come provvedutamente glirivelera quel se-

creto dal quale, conforme il cuor le diceva, dipenderebbe la salvezza

del figliuolo? L' amor di madre le fu consigliero audace. Rinvi6 il

messo il piu tosto che seppe, ed ella si mostr6 di fuori tutt' altra di

quella che era dentro: serena cioe e trariquilla anche oltra del con-

sueto. Quando abbui6
,
ed ogni cosa era silenzio in casa, ella am-

mantatasi entro un ruvido gabbano della sua Marianna, chetamente

usci; e la non molta via che doveva percorrere batte tacita il meglio
che seppe. Pervenne alia siepe del poderetto, e non sapendo ove fos-

se la callaietta, con grave rischio di trafitture e pericolo di rumore

smonto la circondante fratta. Quando fu nel viale alenava si forte che
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non poteva trarre fermamente un passo innanzi
,
e si arresto per

riacquistare il respiro largo ed aperto. Intanto ad una piccola di-

stanza da lei
, propriamente sulla soglia della campestre casolina

i due fuggiaschi amici s' intrattenevano alia libera per la sicurta del

luogo e dell' ora a favellare, e perche erano tiitti intesi nel loro di-

scorso non eransi accorti dell' appressarsi tacitissimo di Rosaria.

Ella riconobbe tosto il suono d' una delle due voci
,
e quantunque

sentisse un istinto fortissimo di correre fra le braccia del figlio, non-

dimeno si fe forza per origliare qualche segreto che le giovasse ,

ce!6 meglio la persona dietro un cespuglio di alberetti , rattenne il

fiato, e udi questo breve dialogo.

Stiamo presso alia fine del Maggio. Tu sai, Eugenio, la nuo-

va fazione che ci attende ai lidi Tarentini : pochi altri giorni e do-

vrem correre nuovamente ai boscbi silani.

Ma
,
Biondo : tu mi hai piu volte attestato cbe avevi grande

obbligo al mio genitore: che gli dovevi la vita. Abbi adunque pieta

del figliuol suo : e il beneficio del padre . . . perdonami, deb! se il

chieggo io stesso
5

il beneficio del padre rimerita al figliuolo. La-

sciami in questo luogo, e se tu rifiuti un asilo in casa mia
,
non mi

strappare almeno alle braccia d' una madre che ne morra.

Eugenio : tu non sai quello che ti brami : ascolta i consigli

dell'amico, che per salvar te ha ora messo a repentaglio i suoi gior-

ni. Secondami, e salverai te e i tuoi.

Li perderd , Biondo
,

li perder6 se non mi fermo a consolare

la desolazione d' una madre vedova di marito e orba di figlio avan-

ti il tempo.

T" inganni, figliuolo, e 1'affetto fa velo alia ragione. Ascolta

arcano orribile, che ti celai finora per pieta del tuo cuore troppo

ancora tenero, troppo sensibile.

Oh Dio, qual altra punta mi e riserbata!

Raccogli il tuo coraggio : e non mi svenire innanzi come una

femminella. I giorni del tuo padre sono in pericolo : ma pure per

lui v' e qualche speranza -,

forse il rigor del giudizio si pieghera a

mite sentenza, forse ancora la pieta del Principe il sottrarra alia se-

verita della legge. Temo, e vero, per lui, ma spero a un tempo. Ma
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per te non ho cbe meri timori. La lettcra, die tu giovanilmente scri-

vesti a tuo padre, e una accusa evidentissima della tua cospirazione

segreta: il regie tribunale ti dannera nel capo. Se scampi Tira della

giustizia pubblica ,
non isfuggirai la vendetta inesorabile dei nostri

consorti. Quella lettera al loro sguardo fu una fellonia. Tu fosti

giudicato traditore e la sentenza di morte fu pronunziata. T' avreb-

be il pugnale vendicatore raggiunto fin nelle selve ospitali della Si-

la, se io per tempo non ti avessi rapito a si grave pericolo.

A queste parole Eugenio tremava tutto della persona : i denti si

udivan battere e scricchiolare, e nell'estrema commozione dell'ani-

mo afferro il pugno aH'amico, e si lo strinse con una forza al petto,

che maggior sentimento di gratitudine non gli poteva dimostrare.

Biondo per fargli cuore seguito :

Eugenio, io non t'inganno. La tua salvezza verra da un' isola

non remo^a. Noi fummo, pochi giorni or sono, ammoniti di nuovi

aiuti che ci verrebbero da Corfu. I nostri fratelli stanno in sulle ve-

dette e in sulle mosse : il colpo questa volta non fallira. Or sii va-

loroso. II nuovo zelo, il nuovo ardire, il nuovo pericolo ti lavera

dalla macchia di tradimento al cospetto dei nostri fratelli
;
e noi en-

trambi coll'archibugio in mano salveremo il tuo genitore.

11 cielo ti guiderdoni questa pieta : ma il nuovo inciampo che

avrem qui di mia madre non sara ostacolo a si utile disegno?

Che vuoi ne sappia tua madre? Domani a notte partiremo

di qui.

Non sara piu tempo. Io ignaro dei miei pericoli e de' tuoi di-

visamenti, e smanioso di abbracciarla 1'ho fatta fimmonire che ven-

ga qui sola e inosservata.

Siam perduti, Eugenio, se non ci campiamo di hot to. Lascio i

rimproveri a miglior tempo: ora, ora bisognera torci di questo luo-

go che omai cova un' insidia. Armiamoci e partiamo.

Un grido acutissimo s' udi quivi presso Invano mi strapperai

il figlio dal seno, e al tempo medesimo Rosaria si Ianci6 con

quanta forza ancor pote raccogliere nel dilacerato suo animo al collo

del figliuolo : Qui , gridando, qui fra queste braccia sarai salvo.
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I.

Saggio sui principii fondamentali del diritto filosofico, e inpartico-

lare sulla teoria del diritto penale di ALESSANDRO DE GIORGI dot-

tore infilosofia e in legge. Padova 1852.

Nobile e vantaggiosa idea e quella che il professor De Giorgi si

e proposta in questa operetta , presentata da lui al pubblico come

corapimento della edizione fatta per opera sua di tutte le scritture

del Romagnosi. Nelle quali riconoscendo V editore come il molto

bene
, specialmente in dottrine di fatto

,
cosi le non poche tacche-

relle
, specialmente in materia di principii astratti

,
nei quali le

dottrine (sensistiche) che erano piu in wga ai suoi giorni , wi le

trovate
,
dice egregiamente il De Giorgi (Introd. pag. XIII) ,

ad

ogni pit sospinto, assume I'incarico di formare o piuttosto riforma-

re un compiuto sistema di scienza giuridica usufruttuando nel Pro-

fessor pavese tutto il bene sceverato dalle peeche : affine di rad-

drizzare in tal guisa quell' impulso dato da Im dlle menti (ivi
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pag. XI del cnltori delle morali doltrine
,

die nelle opere sue con

premura sempre cresccnle vanno ricercando le norme della vera

vita civile (ivi pag. XV).

Ci congratuliamo sinceramente col ch. Annotatore die abbia sa-

puto in tal guisa rispettare la dottrina del suo testo
,
senza idola-

trarla : e basterebbe questo a dimostrare nel De Giorgi uno di que-

gli uoraini ehe sanoo piir fare da so e studiare le opere dei dotti

senza addietrarsi servilmenle, come dice l'A., a tulle leloro senten-

20. E di vero questa capacita di mente comparisce in tutta 1'opera,

scritta con quella severita laconica
,

si gradita a chi legge le trat-

tazioni scientiliclie non corae romaiazi dileLtevoli, ma come formn-

le esatle di astratU veriia.

Tutto il Saggio apparisce dal titolo stesso diviso in due parti.

La prima comprende le ricerche intorno ai principii del diritto it-

losofico e alle sue relazioni colla morale : la seconda sceade alia

teoria speciale del diritto penale, che al Rotaagnosi ottenne gran

parte di quel rinomo ehe lo rese insigne fra i giuristi come ragio-

natore
,
se non sempre rettissimo

,
almeno grav ed erudito.

Nella prima parte, dopo avere chiarita la distinzione dei tre ordi-

ni, dico ossia del retto morale in ordine 9.1 fine supremo , giuridico

ossiaordine del giusto, e del diritto ossia esercizio ragionevole del-

1'attivita, sostiene fortemente la dipendenza <lel terzo dal secondo,

e del secondo dal primo ,
censurando con savie aonotazioni la dot-

trina critica
, nella quale il Kant per tema di veder violentata la

morale, voile scinderla ricisamente dall' ordine uiuridico, onde ve-

ne a cadere nell'assurdo di accordare un diritlo anche alle azioni

malvage , quando queste non offendono le reiazioni cogli altri uo-

mini. Manca ,
dice TA.

,
in quella idea (del drillo wcondo la scuoia

nilica) Telemento leorelico ehe serve a manlenere la connessioiit dd

dirilto con tuUo I'ordine morale ; e manca I' integrita dell' ekmento

pratico , per cui non pud applicarsi alia condizione rcale in cui I'uo-

mo necessariamente si trova (pag. 38). Ben vede il lettore questo

del Kant essere in sosdanza il tristo sistema della legalita , ehe for-

ma una piaga si proibruda della societa moderna : legalita per cui
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ogni legge, benche ingiustissima, dev' essere obbedita : ogni malva-

sita, se non e vietata per legge ,
e un diritto del libero cittadino.

Questa scuola , chiama diritti tutte le azioni anche assohilamente

immorali purche non ledano I' allrui persona (pag. 23). E i nostri

italianissimi rigeneratori banno importata in Italia questa mer-

catanzia tedesca dopo aver tanto gridato fuora il Barbaro. Lode

all' A. che abbia si giustamente ravvisata la radice di si funesto

germoglio.

Dopo aver cosi censurato 1' opinione dei critici
,

1' A. censura

ugualmente la sentenza di coloro che confondono 1' idea del diritto

con quella di onesta morale
,
dimostrando che

,
in linguaggio rigo-

rosamente scientifico, il diritto e una specie di attivita dell' uomo,

ossia una facolld che I'uomo pud esercitare in confronto degli altri

(pag. 22) : le quali ultime parole dimostrano che il diritto preso

nel significato phi ristretto ha un senso relativo agli altri uomini.

Anoiparve, soggiunge 1'A. (pag. 33), che questa via di mezzo (la

quale esclude la coazione dagli atti morali senza accordare diritto

agli immorali) si batta ponendo la morale piuttosto come limite della

attivita esterna dell' uomo , che non come carattere intrinseco della

azione per qualificarla diritto : imperciocche allora la morale fa il

doppio ufficio di segnare il confine al diritto
,

e insieme quello che va

posto all'uso della forzaper farlo valere. La distinzione (soggiunge)

tra la moralitd e la giustizia ,
tra il foro interno e il foro esterno ,

Ira do che e, e do che consla, non permette di confondere il diritto e la

giustizia colla moralitd. Queste osservazioni sono innegabili, esolo

x:i lasciano un qualche dubbio in quanto sembrano sottrarre, a giu-

dizio dell'A.
,
assolutamente le azioni morali ad ogni specie di coa-

zione. Sicuramente se queste si riducano al puro atto interno
,
sa-

rebbe ridicolo il sottoporvele. Ma poiche 1'autore sembra escludere

una vera coazione per impedirle (le azioni immorali anche esterne)

dacche non sono di offesa all'altrui persona (pag. 32) ,
confesse-

remo schiettamente, che questa sua dottrina ci sembra riuscire so-

verchiamente favorevole alia liberta nel male
,
almeno nello stato

naturale di ogni uomo ,
e prescindendo da quello di civile associa-
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zione '
. In questo essendovi gia un superiore socialmente ricono-

sciuto
,
dovra certamente limitarsi di molto il debito e per conse-

guenza il diritto di vietare altrui il mal operare. Ma considerate

1'uomo nelle pure relazioni naturali, sara egli illecito sempre 1'im-

pedire con vera coazione le esterne azioni immorali ? Sara illecito

anche quarido sottraendo Talimento esterno al malabito, o lo stro-

mento alia rea volonta ,
si potrebbe contribuire alia emendazione

dell' interne ? Veggiamo lodarsi Agatocle perche interdisse ai Car-

taginesi 1' immolare vittime umane
,
e dal Gioberti lodarsi i popoli

colti clie portano civilta ai barbari sulla punta della spada. Senza

lodare questo eccessivo amore d'incivilimento
, veggiamo peraltro

qualche elemento di vero in questa morale influenza fralenazioni:

quanto piu potra talvolta ammettersi fra
gl' individui ! Queste os-

servazioni sottoponiamo al dotto Autore
,
non per dare assoluta-

mente una sentenza contraria
,
ma solo perche rifletta egli mede-

simo se il punto di vista
,
donde egli contempla T idea del diritto .

non affranca Corse sovercbiamente 1'attivita umana nell' esterno or-

dine di moralita da quella sociale educazione, che gli uomini sem-

brano cbiamati dulla Provvidenza a darsi scambievolmente. Forse

non avremo asseguito compiutamente il vero senso delle concise

formole ove 1'A. ha ristretto il suo pensiero. Ma se 1' avessimo ben

compreso, preferiremmo tuttavia la dottrina di quei due capiscuola

di dottrine e di merito assai diverse, 1'Aquinate e il Grozio; i qua-

li veggono nel colpevole un uomo che
,

abbassandosi colla colpa

al di sotto della ragione ,
debb' essere riordinato da chi possiede

questa ragione in tutta la naturale sua pienezza.

L'A. derjva questa inviolabilita dell' attivita umana daldt'ntto ge-

nerico di conservazione, che importa negli allri uomini T obbliyo di

astenersi da ogni vera violenza, senza cfte, soggiunge, Tazione immo-

rale che non pud essere colla forza impedita, possa mai dirsi per que-

sto, diritlo (pag. 47). Or non puo egli ravvisarsi una qualche con-

traddizione in un diritlo di conservazione che produce il diritto di

1 V. Anche cap. VI, pag. 44.
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r.on essere impedito dall' offendere se stesso? La scusa soggiunta

Jail' A. con quelle parole: ?' azione immorale non polra mai dirsi

un diritto, non puo negarsi; dovrein dire soltanto un diritto il non

essere impedito da un azione immorale. Ma questo stesso diritto

non presenta egli una certa ripugnanza morale? Si pu6 dare un' a-

::ione immorale esterna
,

clie non offenda gli animi onesti e non

ispinga al male gl' inonesti e i deboli? Si puo nuocere a se medesi-

mo senza nuocere alia societa di cui altri fa parte? Chi rispondesse

affermativamente dovrebbe vietare alia societa il rogar leggi contro

gli atti, secondo 1' A., puramente immorali, e togliere cosi alia so-

cieta la tutela in parte dell' ordine esterno. facile il vedere quali

conseguenze aver possa una tal dottrina rispetto al diritto penale.

L'A.,a dir vero, sembra avere preoccupata questa nostra difficol-

ta nel cap. VII
,
ove accorda alia societa il vietare o V imporre certi

atti che nessun privato potrebbe pretendere o coattivamente impedire ,

perche guardando al generate li riconosce pericolosi ecc. perche offen-

dono la condizione prima della sicurezza pubbliea che e la moralitd

(pag. 55): ilche ci sembra detto molto saviamente. Ma non sappia-

mo intendere come divenga nociva F immoralita e il cattivo esem-

pio nella societa civile, e tale non debba dirsi in qualunque altra

forma di convivenza. DifFicolta consimile nasce in noi rispetto al-

1' altra osservazione colla quale FA. si sforza di confermare la sua

dottrina alia pagina seguente , asseverando che la societa non puo

mai spogliareTuomo d'alcun diritto, e pu6 vietare le azioni immorali

unicamente perche queste non sono un vero diritto (pag. 56). Se

il non essere impedito da un atto immorale costituisce per 1'A., co-

me teste vedemmo, il dritto d' inviolabilita, una delle due dovra af-

fermarsi-, o che la societa spoglia 1' uomo di tale diritto, o cbe 1' im-

pedir le azioni immorali non e vietato dalla inviolabilita del reo.

Di molta rilevanza sono le osservazioni del c. VIII intorno ai di-

ritti nella societa: e sebbene ci sembra ravvisare qualche oscurita ed

equivoco in certi element! ontologici , veggiamo con piacere che

essi non influiscono nelle ulteriori teorie. L' oscurita dei principii

la veggiamo cola
,
ove si dice altro essere la societa

,
altro lo Stato

5
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perche la societa e costante, lo Stato mutabile (pag. 58 e 59). Se-

condo T indole di nostra lingua noi usiamo il vocabolo societa al pari

di ogni altro in due sensi diversi : il senso universale ed astratto

viene espresso coll' articolo determinato il, la; il concrete e partico-

lare cogli articoli uno , una. Puossi dunque ad una data porzione

doll' umana societa applicare il nome di societa
,
dicendo per es. la

nazioneFranceseeunasocietu ordinataa Governo moriarchico: eper

contrario puo usarsi universalmente la voce Stato, dicendo come 1'A:

to Stato e un complesso di persone ecc. Dalla mancanza di esatlezza

in tal concetto fondamentale nasce quell'asserzione dell'A. ove si to -

lesse abbracciare ttitte ire (le specie di societa) ,
mancherebbe quella

precisions ecc. (pag. o9). Sembra a noi clie anzi non vi sara pre-

cisione nelle dottrine filosofiche se Vuniversale non sara considerate

HHtcersalmente, e lo speciale specialmente. Tutto il tesoro delle umane

cognizioni non riveste forme veramente scientifiche, se non in quan-

t.o discerne nellinguaggio comune i concetti veri dagl' inganni che

vi si congiungono. Se dunque il linguaggio comune adopera la vo-

ce societa in senso generico abbracciante tutte tre le specie, la ve-

ra filosofia non dee negare la sua verita anche a questo concetto
,
e

per conseguenza dee riconoscere una norma generate di dritli e do-

veri che soryono dal concetto universale di societa, ricordandosi per

altro clie al concetto universale vogliossi aggiungere le differenze

spedficbe e individual!, quando vuolsi pervenire all' ordine pratico.

Questo sia detto solo per giustificare la nostra censura puramen-

te filosofica, senza nulla togliere al merito delle susseguenti dedu-

zioni
,
nelle quali saviamente il cb. A. va ragionando intorno alle

condizioni pel retto ordinamento della societa
,
e alle relazioni fra i

dritti sociali e gf individual!.

Grave ed importante ne parve il cap. X, ove il ch. A. considera

il sistema utilitario in relazione alia morale, alia giustizia, al dirit-

to, e condanna coloro, secondo i quali T uomo opera sempre per pro-

prio interesse (pag. 77)-, e stabilisce che laprevalenza del fine supre-

mo rende necessaria la siibordinazione dei fini secondarii, mostrando

poscia quanto sia ingannevole il metodo induttivo, mediante il quale
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certuni vorrebbero transigere cogli utilitarii, collocando nella utilita

se non la cagione, almeno 1' indizio della onestu. Non cadendo, e-

gregiamente 1'A., sotto I' osservazione sensibile che le sole utilita pre~

senti, e queste non cosliluendo ne lutto ne principalmente quel bene

ch' e I'intento ultimo della leyye morale rispetlo all uomo, manca la

base della indn-zione, che sopra gli effelli delle azioni vorrebbesi fonda-

re per dedurne le norme (pag. 82). Nella qual materia Y A. ripren

de poco appresso la innegabile oscuritd e confusione che s* incontra

sovente nelle sentenze del Romagnosi, .... prom portante del di-

fetti inseparabili da un metodo che non conricne alle dottrine morali.

Gravi altresi sono le dottrine del cap. XII intorno alia proprie-

ta
,

e alia liberta con cui dee disporne il proprietario ; ed egli

le concluse col seguente epifonema : Cosa veramente curiosa a

vedere come in certi Stati
,
sotto pretesto di provedere al bene

comune, si adottassero le misure le piii contraddittorie. Si tratta

. d' industria e di commercio : si sacrilicano tutti a profitto di alcu-

ni grandi intraprenditori. Si tratta di proprieta appartenenti a

corpi morali: si spogliano per metterle in commercio, per diffon-

derle tra quelli che col sistema protettore spogliansi alia lor volta

de' frutti dei loro sudori . E dimostrato come da tale dispotismo

economico derivino logicamente le spoliazioni comunistiche: La

<c logica degl' affamati, conclude, e tremenda. Ma la causa di que-

. sti gravissimi errori sta propriamente nei fatti e nelle dottrine che

c. somministrarono la maggiore al sillogismo dei comunisti, ponen-

do un precedente, dal quale discendono spontanee le conseguen-

ze alle quali arrivarono.

Non seguiremo il chiarissimo A. nelle dotte disquisizioni relative

alia usucapione e prescrizione, e al titolo o condizione di buona fede

che moralmente vi si richiede , richiamati dall' importanza dei capi

seguenti XIII, XIV al soggetto oggidi si controverso del matrimonio

e della eredita. Apparisce qui ,
se mai altra volta, la potenza irresi.-

stibile dei principii e il gran bene, o il gran male che puo derivare

dall' opportunita o inopportunita della scelta. Stabilito come princi-

pio fondamentale delle leggi matrimoniali, che la societa dev' essere
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perpetua , che 1' individuo essendo mortale
,
la societa richiede per

la contiriuazione il connubio
,
che questo dee perpetuare non solo

la specie fisica, ma 1' uomo morale e civile (pay. 126) ,
1'Autore

deriva da questo principio una compendiosa teoria matrimoniale,

degnissima di essere studiata da quegli sciagurati legislatori che

avvilirono il matrimonio alle meschine dimensioni di un puro con-

Iratto. Certamente nelT individuo
,

il dar opera alia propagazio-

K ne non puo essere
,
dice T autore

,
che un atto lihero. Rispetto

alia morale , 1' uniorie coniugale non e un dovere per ciascuno

individuo, potendo anzi divenire un ostacolo ad altri atti di mag-

giore elevatezza nell' ordine morale. . . . Quindi ne viene che la

dottrina de' contratti puo fino ad un certo segno applicarsi al

matrimonio quanto alia sua formazione (pag. 127). Per6 1' idea

del contralto diviene secondaria rispetto al fine del matrimonio. . .

Cosicche le norme regolatrici della societa coniugale derivano

essenzialmente dal naturale suo line. E siccome questo fine (che

considerate nel puro ordine di ragione ,
consta di tre elementi ,

. uno materiale , gli altri due morali) determina 1' indole della so-

cieta coniugale ;
cosi le leggi naturali del matrimonio deriveranno

da questi elementi (pag. 128 e seg.).

Prosiegue poscia 1' A. deducendone le leggi della monogamia, e

della perpeluild richiesta per la retta procreazione , ed educazione

della prole : di che conclude (pag. 131) : Ripugna quindi alia na-

tura del matrimonio T ordinamento, come si dice, puramente ci-

vile . . . . il lato civile che v' e nel matrimonio essendo insepara-

hile dal lato morale e religioso ,
la legge civile deve di necessita

uniformarsi all' indole morale del matrimonio e alle sue norme
,

dedotte dan" ordine religioso. Operando contro questa norma le

leggi civili prodticono due tristissimi effetti. In primo luogo, vo-

te lendo regolare il matrimonio sotto il punto di vista puramente
(( giuridico ,

lo snaturano
, perche ne falsano 1' idea essenzialmente

morale
;
in secondo luogo, offenclendo il sentimento religioso, in-

deboliscono la prima hase della moralita privata e pubblica, e il piu

forte cemento dell' ordine sociale, ch'e la religione (pag. 131).
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Non dubitiamo cho i nostri lettori avranno lotto con ammirazione

questo filosofare cosi robuslo e cosi cattolico del proiessore De

Giorgi in una materia si ardente di passion! e di partiti. La quistione

sulla eredita trattata da lui nel capo seguenle vien riguardata con

vedute ugualinente rette e proibnde e confermata, come i capitoli

antecedent!, con note eruditissime, nelle quali esso si mostni versato

nelle positive disposizioni di tutti i codici europei. Finalraente nel

capo XV discorre con molta saviezza sopra la differenza die corre

fra la coazione che e propria del diritto e la sanzione che conforta

la legge ;
e le dottrine che qui egli spiega possono giovare grande-

mente a sciogliere i dubbii e gli equivoci che la confusione dei due

concetti introduce non di rado nella materia penale. Ma se voles-

simo seguire il valoroso giurista in queste discussioni
, agitate da

lui con forme severe e con istile laconico, trapasseremmo soverchia-

mente i limiti di una rivista cresciutaci gia sotto la penna piu che

sul principio non avevamo preveduto.

E questa ragione medesima di brevita ci costringe a tacere alfatto

intorno alia seconda parte, nella quale 1'autore discorre specialrnente

il diritto penale, fondandone la teoria sulla sanzione giuridica. Basti

ai nostri lettori saggiarne la conclusione, ove a dimostrare la giu-

stizia intrinseca del magistero penale, tesi di tanta importanza nelle

teorie del diritto ,
1' A. cosi ragiona : Questa dimostrazione non

si puo tentare di conseguirla che per due vie. O partendo dalle

u idee che le pene siano un freno diretto a difeadere la societa (re-

lazione col futuro ) ;
o dall' idea che siano sanzione della violata

giustizia ( relazione col passato). Seguendo la prima strada
, si

prendono le mosse dall
1

effetto che si attende dalla minaccia delle

pene , prescindendo dall' essenza loro
; seguendo fet seconda si

guarda all
1

essenza, e si prescinde dall' effetto. Corre per6 fra l'un

metodo e 1' altro questa grande differenza : che col secondo giu-

Btificandosi la pena intrinsecamente
,

1' effetto che ne consegue

non pregiudica punto la dimostrazione, anzi la corrobora; invece

col primo metodo non e sciolta la questione principale della giu-

<( stizia intrinseca delle pene, e quindi rimane senza base il sistema

(fag. 29S e seg.).
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Cosi il chiarissimo Do Giorgi; il quale viene in tal guisa ad allon-

tanarsi ricisamente dalla scuola utilitaria, e tenta ricondurre i giu-

risti ad una filosofia piu nohile e piu cattolica di quella rhe ordina-

riamente si professa. Otterra egli la palma? Se a noi toccasse il

rispondere, non dubiteremmo di dargli pieno il trionfo su tutti que-

gli autori, che piu o meno svelatamente derivano il dritto di inflig-

gore la pena dal sem])lice tornaconto, pognamo pure che sia velato

col bel titolo di dil'esa sociale.

In quanto poi a quegli autori dai quali poco ci semhra discostarsi,

in quanto anche essi derivano la giustizia della pena dalla idea di

ordine violato , confesseremo candidamente di non aver compreso

abbastanza la differenza che corre fra i sistemi loro e quello del

chiarissimo A. Anche essi ci sembrano amraettere la differenza tra

I' ordine morale e 1' ordine giuridico ossia tra il foro interno e il foro

esterno: anche essi mirano nella pena una sanzione della legge. E se

queste idee vengono svolte dal valoroso professore con maggiore

esattezza e metodo del consueto , nulla pero vi troviamo che non

sia, ibrse confusamente ed implicitamente amraesso da quegli autori

ai quali egli si contrappone.

Questa nostra oscurita di concetto ci fa dubitare , come sopra

accennammo
,
di non aver forse nella troppo celere nostra lettura

compreso pienamente un libro fatto per medi tarsi e non per leg-

gersi.

Se il chiarissimo Autore continuera nella hella intrapresa di ret-

tificare le dottrine criminali
,
dara forse un maggiore svolgiraento

alia sua teoria, e ne porra in maggior luce i tratti caratteristici.

Fra tanto quel poco che n' abbiamo saggiato e quel pochissimo che

n' abbiamo detto fara comprendere ai nostri lettori che 1' operetta

del De Giorgi e uno di quei libri si rari oggidi ,
nei quali poehe

pagine accludono tanto di dottrina , quanto indarno ne cercheresti

in parecchi volumi.
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II.

Milano e i Principi di Savoia Cenni storici di ANTONIO CASATI

corrcdali di documenli inediti J'atans (sic) mon astre To-

rino 1853.

Non sappiamo quanto sia opportuna dopo il sequestro sui beni

degli emigrati lombardi la pubblicazione di un libro
,
del quale il

titolo stesso sembra implicare una provocazione alia terza riscossa :

e cbe apertaraente nella conclusions pronostica un'altravolta forse

vedra il nemico sventolare su i nostri campi di battaglia la bandie-

ra Italiana
,
eDio faccia sia 1' ultima . Ma questa opportunita a

noi non tocca 1' esaminarla
, persuasi come siamo cbe il sig. conte

Casati meglio di noi dee conoscere gl' interessi della emigrazione

lombarda.

Ufficio nostro e dar conto dell' opera ,
la quale ,

come porta il

frontespizio, esamina le relazioni che passarono in varii tempi fra lo

Stato Milanese e i Principi di Savoia
-,
e movendo dall' epoca della

morte dell' ultimo Visconti percorre nei secoli successivi le rela-

zioni fra il duca Ludovico e la repubblica Ambrosiana (cap. ij; i

tentativi di Carlo Emmanuele I abortiti colla morte di Enrico IY

(cap. 2); le speranze dei due Yittorii Amedei I e II (cap. 3j;

le imprese di Carlo Emmanuele HI
,
e i successivi progress! della

Dinastia Sabauda (cap. 4) ;
finalmente nel V capo intitolato La fu-

sione
,
racconta per minuto gli avvenimenti dell' insorgirnento mi-

Ianese
,

1' unione della Lombardia al Piemonte per via di suffragio

universale e i disastri di Carlo Alberto, che tornarono in pristino le

condizioni politicbe di Lombardia. Si consola 1'autore nel chiude-

re questo capitolo pensando, che gli eventi della guerra e il trattato

di pace non hanno sciolta in diritto la fusione
,
votata dal popolo

Lombardo Yeneto e dai rappresentanti del Piemonte. II patto di

unione, die' egli, fu un contratto bilaterale, e questi contratti ne si

ponno rescindere, ne mutare per volonta d'una parte sola quantun-

que libera fosse nella sua rinuncia.
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sappiamo in verita quanto sieno saldi i principii di diritto e

di fatto invocati qui dall'Autore : che le tante votazioni fabbricate

a quei giorni Dio sa come in altre parti d
1

Italia
, potrebbero muo-

vere un qualche dubbio anche sulle votazioni lombarde
, special-

mente in chi conosce il mal governo che soffrirono i Piemontesi in

quella sciagurata campagna ,
nella quale se furono eroi pel valore

nel combattere, furono prodigii per la pazienza nel tollerare. Ma

data anche la verita del fatto , ne seguirebbe egli ,
che senza un

nuovo suffragio universale, non potra sciogliersi la fusione ? L'au-

tore tronca qui colla spada di Alessandro un nodo che ha posto a

rovello tutti i pubblicisti fmo a lui , allorche cercarono in quante

maniere il popolo manifestar possa il suo consenso
5

e conclusero

per lo piu ,
che il vivere rassegnati e tranquilli sotto una dinastia

debba giudicarsi un'accettarla volontariamente. Noi che sulla so-

vranita del popolo prendemmo a ragionar di proposito ,
non en-

treremo in tal questione ,
bastandoci al presente Taver fatto cono-

scere la tendenza politica di questo scritto.

Lo spirito da cui 1'autore e condotto, non abbisogna di dichiara-

zione per coloro che conoscono V ex Presidente del Governo Prov-

visorio di Milano scrittore di questi cenni storici. Chi non lo cono-

scesse
, pu6 vederne Ja professione di fede a pag. 144

,
ove dice :

II partito Nazionale era dominato esclusivamente dagli uomini

che dappoi furono detti moderati .... che alia vera modcrazione

s' attengono la quale non ista nel contentarsi del poco per inerzia ,

o per fiacchezza di mente
,
ma nel volere e tentare tullo il bene

attualmenlcpossibile.

Questa definizione delta moderazione potra forse giovare alia

causa dei moderati
,
ma sembraci mancare di una delle prune con-

dizioni di ogni buona definizione , specialmente quando trattasi di

cause controverse; la quale e che la definizione possa ammettersi da

tutte le parti dissenzienti : il che certamente non avviene nel caso

nostro. Essendoche i Radicali che straziarono con detti acerbi il

partito allor dominante , per questo appunto lo biasimavano
, per-

che non voleva e non tentava tutto il bene che essi giudicavano

Serie II, vol. III. 36
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attualmente possibile : i cattolici poi clie a quei dottrinarii diedero

essi pure per ischerno il nome di moderati
, vituperavano in essi

non gia il contentarsi del bene possibile, ma il fare an male positi-

ve), scir.dendo \" unita cattolica dell' Italia coll' introdurvi quei tanti

elementi di eterodossia e di miscredenza, che producono oggi si la-

grimevoli frutti in Piemonte. La quale moderazione altro non e in

sostanza che una vera miscredenza camulTata d' ipocrisia.

Se a tal partito debbasi ascrivere anche il conte Antonio Casati,

no osiamo defmirlo ; ma prendiamo volentieri questa occasione

per protestare altamente contro colui che scrisse averlo noi nell'E-

breo di Verona annoverato col conte Borromeo fra gli aggregati alle

soeieta secrete 1
. Questo si diceva dai nostri vecchi : mentir per la

gola. II nome del Borromeo non fu pur mentovato ne\YEbreo di Te-

rona. In quanto al Casati, ben ricordiamo ch'egli era nominate tra

coloro che organizzarono la rivolta 2- ma che appartenesse a soeieta

secrete, finche non sia citato il passo del nostro racconto, siamo in

diritto di riguardarlo come una delle tante calunnie colle quali si e

voluto denigrarne Tautore.

Ma lasciando alle sette i loro segreti e al conte la sua riputazio-

ne in tal materia, non possiamo a meno di ravvisare in tutto il tes-

suto dell' opera quello spirito, che ha reso i moderati or biasimevo-

li or ridicoli nella impresa che tentarono, superiore pur troppo alle

forze con cui la promossero. Anche il Casati vanta al solito la pre-

ponderanza dei moderati in Italia , senza avvedersi che quanto si

suppone maggiore il loro partito, tanto diviene piu ridevole il topo

partorito da quella montagna. Anch' egli a dimostrarne la poten-

2a concentra nei soli moderati 1' Italia tutta, dicendoci che parte

nazionah o moderata era tutf uno (pag. 146): anch' egli si daa cre-

dere che i mazziniani tacessero per cosrienza di debolezza (ivi) ,
sen-

2a badare che la famosa grida del Mazzini agl
1

Italiani suggeri^ che

1 Cosi ue scrive nel suo Discorso suUa vita ed opere del Gioberti (Geuo-

va 18S3 pag. 65) Achilla Mauri ; ma , al solito di chi confida nella menzogna,

senza citare ne le parole, ne il luogo .

2 CMlta Cattolica I serie, vol. If, pag. 169.
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sempre si spingessero innanzi i moderati a rompere le prime lance,

sfrattandoli poi come inetti ugualmente e a conservar 1' opera loro

e a progredire coi piu avventati. Anch' egli soprattutto usa indul-

geriza pienissima a quell' odio della Religiorie e della Chiesa, senza

il cui condimento non si puo contentare il palato della demagogia ,

del cui suffragio sentono costoro un si strano appetito. Direste die

I' A. non sappia nominare o Papi o Clero senza aggiungervi o vitu-

pero o sarcasmo. 11 procedere di Paolo V verso la Repubblica vcne-

ta viene detto violenze rose vane e ridicole dalla sapienza del sena-

to; la promessa del Regno di Napoti era tale .cui Paolo V non avreb-

be saputo resistere (pag. 82) ;
lode di Enamanuele Filiberto e die

freno Y indipendenza clericale e die ai Valdesi liberta di coscienza
^

se Vittorio Amedeo II rinuncio volontario la corona, era conlrasla-

to dai canfessori per un matrinwnio seyreto (pag. 101J. Dei Gesuiti

poi non e a dirsi con quale orrore ed abbominazione sempre ne ra-

gioni 1' Autore: basti il dire che non si vergogna di ricorrere a

quelle favolette cento volte confutate del regicidio ,
della congiura

delle polveri ed altre simili invenzioni
,
intorno alle quali non e ab-

bastanza ignorante per disconoscere le confutazioni che le rendono

incredibili, ne abbastanza sincere per rinunziare alia soddisfazione

di poter malmenare con tale occasione coloro a cui fa guerra.

A dirla dunque in poche parole il Conte Casati sembra in questa

opera aver preso 1' impegno di aggraduirsi tutti quei moderati ba-

stardi die, avversando la polilica del JVlazzini, ne mendicano peraltro

uri guardo benigno coll' imitarne la raiscredenza; che sanno a tem-

po e luogo sfoggiare in senlimenti cristiani temperando poscia quel

lusso di ascetica col frasario dell' empieta. Sono cotesti bastardi d'l-

talia che ne tradirono la prinia volta la causa, rendendo impossibile

ad ogni buon cattolico 1' a&sociarvisi senza disdetta di sua coscien-

za. Continuino pure a loro talento ndla sciagurata impresa e di-

cansi pure a loro posta, con una ridicola contraddizione, parlito na-

zionale, quasiche la nazione potesse essere un parlito ,
o un partito

essere la nazione. Codeste millanterie non faranno giammai che un

tuon numero di democratic! non incrocino perpetuamente le loro
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operazioni, e die un' immensa pluralita di cattolici non le abbomini

ogni qualvolta calpestano per moderazione la giustizia, la religione,

la fede. Cosi abbandonato dalla maggior parte del suoi concittadini
,

codesto partito sara condannato ad una perpetua geremiade pel mal

esito delle sue imprese, e ad una perpetua sterilita per T importanza

di nulla intraprendere.

Intendiam benissimo die nulla profitteranno per essi queste no-

stre osservazioni: essi continueranno a credere che osteggiando i

cattolici, cioe i nove decimi degl' Italiani
, prepareranno la felicita

d' Italia; ovvero che si puo benissimo alzar bandiera cattolica mala-

dicendo i clericali e il Papa: e tal sia di loro. Ma i nostri lettori cat-

tolici veri e sinceri toccandone conmanoildeplorabileacciecamento,

comprenderanno vie meglio quella'gran verita non mai ripetuta ab-

bastanza, non esservi per I' Italia speranza di bene ove dovesse esser

condotta da quei bipedi anfibii clie fingendo concedere per meta a

Dio il governo del mondo, tutto in verita lo abbandonano in balia del

Demonio.

111.

SulV evidenza del Cristianesimo. Lezioni. Firenze, 1853.

II signor D. A. Boscbi considerando che per grave svenlura la

maggior parte degli scrittori dell' eld prcsente Iratta argomenli che

angnstiano il cuore senza educare lo spirito, e volendo a queste scrit-

ture conlrapporre le dotlrine d
1

uomini coscienziosi e filantropici che

scrissero a solo fine di migliorare i loro simili, prese a tradurre dal-

1' inglese queste lezioni sull' evidenza del Cristianesimo offerendole

alia gioventu ed a quella parte in ispezieltd che all' arduo ujficio del

ministero di noslra s. religione viene chiamata. II traduttore non ci

svela il nome dell' autore inglese ;
e crediamo che in ci6 abbia fatto

bene. Giacche volendo porlo nelle mani dei giovani chierici
,
non

sarebbe stato prudenza da parte sua lo spiattellare un nome che a

noi pare non poter esser altro che quello di un Ministro anglicano.
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A scanso pero d' ogni equivoco dobbiamo prevenire i nostri lettori,

che il traduttore pose qui e cola alcune note molto savie e molto cat-

toliche, colle quali corresse il testo nei luoghi piu apertamente eretici

e protestanti. Quindi e che noi non abbiamo il menomo sospetto ne

sopra 1' ortodossia ne sopra le intenzioni del traduttore : che anzi sia-

mo persuasissimi aver lui operate per bene anzi per il meglio. Ma cio

non toglie che noi volerido giudicare non gia il traduttore, di cui ab-

biamo tutta la stima e tutta la venerazione, ma il libro tal qual'e, non

ci crediamo in dovere di accennarne brevemente i non piccoli difetti.

Ed in prima diremo che le prove le quali vi si arrecano dell' e-

ridcnza del Cristianesimo non sono ne nuove ne molto eloquente-

mente svolte, si che non occorreva, secondo noi, valicare i mariper

arricchirne il clero toscano. Che anzi noi crediamo che in qualsivo-

glia corso di Teologia dei tanti che ce ne sono
,
esse si trovino in

forma piu stringente, e in numero maggiore: e sia questo il primo

difetto
,

il quale a vero dire si riversa sul traduttore. Giacche vo-

lendo egli porre in mano ai chierici toscani di che istruirsi, avrebbe,

crediamo
,

fatto assai meglio nel servirsi delle ricchezze patrie e

cattoliche, di quello che farsi imprestare dai Teologi o protestanti od

almeno protestantizzanti le armi con cui i Teologi cattolici debbono

difendere il Cristianesimo.

Ma vi sono in queste Lezioni delle cose che invano cercheresti

negli autori cattolici e sono
, siccome dicevamo , parecchie eresie ,

alcune chiare ed altre velate. La principale e la piu frequente si e

che la fede che le scrillure cristiane citano e lodano e I'ascoltare in-

genuamente I' ecidenza e giudicare secondo le ragioni che vengono

proposte (pag. 13). Questo concetto della fede intieramente opposto

al vero, in quanto che si fa consistere nel vedere ci6 che e evidente,

laddove essa e nel credere do che non si vede : questo concetto ,
di-

ciamo
,

si spiega e si commenta lungamente dall' autore inglese in

un capitolo intero intitolato Fede e Credulild : e viene poi spesso

acccnnato e supposto tacitamente in tutto il libro. II traduttore cat-

tolico medica questo errore con una breve nota posta a pag. 16, in

cui espone in poche linee la dottrina cattolica. Ma erra in cio che
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pretende difendere il testo
, allegando che T Autore non parla della

fede ,
bensi del motivi di credibilita. Ma a chi legge quel capitolo

si faevidente, parlare bensi 1' Autore dei motivi di credibilita, ma

questi e solamente questi chiamare quella fede che le Seritlurc cri-

stiane cilano e lodano (pag. 13). Ed aggiunge che quando inoslri

xacri scrillori lodano la fede di qualcheditno, e perche ascolla Tevi-

denza (pag. 14-). E chiarissimamente poi a pag. 16: La fede di cut

gli scrittori cristiani parlano consiste nell' ingenuamentc ascoltare

T evidenza e nel giudicare per conseguenza senza lasciarsi traviare

da pregiudizi. E dunque assai cbiaro che il traduttore ha torto nel

benignamente interpetrare questa dottrina. L' Autore nega aperta-

mente T esistenza della virtu della fede, e per correggere quel capi-

tolo non ci voleva altrimenti una nota
,
ma una compiuta rifusione

od omissione.

Ci sono poi qui e cola parecchi che noi chiameremmo spiragli ,

donde un occhio attento puo facilnaente accorgersi dell' eterodossia

dello scrittore o almeno della sua propensione a dottrine poco sane.

Per esempio in piu luoghi si suppone tacitamente che col solo leg-

gere le Scritture possa altri persuadersi della loro divina ispirazione

(pag. o2e seg. /mo a pag. 68). Ed ognuno sa quanto questa dottri-

na sia necessaria e cara ai protestanti che, mancando dell' infallible

insegnamento della Ghiesa, non hanno altro che V interna evidenza,

I' interno senso, I' interno sapore, T interno sperimento per accertarsi

della divinita delle Scritture.

In altro luogo (pag. 70) 1'Autore si scatena un po' troppo contro

quelli che consigliano ai cristiani non i&lruili di chiudere I'orecchio

ad ogni dubbio contro la loro religione. EgU giunge a dire che

costoro fanno sembianza di sospettare che la loro religione non

soffra inchiesta 1 e mostrano di non credere essi stessi alia loro reli-

gione. L'accusa e un po' troppo forte, specialmente sapendosi che &

colpa grave per un fedele I' aprire gli orecchi ai dubbii in tale ma-

teria. Ma e da compatire 1' Autore il quale , ponendo la virtu della

fede in un' evidenza naturale, non sa intendere come un cristiano

non istruito possa credere senza capire.
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Ma attenti che quiviene il bello. Bstrano (dice a pag. 79) il dover

vedere gli uomini cercare di riparare alia mancanza di virtu cristiana

con cslcriori alti religiosi e con un zelo allivo spesso acerbo e perse-

culore nclla causa del Cristianesima. Non e egli evidcnte che questo

disprezzo degli alii esleriori religiosi, sempre lodevoli anche in un

peccatore, secondo la definizione della Chiesa, e che questa paura

dello zelo attivo e persecutore ti svelano da mille miglia il buon an-

glieano che ha fede nella sola fede (intesa ancora a suo modo) e pre-

dica la tolleranza dappertutto, s'intende, fuorche in casa sua? Bia-

sima poco dopo le assurde stravaganze che hanno dalo occasione agli

increduli di deridere il crislianesimo. 1 noslri sacri libri (dice 1'Autore

svelandosi qui apertamente) non conlenyono mai siffatto stravagante

caratlere. Ecco qui il dogma fondamentale dei protestanti : credere

assurdo e stravaganle cio che non si contiene ne' sacri libri.

Potremmo far ancora una lunga lista di questi che noi chiamam-

mo spiragli e indizii d' eterodossia e non senza gran ragione. Giac-

che non sono punto errori, i quali si palesino come tali nel libro

chiaramente e a prima vista. Grazie, non sappiamo bene, se aH'arte

dell' autore o a quella del traduttore, essi sono anzi medicati e mi-

tigati nel contesto in guisa, che leggendo il libro in fretta appena

forse si farebbero scorgere. II che diciamo specialmente in grazia

del traduttore
,

il quale siccome con Tranche e cattoliche note cor-

resse qui e cola gli errori piu gravi, cosi chi sa che ilon abbia forse

introdotte nel testo mitigazioni e correzioni benevole? Di cio non

potremmo che lodarlo altamente. Ma crediamo che avrebbe fatto

meglio assai a tradurre un lavoro piu cattolico e piu dotto di que-

sto, specialmente volendolo offerire a quella parte di giovenlu che

all' arduo ufficio di noslra sanla religione view chiamala.
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IV.

GUGLIELMO WISMAR o il fanciullo islruilo ne' principali riti cattolici;

racconto di MASSIMINA FANTASTICI vedova ROSELLIM Firenze,

1853.

La signora Massimina Fantastic! Rosellini conobbe nella sua sa-

viezza
,
che i nemici di Dio e della felicita d' Italia s' argomentano

con ogni studio di toglierle la religione dal cuore col sedurne la

mente, appunto perche conoscono che pareccbi degli italiani hanno

la mente o vuota d'ogni conoscimento fondamentale delle sante dot-

trine della Chiesa cattolica, o si poco e si leggermente ammaestrata

nel vero spirito di quelle, che di leggeri possono esser contaminati

d'errore. Sn i genitori e i maestri insegnassero ai giovinetti per tem-

po le celesti verita, che formano il fondamento del Vangelo di Gesu

Cristo e delle pratiche della Chiesa, non si vedrebbe il protestante-

simo brigarsi con tanta baldanza di corrompere la purita della Fede

negli animi della nostra gioventu, la quale ancorache ben disposta

al vero ed al retto, non ha in s& il tesoro delle sane e valide dottrine,

attinte nell' educazione domestica, da contrapporre alle fallacie degli

astuti maestri d'iniquita.

Cotesta saggia istitutrice adunque intende col suo libro d' istrui-

re e ravvalorare la mente nel conoscimento delle piu necessarie

verita che riguardano la Chiesa cattolica ne' suoi sacramenti
,
nel

suo sacrifizio, ne' suoi riti e nelle divine pratiche che la guidano al-

ia vita eterna. E siccome ella conosce a prova quanto 1' indole dei

giovinetti e facile a noiarsi delle severe dottrine, cosi cerc6 d' en-

trare nel cuor loro per dolci modi e piacevoli ,
i quali valessero ad

adescare la fantasia e il cuore, che sogliono essere le vie regie con

cui si perviene ad arricchire piu agevolmente 1' intelletto restio a ri-

cevere dottrine astruse, gravi e severe.

Pens6 essa dunque di vestire il suo Catechismo a maniera di rac-

conto, porgendo per tal guisa occasione facile e naturale d' entrare

nel mistico senso delle verita cattoliche, senza aver punto 1' aria di
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formare un trattato teologico : e di piu v' arroge la parte (di som-

mo raomento pei cuori de' fanciulli) ch' e il condimento degli afietti

piu teneri e delicati
,

i quali sono in quel bel racconto di continue

eccitati esollevati a sentimenli di pieta, di compassione, d'interesse,

di speranza e di gaudio purissimo.

La Fantastic! narra siccome il signer Wismar, ricco gentiluomo

protestante inglese ,
avesse sposato un' ottima giovane cattolica

,
la

quale, avutone una figliuola e un figliuoletto, venne immaturamente

a morire, facendo voti a Dio che il figliuolo Guglielmo crescesse nel-

la verita della Chiesa cattolica. Guglielmo era gia nei quindici anni.

quando Sir Giorgio Wismar suo padre, essendo tocco di petto, si

condusse a passare il verno del 1837 a Pisa, cittad'aria dolce e pro-

pizia a chi pende alia tisia. Come piacque a Dio, Sir Giorgio prese

alloggio in casa di un dotto e zelante sacerdote
, vocato don Gio-

vanni ,
il quale ,

rincrudendo il verno
,

e 1' infermo non uscendo di

casa, solea tenergli dolce e assidua compagnia. Perche d'uno in altro

ragionamento entrando
,
e sovente Sir Giorgio interrogandolo delle

verita e delle pratiche cattoliche
,
don Giovanni il venne ammae-

strando con tanta soavita e lucidezza, che dapprima Sir Giorgio si

die per convinto, indi persuaso, finalmente, mosso dalla divina gra-

zia, al tutto disposto d'abiurare agli errori protestanti, ed entraro

nel grembo della Santa Madre Chiesa. II che avverossi per mezzo

di Monsignor Arcivescovo.

Venuto a morte, Sir Giorgio (che gia avea maritato la figliuola a

un cattolico in Irlanda) lascio per testamento che Guglielmo rima-

nesse per cinque anni sotto la tutela e 1' ammaestramento di don

Giovanni. Questo caro giovane era desiderosissimo di seguire 1'e-

sempio del padre, e di consolar 1'anima della madre sua che dal cie-

lo avea pregato tanto per la conversione d'entrambi, di cui ricor

dava sempre quell' ultime parole, che morendo e benedicendolo avea

rivolte al Signore, d' illuminarlo e muoverlo a seguire i precetti e i

dogmi di Santa Chiesa, fuor della quale non pu6 avervi salute.

Indi la Fantastici trae argomento d' entrare a svolgere gli am-

maestramenti di don Giovanni al suo novello discepolo nella Fede :

e fa sorgere nuove e frequenti occorrenze* di ragionargli or della
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Messa, or del Battesimo, or della sanla Eucaristia, ed ora dell' nna

e dell'altra verila, e ceremonie e riti e significazioni e simboli di gra-

zia e di giustificazione d'eterna vita. Tutte queste dottrine scendono

le. une dalle altre con unzione di spirito, con precisione di modi,

con chiarezza d' idee, con sentimento di quell'amor santo e di quel

santo timore che Dio suol infonder nel cuore di chi lo cerca con

pura intenzione e con ardente brama d'apprendere le verita ch' Egli

si degno insegnarci nell' Evangelio, o per mezzo della Chiesa, .depo-

sitaria costante, sapientissima e infallibile dell'apostolica tradizione.

Affinche poi il soo racconto terminasse lasciando vivamente im-

presso ne' lettori il piu profondo sentimento di pieta, la valente au-

tri,ce, con bello e naturale incidente, fa capitare in Toscana Sofia,

sorella di Guglielmo, la quale avea perduto il giovane consorte per

una caduta da cavallo. Essa aveva un vezzoso bambino di quattro

anni, che le mori del Groppo , malattia di gola che soffoca i bam-

bini. Qui scene tenerissime del dolore d' una madre veramenle cri-

stiana, e finalmente la risoluzione di Sofia di rendersi religiosa. La

Fantastici vi descrive tutte le cerimonie della Chiesa rispetto aUa

vestizione delle monache, e ve le pone in quel chiaro lume delle mi-

stiche e celesti significazioni che adombra ogni atto, ogni preghie-

ra, ogni parte del vestimento, che al leggerle il mondo beffardo si

sente rompere il ghigno in bocca, e il cuore cattolico si sente rapire

ai sublimi afietti di riverenza e d'amore verso le spose di G. Cristo.

Oh se negli istituti d' educazione si dessero cotai libri a leggere

ed a studiare, non vedremmo tante giovani uscire cosi ignoranti

delle pratiche della Chiesa
,
e perdersi e smarrire agli sciocchi sar-

oasmi de' miscredenti, senza saper che rispondere-, e cio ch'epeggio,

esposte a sorridere ai frizzi maligni degli scioli, ripeterli alle ami-

che, e credere d'esser avute in con to di giovani spiritose nelle adu-

uanze, se befiansi di quanto 6 piu sacro ed augusto nei riti della

Chiesa
;

de' quah" esse ignorano 1'altissimo senso, e la grazia sovra-

na dell' eterna luce
,
di che vanno adorni *.

i da avvertire che a pagina 47, linea 14 c corso un crrore di stampa, di-

ccndosi : II Battesimo e la Cresima si chiamano Sacramenli de' morti. luvece

della Cresima e da porre la Penitenza.
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V.

Les Annales de Philosophic chretienne e la Civilta Cattolica. Ossia se

la Civilld Cattolica sia Tradizionalisla.

II sig. Bonnetty, benemerito direttore degli Annali di Filosofia, nel

suo n. di Giugno 1853 pag. 471 annunzia ai suoi lettori che un

soccorso intelligentissimo e competenlissimo giunge alia filosofia tra-

dizionale ed ai suoi principii: ed e quello dclla Civilta Cattolica.

Per provare questa adesione della Civilta Cattolica ai principii del-

la cosi delta filosofia tradizionale, egli arreca due argomenti, ossia.

com' egli si esprime ,
due gran principii stabiliti da noi ed identic!

ai principii degli Annali di Filosofia. 17 primo e che la Filosofia non

dee essere una scienza inquisitiva ,
bensi una scienza dimostrativa.

Questa proposizione , parimente sostenula dal P. Ventura, e la base

della filosofia tradizionale : giacche se la filosofia non dee ricercare la

verita, dunque essa la conosce per altro mezzo che e quello delT inse-

gnamento. II secondo principio si e che la Civilta Cattolica si dichiara

adversaria della filosofia del Descartes.

Ringraziando chi ci attribuisce autorita maggiore cbe non ab-

biamo
,
ci e uopo di dichiarare che la Civilld Cattolica ba espressa-

mente e ripetutamente professato di non ammettere i principii della

filosofia tradizionale; 1' ha professato prima degli articoli sopra le due

filosofie; Y ha professato anche piu chiaramente dopo di quelli. Ma

poiche non si cessa di appellare a quegli articoli delle due filosofie

per farci Tradizionalisli nostro malgrado ,
sara bene che noi dimo-

striamo qui ad evidenza come niun argomento si possa pigliare da

quelli a favore della mentovata sentenza.

Ed in prima 1' aver noi detto che la Filosofia non dee essere una

scienza inquisitiva ,
ma una scienza dimostrativa proverebbe qual-

che cosa, quando noi nella stessa definizione della filosofia dimoslra-

tira ed inquisitiva non avessimo escluso espressamente il senso in

cui i Tradizionalisti prendono queste due voci. Ecco le nostre pa-

role (Vol. I, pag. 380, II Serie) : Dimosirativa diciamo la filosofia
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dcgli scolastici NON GIA PERCHE NON CERCASSE, E NON TROVASSE AN-

CH' ELLA MOLTE VERITA : wia perclif' nan asswiicra come suo proprio

acopo la ricerca D'OGNI CERTEZZA, ma si Tevidenza dimostraliva. Per

T opposito inquisitiva diciamo la filosofia moderna non gia perche

non prelenda essa pure di dimoslrare molte veritd , ma perche PAR-

TENDO DAL DUBBio e sentendo per conseguenza che le sue dimostrazioni

racillano , e costrelta sempre a nuove ricerche rifrugando fino all' i-

mo per Irovare ove appoggiare un convincimento.

Chiunque ronosce le controversie che si agitano in Francia tra i

Tradizionalisti e i loro valenti avversarii, non puo a meno di non

vedere 1' aperta esclusione dei principii sostenuti dai primi in queste

stesse parole, le quali non sappiamo come e perche alcuni di essi

vedono favorevoli alle loro dottrine. Quando noi diamo alia filo-

sofia dimostrativa il dovere e il diritto di CERCARE E DI TROVARE

MOLTE VERITA
,
non neghiamo noi forse in lerminis il principio fon-

damentale della scuola Tradizionalistica ? Si disapprova hensi la

filosofia inquisitiva, ma solamente in quanto essa PARTE DAL DUBBIO

e assume per suo proprio scopo la ricerca D'OGNI CERTEZZA : cosa che

non pu6 a meno di non condurne i settatori a sempre nuove ricer-

che, appunto perche le sue dimostrazioni vacillano, come quelle che

partono daldubbio. Insomma non approviamo chi dicendo a parole

che conviene in filosofia prender le mosse da' primi principii indi-

monstrabili, che e quanto dire dalla certezza, di fatto poi va in cerca

tfogni certezza e pretende dimostrare gli stessi primi principii. E

questi stessi primi principii sebbehe da noi si dicano indimonstra-

hili, non per questo li giudichiamo inaccessibili alia nostra ragione:

essendo anzi indimonstrabili precisamente perche si presentano

circondati di propria luce alia ragione stessa. E cio si e anche detto

chiaramente negli articoli citati : nei quali si ebbe anche cura di

disapprovare espressamente quella frase del P. Ventura che diceva

noi ricevere per fede i primi principii.

Ma (dice il sig. Bonnetty) se la filosofia non dee ricercar la verita,

dunque essa la conosce per altra via che e quella dell' insegnamento.

Questa istanza potrebbe aver qualche forza quando noi avessimo
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detto che Za (ilosofia non dee riccrcare la verild. Ma il fatto si e die

noi abbiamo detto precisamente Vopposto. Abbiam detto cioechela

filosofia CERCA E TROVA MOLTE VERITA : ma partendo da un punto

lisso
,
non gia parlendo dal dubbio come fa quella filosofia che noi in

questo senso ed in questo solo senso cbiamammo inquisitiva. II dire

dunque che la Civilla Callolica favorisce i Tradizionalisti perche ha

addottato un vocabolo loro, spiegandolo e definendolo in senso op-

posto al loro, si e appunto un disputar non di cose, ma di vocaboli e

di parole. E con cio sia detto abbastanza del primo argomento.

II secondo argomento si e che noi combattiamo il Descartes, cosa

che anche i Tradizionalisti fanno.Ma quest'argomento prova appun-

to come proverebbe il seguente. 1 calvinisti combattono Lutero :

I cattolici combattono Lutero : dunque i calvinisti sono cattolici.

La conseguenza giusta sarebbe : dunque i cattolici e i calvinisti

convengono nel combattere Lutero. Perche 1' argomento del sig.

Bonnetty provasse il suo assunto, converrebbe che, siccome e assioma

indubitato che quae conveniunl uni lertio conveniunt inter se^ cosi

fosse pur vero 1'assioma che quae disconveniuufi- uni lertio conve-

niunl inter se.

E con cio crediamo aver abbastanza spiegato come gli articoli

delle due filosofie non favoriscono i Tradizionalisti. Che se qualche

vocabolo o qualche espressione propria di questa scuola fu da noi

adottata, si ricordino i nostri lettori che noi scriviamo in Italia

dove dagli eruditi in fuori , appena vi ha qualcheduno (se pure ve

n'ha) che si occupi di quella quistione. Quindi possono per avven-

tura alcune nostre parole essere ambigue per la Francia
,
dove il

bisogno di difender il vero fa che si stia piu all'erta sopra la scel-

ta dei vocaboli. Laddove noi in Italia scriviamo con quella liberta

di formole, che ci e concessa dall' essere fra noi appena nota alia

comune dei lettori 1'opinione dei Tradizionalisti. Del resto la Ci-

villa Caltolica aveva gia combattuto quelle dottrine fino dalla pri-

ma Serie in un articolo intitolato : II Proleslanlesimo e T unila So-

ciale (I Serie, vol. II, pag. 286), nel quale si diceva cosi: NelT atlo

pero che io vi dimostro non poter ciascun uomo conoscerc il natural
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dirilto colic sole forze dell' isolato individuo
,
non intendo asserire

,

come tahmi oyyidl traviali nelT eccesso opposlo ai sofisti del secolo

stesso , ogni coyniztonc morale essere in noi lotalmcnle cd unicamen-

te dono della social tradizione e della reliyione rivelata. ritimamen-

te poi e dopo gli artieoli spesso citati delle due filosofie , le spiega-

zioni della filosofia inquisiliva e dimostmtiva furono tante e si chia-

re, che noi non sappiamo se per chi le ha lette o vorra leggerle sia

ancora possibile il sospetto che la Civilta Cattolica favorisca le dot-

trine tradizionali. II solo articolo sopra L'evidenza individuate cre-

diamo che sia piu che bastevole all' uopo. In esso si legge ,
fra le

altre cose che farebbero al nostro proposito, il seguente periodo

(II Serie, vol. HI, pag. 57). Noi dicemmo dimostrativa cosl falla fi-

losofia, avvertendo non essere con do nostro intendimmto che la ra-

gione umana sia affatto incapace di scoprir alcun vero da se mede-

sima, come vorrebbero i cos? detti Tradizionalisti, ma ccc.

Per evitare poi in appresso ogni altro equivoco somigliante, pre-

ghiamo coloro che ci onorano del loro suffragio, e che fanno qualche

conto del nostro, a ben riflettere sull' articolo II Proyresso filosofico

da noi ultimamente pubblicato (II Serie, vol. Ill, p. 265) nel quale

dimostriamo la somma importanza di richiamare la filosofia cattoli-

ca allo studio di S.Tommaso: importanza da noi fatta parecchie altre

volte toccar con mano in tutto il corso delle nostre precedent! trat-

tazioni filosofiche. Una tale dichiarazione mostrera loro abbastanza

che ogni qualvolta si potesse dubitare in qualche modo dei nostri

sentimenti, uno sguardo alia Somma Teoloyica potra mettere i let-

tori in piena chiarezza. Al che se si fosse attenuto 1' egregio diret-

tore degli Annali di filosofia, non sarebbe certamente caduto nell'e-

quivoco che 1' ha indotto a farci un onore che non meritiamo, invo-

cando il nostro soccorso. Egli che nei dottori Scolastici ha lungo

tempo censurata una tendenza razionalistica, senza escludere dall'in-

giusta censura lo stesso santo dottore d' Aquino , non avrebbe mai

ereduto noi Tradizionalisti
, sapendoci pienamente concordi colle

dottrine di S. Tommaso. Anzi possiamo aggiungere che uno dei no-

stri collaborator!
,
e quegli appuuto che scrisse gli artieoli Delle due
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filosofic. Cm da circa died anni fa, si prese la liberta d' inviare al sig.

direttoro dogli Annali di fi'osofia una lunga lettera per mano del

ch. abate Espi taller, uella quale prendeva le difese dell' Angelico

Dotlore
,
e dimoslrava quanto fosse rontrario allo spirito caUolico

ire eontro la dottrina degli Scolastici. II ch. sig. Bonnelty non

giudico di pubblicare quella lettera : ma potra forse almeno ricor-

darsene , e ne avra argomento a concludere essere impossible il

confondere la causa della Civilta Callolica con quella dei Tradi-

zionali.

Ma per tornare all
1

argomento , la dottrina da noi poskivamcnte

rifiutata e quella che dice 1' uomo non poter avere coile forze di sm

ragione nessuna cognizione, almeno neirordine morale e religioso,

senza 1' aiuto della parola ,
e per conseguenza della tradizione che

ce la trasmette. Noi crediamo invece col Concilio recente d' Amiens

che mentre s'impuyna U RazionaUsmo, convien guardarsi dal ridurre
,

all' impotenza la debolezza della ragione. noto per la dottrina co-

stanle delle scuole caltoliche, che I' uomo che gode dell' eserdzio della

ragione, pud coll' applicazione di questa facoltd percepire od anchc

dimostrare molte verild metafisiche e morali, tra le quali I'esistenza

di Dio, la spirilualita dell' anima, la liberta e V immortalita, la di-

xtinzione essenz-iale del bene e del male ecc. faho che la ragione

sia affatto incapace a scioglicre queste quistioni, che i suoi argomenli

non provino e siano anzi distrutli da opposli argomenli. tl faho che

V uomo non possa ammetlere naluralmente queste verila, senza che

prima creda alia rivelazione divina per alto di fede soprannaturale. . .

Se alcuno solto il nome di Iradizionalisla o qualsivoglia altro cadesse

in tali eccessi, devierebbe cerlamente dal retlo sentiere di verila. Que-

ste sono le parole gravi e chiare del Concilio d'Amiens: il quale non

sappiamo veramente come alcuni possano anche citare a favore delle

dottrine tradizionali.

Queste nostre dichiarazioni noi le indirizziamo pure a quegli altri

Giornali e Riviste che fossero per awentura cadute nello stesso

ctjuivoco di credere la CiUlla Callolica tradizionale
, perdic adotto

alcuni vocaboli usati in quella scuola. Tra queste non vorremmo
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confusa la Revue calholique de Louvain , nella quale ( 6 Livr. Aoul

18o3) leggiamo a pag. 330 e segg. un riassunto di quei medesimi

articoli Delle due filosofie. L' egregio prof, di Teologia F. Labis che

ci fe quell' onore, mentre dall'una parte coglie con molta precisione

ed espone con molta giustezza i nostri concetti specialmente intor-

no alia difesa che noi assumemmo della filosofia scolastica ; non

rileva dall' altra la menoma ombra di quel tradizionalismo che altri

ci voile attribuire.

Ma dobbiamo per ispeciali motivi indirizzare quelle osserva-

zioni all' Unite Catholique ; della quale ci vorremmo anche dolce-

mente lamentare per 1' aver accoppiato negli stessi Numeri gli elogi,

le citazioni e le traduzioni della Civilta Cattolica coi biasimi lanciati

contro la Religiosa Congregazione Sulpiziana di Francia. Noi co-

nosciamo per certissimi argomenti le rette intenzioni . la dottrina ,

e la pieta dell' illustre e zelante direttore di quella Rivista
, antico

campione della liberta religiosa in Francia. Anzi noi dobbiam qui

attestargli la nostra gratitudine per le lodi ch' egli fa della CiriUa

Cattolica, e specialmente della difesa che in altra questione ne so-

stenne. Ma perche 1' accidenlale unione delle lodi impartite a noi

coi biasimi diretti contro la sopraddetta Congregazione potrebbe da

altri essere interpretala per uniformita in cio di sentimento
,
dob-

biamo formalmente allontanare da noi un tale sospetto. Egli e pur

troppo frequente in questi tempi il vezzo che hanno i privati d' in-

veire contro gli Ordini religiosi. E per6 osserveremo qui in gene-

rale, che'niun privato, fosse anche un ecclesiastico, ha il diritto di

farsi pubblico accusatore d' Ordini religiosi postisotto la sorveglian-

za dei Vescovi e del Capo supremo della Chiesa. Le quali parole non

debbono parere troppo acerbeachi consideri,che egli e errore molto

piu funesto, che non 1' errore in qualche tesi filosofica, quello di pa-

recchi privati (o laici od ecclesiastic! poco montaj, i quali senza

alcuna missione prendono sopra di se 1' enorme responsabilita della

maldicenza contro interi Ordini di persone consecrate a Dio. La

buona intenzione non basta in tal caso a sfcusare F errore pur troppo

aperto e vincibile dell' intelletto.



CRONAGA
CONTEMPORANEA

Roma 29 Agosto 1853.

I.

COSE ITALIANS.

STATI PONTIFICII. 1. An-csti di cospiratori. 2. Carcerati politici. 3. Un

nuovo Beato. 4. Accademia di Religione cattolica.

1. I giornali nostrali e stranieri ban cominciato a parlare, e vi

clureranno forse un bel pezzo, degli arresti per ragione politica se-

guiti ultimamente in Roma. Ad evitare Tesagerazioni amiche non

meno clie le insinuazioni malevole, sara pregio dell' opera dime quel

poco che i meglio inforraati ne danno per certo.

La setta nemica d'ogrii bene d' Italia, sia per nuove speranze, sia

per interne scissure, si agitava in maniera speciale in quest' ultimo

tempo, dandone segni lievi si, ma da non isfuggire all'oculatezza del-

Tautorita, e tre o quattro persone furono arrestate nel passato me-

se. Avuti nuovi indizi e contezze piu speciali ,
la Polizia

,
assistita

da una solerte e zelante gendarmeria , pote procedere all' arresto

contemporaneo di poco oltre a trenta persone gravemente sospette

di essere intrigate in mene politiche, tra le quali alcune gia fulmi-

nate di esilio, e cbe restavano latitanti in questa metropoli. Questa

operazione divisata con accortezza ed eseguita con somma precisio-

RC avea luogo la notte del 13 al 14 Agosto.

Serie //, vol HI. 37
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Rispettando i diritti dell' au tori ta die inquire, e perdonando ai

nomi degli sciagurati involti in somiglianti colpevoli attentati
,
noi

diciamo solo che la mano dell' autorita in generale ha colpito al se-

gno. Le armi trovate; le corrispondenze settarie; le stampe sedi-

zios'e, sanguinarie ed atroci, e fino una piccola tipografia celata in

maniera ingegnosissima : tutto ci6 colto insieme colle persone dei

prevenuti dimostra che i sospetti erano fondati e non irnmeritata la

cattura. Quali fossero i divisamenti di cotesti disgraziati noi non

sappiamo. Questo nondimeno si da per certo, che ristretto era il

numero dei loro addetti, debolissimi i mezzi onde disponevano : tal-

mente che se si apparecchiavano davvero a qualche impresa , que-
sta non poteva essere che da forsennati ed atta solo a perdere essi e

trarre alquanti sconsigliati nella loro rovina.

2. Con queste insidie alia pubblica tranquillita non si potrebbero

leggere senza nausea quelle insinuazioni maligne, onde si fa cre-

dere che in questi Stati si ecceda in rigore verso i delinquenti po-
litici. Somiglianti chiacchiere si lasciano quasi sempre senza rispo-

sta
;
ma quando una piena smentita puo ottenersi con nulla phY che

col ravvicinamento di alquante cifre, non se ne deve preterire 1'oc-

casione per prenderne argomento con quanto maggiore franchezza

si deve travisare il vero, allorche non sarebbe cosi agevole il farlo

toccare con mano.

II Debats degli 8 Agosto facendo non sappiamo che calcoli sopra
certa statistica di razioni carcerarie, die esso presuppone presenter

ta al Card. Antonelli
,
ne conclude che negli Stati pontifieii, ci ha

non meno di trenlamila carcerati potiliti. \'i par cosa da pigliare a

burla? Per far poi meglio sentire Torrore di una somigliante condi-

zione, aggiunge che supposta quella cifra, i tre centesimi della po-

polazione sono in prigione e, per giunta, per n^otivi politici. Ora

anche dati per un momento i 30 mila, potremmo appuntare nell'ar-

ticolista difetto o di aritmetica o di geografia. Se 30 mila fossero i tre

centesimi, gli Stati pontificii non avrebbero che un milione di abi-

tanti
;
ed avendone in verita presso a tre milioni, i supposti 30 mila

non sarebbero che un centesimo e non tre. Ma sono poi 30 mila i

earcerati politici? Eccoci alle cifre sicure.

Un mese e mezzo fa in tutti gli Stati pontificii, tra tutte le case

di detenzione e di pena, per qualunque titolo, dal parricida fino alia

lieve contravvenzione di polizia, non si contavano in tutto, che circa
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11 mila detenuti
,
dei quali 6039 gia condannati. Ora volendo noi

pure fare ragguagli colla popolazione, potremmo osservare che i rei

propriamente convinti sono circa 2 per ogni mille. Dato statistico

che non teme il paragone di qual e piu colto popolo di Europa. Ma,

come dicemmo, cioa prendere i condannati nella loro massima gene-

ralita. La strabocchevole iperbole del giornale francese apparira piu

mostruosa stringendo il discorso ai carcerati politici, dei quali dob-

biamo trovare tre per ogni cento abitanti, compresi i vecchi, i fan-

ciulli, le donne ecc.

Ora i carcerati politici in questo giorno che scriviamo, ed erano

meno nel di 8 Agosto quando si scrivea quell' articolo, non sono in

tutti gli Stati pontificii che 469 i condannati, e meno di altrettanto i

solamente accusati. Ora noi chiediamo se ci6 debba dirsi soverchio

in uno Stato nel quale la rivoluzione ha infuriate piu lungamente e

piu atrocemente che in quahmque altra contrada italiana? In uno

Stato che e quasi il centro di tutte le mene settarie
,

del che nella

pagina medesima del Debals si legge qualche argomento? Intendia-

mo che avendo cassato dal novero de' delitti la fellonia, il tradimen-

to, la ribellione, la congiura, si commuovono a quella cifra le vi-

scere filantropiche di alcuni umanitarii da commedia. Ma un Go-

verno che voglia compiere il suo dovere di tutelare la pubblica tran-

quillita, non credera di averla compera a caro prezzo col togliere la

liberta a pochissimi tristi che colpevolmente ne perdettero il diritto.

Quel numero poi ,
anche a comprendervi i solamente prevenuti,

ragguagliato alia popolazione da meno di uno per ogni tre mila abi-

tanti. Vedete se si potea piu stranamente esagerare ! II Dtbats asse-

risce che sono tre per ogni cento; e I'evidenza delle cifre avvera che

appena e uno per ogni tre mila ! in altri termini : sopra tre mila

abitanti di questi Stati il giornale francese conta 90 carcerati poli-

tici : in realta non se ne trova che un solo. L'asserzione sta al vero

come 90 ad 1 . Fate conto che la cosa va quasi sempre cosi in so-

miglianti asserzioni, s' intende quando ci ha alcuna cosa di vero. E
nulla di vero si trova nel Parlamento del 12, che in una Corrispon-
denza di Bologna parla di mali trattamenti che si vorrebbero ado-

perati contro i detenuti politici di questi Stati.

In quel numero del Debats il sig. S. de Sacy, redattore in capo,
fatta una risposta abbastanza acerba ad un giornale cattolico, la

conclude cosi : Ne nous estimant pas des saints, nous factions d' etre

d'honnttcs gens. Ma noi avremmo dritto di non prestar fede a questa
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"pretesa ogni qual volta il Di'bals
,
ammonito di Una esagerazione

cosi ingiusta e cosi ingiuriosa al Governo pontificio, non rettificasse

colla verita del fatto 1'opinione de' suoi lettori.

3. La domenica XIV dopo Pentecoste, cioe i!21 di questo mese,
era stata destinata alia solenne festa di beatificazione del Yen. Gio-

vanni de Britto della Compagnia di Gesu martire della fede. La so-

lennita e stata celebrata col consueto splendore nella Basilica di S.

Pietro: la pubblicazione delle Bolle ebbe luogo ivi stesso la matti-

na alia presenza dei Cardinali ,
della Congregazione dei Sacri Riti

,

di altri ragguardevolissimi personaggi e di popolo accorso a edifi-

carsi di quella maestosa cerimonia. Ma il dopo pranzo la folia dei

visitatori clie traevano a venerare il nuovo Beato fu innumerevole;

e il Santo Padre, secondo il costume, vi si reco dal Quirinale, e vene-

rato il Beato Giovanni, ricevette dal Padre Generale della Compa-

gnia le umili azioni di grazie per questo decoro aggiunto alsuoOr-

dine in terra e per questo nuovo proteggitore acquistato in cielo.

II Beato de Britto nacque di nobilissimo casato in Lisbona Y an-

no 1647: di appena anni 15 entr6 in religione, e non ancora com-

piuti gii studi
,
ottenne a grandi prieglii la missione dell

1

India ,

dove adoperd col zelo di un apostolo. Nel Marava fu incarcerato la

prima volta, straziato con acerbi tormenti edannato alia morte. Li-

beratone rivenne inEuropa per associarsi nuovi compagni all'impre-

sa : in Portogallo ritiut6 gli onori oflertigli dal Re e ritorn6 a quella

costa del Malabar che aveagli fatto sperare cosi vicino il martirio.

Ne lo sospir6 lungamente: le notevoli e numerose conversioni otj

tenute gli attizzarono contro gli sdegni di regoli ostinati , le ire di

concubine dimesse, i furori di Bramani screditati. Ne vi voile me-

no perche un uomo in tanta venerazione di quella cristianita fosse

tratto a morte. Ci6 avvenne al di 4 Febbraio dell'anno 1693. Dopo

lunga prigionia fu condotto ad Oriur
;
ed ivi per mano idolatra in

odio della fede decapitato. La gloria dei prodigi segui e confermo

quella del martirio, e dell' una e dell' altra dopo lunghe e pondera-
te disamine per altri sommi Pontefici iniziate e condotte, die so-

lenne decreto il regnante Pio IX sotto il di 18 Maggio dello scorso

anno.

Del quale, per gb' studiosi di storia ecclesiastica, sono notevoli al-

cune parole riguardanti i Riti Malabarici : chi conosce lo stato di

quella controversia intendera tutta la rilevanza di questo tratto: Sur-

ta la quistione se all'effetlo della Bealificazione potessero ostare i Riti
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Malabanci (pralicati s' intencle dal B. Giovanni;; Benedetto XIV
noslro predecessore col consiglio da' CardinaU e della Conyreyaziu-

ne
, dichiaro die i Riti Malabarici non erano stali adoperati , come

presso i ycnlili ,
a maniera di scyno protestativo , ma esserc stall

meramente atti della vita civile; e quindi dichiaro cheessi non po(e-

rawo ostare a proccdere oltre nella Bcalificazione
*

.

La vita del nuovo Beato e stata descritta in un giusto volume
'

con sufficiente ampiezza e non comune candore di stile dal P. Giu-

seppe Boero.

4. II di 28 Luglio fu letta dal Rmo P. M. Francesco Gaude Pro-

curatore Generale dell
1

Ordine de
1

PP. Predicatori una dotta disser-

tazione nell' Accademia di Beligione Cattolica. IT argomento propo-

stogli era il seguente; L' odio il piu profondo che nulrono i Comuni-

sti e Socialist conlro la Reliyione Caitolica, e la yuerra che ad ess&

muorono e una pruova della vcritd e santitd della mcdcsima. L' argo-
mento era rilevante sia pel fatto che presuppone. sia per la inferen-

za che ne deduce: e il disserente soddisfece con lucidita, erudizione

e dialettica stringentissima a tutte le parti di queilo. JXoi daremo

secondo il nostro usato uri hrieve sunto di quel pregevole lavoro ,

per quanto ci dolga che ristretto a piccole dimension! sia per per-

dere non poco della forza e bellezza che lo adorna.

L' Oratore si apri il varco al ragionare dai varii giudizi che si re-

cano in contrario senso sulla eta moderna, e senza dirla ne ottima

ne pessima ,
vi scorse quel carattere di guerra accanita contra la

Religione Cattolica dalla parte de' Comunisti e Socialist! che dovea

formare 1'oggetto del suo esame. Ma a procedere con ordine avverti

fin da principio, quel fatlo contenerne due, cioe 1'odio e la guerra :

quella inferenza partirsi altresi in due
,
cioe nella verild e sanlild

della Religione.

Quanto all
1

odio ed alia guerra 1' Oratore se ne richiam6 all' espe-
rienza e lo vide soprattutto in quell' ipocrito ricorrere che fanno

alia Religione quei tristi, i quali non potrebbero fare alia Religione

1 Haec inter, alia quaestione suborta: an obstarent ritus obiecti (videUctt-

Malabarici) quominus procedi posset ad ulteriora et adeffectum de quo ageba~

tur: Benedictus PP. XIV Praedecessor item Noster de consilio Cardinalium

iiiusdem Congreyationis sub die VI Nonas Julii anno MDCCLI declaravit

obiectos ritits nonfuisse, utipenes Gentiles, adhibitos in lignum protestatirum,

sed mere fuisse acttts vitae civilis, et ideo decrevit non obstare quomimis ad ul-

teriora procederetur.
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maggiore ingiuria , che falsandone 1' indole e facendola complice

de' loro delirii. Al quale attentato giovava quella pieta che Cristo

mostro pel poveri , quel rigore che spesso dichiaro pel ricchi
,

quella universale fratellanza ch' Egli venne a predicare nel mondo.

Ma qui TOratore grida alto : latet anyuis in herba, e mostra come e

impossibile che una setta cosi nimica d'ogni hene sociale possa tro-

vare conforto in quel Vangelo che della societa medesima fu sovrana

perfezione e complemento. Quindi egli oppone a se medesimo : per-

che restringere al solo cattolicismo un odio che i socialisti hanno

handito contro ogni sistema di religione ?

A questa obbiezione il disserente risponde osservando, come ogni

comunione smemhrata dalla romana ha una parte positiva in quelle

verita che ritenne come parziale retaggio della male abbandonata

madre: un' altra neyativa in tutto cio che essi rifiutano di credere

e contro cui protestano. Egli e manifesto che per questo secondo

gli eterodossi non potrebbero essere ne odiati, ne guerreggiati dai

Socialisti e Comunisti
,
in quanto questi nella parte neyativa non

pure convengono cogli eterodossi ma gli sorpassano. Per ci6 che

s' attiene alia parte positiva, essi avrebbero mal garbo a prenderla

con sette che appena ne ritengono una rimembranza-, e sono otti-

mamente dialettici pigliandola col cattolicismo che quella parte po-

sitiva non solo mantiene intera e intemerata, ma propugna con fer-

mezza e zelo incrollabile,

Accostandosi il disserente all
1

inferenza che formava la seconda

parte del suo assunto stabilisce, che in generate 1'odio e pruova favo-

revole all' odiato, e all' odiante sfavorevole. Questo principio gene-
rale si applica con ogni ragione alia guerra rotta dai Socialisti e dai

Comunisti contro la cattolica Chiesa, siccome quelli che nella Chiesa

stessa sentendo di trovare il maggiore ostacolo ai loro biechi disc-

gni, col combatterla dimostrano la verita e la santita di lei. Qui
entra il disserente nella differenza che passa fra le proposizioni con-

trarie e le contraddittorie : queste di cui 1' una e sempre necessaria-

mente vera : quelle che possano ambedue esser false. Ora siccome

1' odio per rispetto all' amore ha ragione di conlrario e non di con-

traddiltorio, cosi 1' avversione di quelle dottrine malaugurate alle

cattoliche proverebbe solo, che o queste o quelle sono fondate sull'er-

rore, e non gia la verita delF una a preferenza delle altre. Tuttavolta

a 'mirare attento
, apparisce che la simultanea falsita non potrebbe

avverarsi senza supporre un mezzo che fosse vero. Ora nel caso
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presente non vi essendo ,
ne vi potendo essere un tale mezzo

,
no

seguita clie la falsita dell' una importa necessariamente la verita

dell'altra, come la empieta di quella include la santita di questa.

Qui 1' Oralore entra a mosLrare come ha giovato alia causa della

verita 1' avere spinto all' ustremo le legillhne couseguenze di falsi

prmcipii; e come da 11' aitra parte e calunnia abbietta e grossolana

1' asserire clie la Chiesa favorisca i ricclii a detrimenlo dei poveri ,

1' aristocrazia a danuo del popolo. No ! la Cbiesa non favorisce che

la, verita e la giustizia ;
e quando la prepotenza dei forti opprimeva

i deboli
,
essa stette dalla parte di questi ;

siccome ora che orde

sbrigliate di semibarbari attentano ai legittimi diritti della proprie-

ta, la Cbiesa non pu6 fare altrimenti, che condannare i soprusi e le

sperate violenze.

Mu la guerra non e victoria,; ed il sicuro trioijfo ad una Chiesa

mili tante e serbato a vita migliore; frattanto essa soffre e combatte.

La guerra poi che sostiene a' di nostri ha un carattere di universalita

di accanimento, di pretesa dialettica che forse non ebbe giammai.
Un bello e lungo paragone tra la guerra sostenuta dalla Chiesa nei

primi tempi del gentilesimo e quella che sostiene a' di nostri chiude

l&dissertazione. Delia quale avendoTAutore fatto un brieve epilogo,

noi lo reckiamo qui intero colle medesime-sue parole:

<< lo vi proposi un argomento da pcincipio, uo argomento fondato

sopra da una congettura, in quanto che T odio di sua natura in-

duce sospetto del torto
, passai quindi ad un argomento di com-

(( parazione inquaaitoclie dal confronto colle cose false e colle empie
(( naeglio risulta la santita delle contrarie. Appresso recai un argo-
meato di logica opposizione ,

in quantoche fra gli estremi non

capaci di mezzo, la falsita dell' uno arguisce la verita dell' altro.

Seguiun argomento di causalita inquantoche Tesclusivita dell' odio

(( addimostra 1' esclusivita dell' efficacia pratica riconosciuta nel solo

cattolicismo di sostenere la societa; e per conseguaza la sua orji-

gine daDio autore e sostenitere degli ordini sociali. Dopo un argOr-

mento di autorita inquantoche comprova pales e il concorso im-

u mediate e prodigioso di Dio a pro della sua Chiesa ,
mentre la

sostiene in si arduo cimento. Venni per ultimo ad un argomento
tolto dalla natura stessa, e dal concetto di santita e verita, la quale

u consiste nel mezzo armonico tra i du& estremi dissonanti, d' onde

si compoue il vijio e T errore. Or 1' odio de' socialisti che 1' incol-

pano di parteggianle per i potenti posto di fronte all' odio antico
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c( di quelli, clie 1' accagionarono di essere ligia alia causa del popolo,

(( fa palpare sensibilmente con mano, ch' essa non parteggia per ve-

runo, salvo clie per la giustizia e la verita. Chi e fuori della verita

e nell' errore
,
chi e nell" errore e nelle tenebre, e colui clie e nelle

tenebre naturalmente ha in odio la luce. Omnis qui non esl in luce,

odit lucem ut non arguantur opera eius ; ma 1' odio non fu mai una

ragione ,
ne la guerra un sillogismo : chiunque si accieca per nori

veder la luce, peggio per lui : ma la luce non sara mai sovercbiata

dalle tenebre
5
sara qual fu delizia della mente e fiamma dei cuori,

e nel cozzo stesso de' contrari vedra assicurarsi un trionfo piu

splendido in testimonianza di santita e verita.

REGNO DEI.LE DUE SICILIE. Napoli (nostra Corrispondensa). 1. Esposizione

dell'industria nazionale. . Abbellimenti della Capitale. 3. Telegraf;

elettrici e strade ferrate. 4. La cliiesa di S. Domenico Maggiore. 5.

Una nuova beneficema del Re. 6. II ricollo delle campagne. 7. Una

conversione in Gallipoli. 8. Cose miuori.

Sicilia (altra Corrispondenza). 1. II uuovo Arcivescovo. 2. Un proteslau-

te convertito. 3. La malattia delle uve.

i 11- i i- i

\ . Tutto il mondo parla di esposiziom industriali. Ancne noi a-

vemmo la nostra cbe dur6 tutto il Giugno. Quando apparira il no-

vero de' premiati , ve ne scrivero distintamente. Per ora mi basti

notar due cose. La prima che non fu la esposizione napoletana un

pensiero ingenerato dal palazzo di cristallo eretto a Londra. Molti

anni innanzi a quella generate esposizione, qui gia faceasi la mostra

pubblica de' prodotti della industria nazionale con la premiazione
delle opere migliori. La seconda cosa & che la esposizione napole-
tana confermava i conoscitori di questo Regno nella loro antica opi-

nione del doversi esso per ogni maniera d' Industrie locare assai

dappresso alle piu grandi ed ingegnose nazioni.

2. I lavori pubblici ,
che potrebbero nomarsi pubblica industria .

sieguono a compiersi rapidamente. Vi parlai d' una nuova via trac-

ciata dalla Infrascata per sotto S. Martino e discendente a Piedi-

grotta 5
ora si aperse una vasta comunicazione e diretta tra questa

via e Mergellina, sicche fra breve potranno i cocchi de' passeggiariti

partendosi dal palazzo reale percorrere senza interrompimento Ja

riviera di Chiaia
, uscir per la grotta di Pozzuoli ,

e rimontata la

punta di Posilipo venirsene a Mergellina, quinci diritto imboccare la

nuova via delta Maria Teresa, dal nome della buona nostra Regina.
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discendcre per 1 Infrascala, percorrere roria, poi 1 Arcuaccia, poi

la marina, e per il Largo di castello restituirsi al Palazzo Realc, do-

po tin passeggio df oltre dieci miglia offerente ad ogni poco vedute

nuovc, scene maravigliose e delizie uniche. La chiesa di Piedigrotta

fu tutta egregiamente ristaurata da entro e da fuori, e davanti alia

facciata con ratterramento di un grande edifizio si aperse tin' ampia
e deliziosa piazza.

3. Altro lavoro pubblico e il prolungamento de' telegrafi elettrici.

Finora li avevamo da Napoli aTerracina per comunicare con Roma,
Ora si sono posti in azione da Napoli a Salerno

,
e da Napoli ad

Avellino. In breve percorreranno tutto il Regno divenendo sottoma-

rini da Reggio a Messina.

Le strade ferrate si crescono in questo regno ,
che fu il primo

ad averle in Italia
,
e poi per molteplici ragioni avea sostato nel

conlinuarne la costruzione. Ora il Governo a sue spese ne va con-

ducendo una quanto lunga, tanto vantaggiosa da Napoli a Brindisi;

ed un
1

altra la prolunga il Cavaliere Bayard, da Nocera a Salerno, e

forse piu oltre.

4. Dopo i pubblici lavori, uno private. La chiesa di san Domenico

Maggiore edificata nel secol decimoterzo con arcliitettura gotica

dell' egregio Masaccio primo , per tremuoti del secol decimoquinto
e decimosettimo e per conseguenti affrettati restauri, era condotta si

male da offer! re disordine airocchio e pericolo si alle persone che ai

. moltissimi dipinti e scolpiti monumenti d'arte che la fanno un vero

museo. I Padri Domenicani
,
che a tante altre loro glorie congiun-

sero sempre quella di un otlimo e splendido gusto in tutto quello

che pu6 decorare il culto divino
,

vollero restaurare e rabbellire la

deformata lor chiesa. Ne aflidarono la cura all' egregio professore

Travaglini. Questi si ben rispose alia fiducia di que' Padri, che qua-

lunque ponga il piede in quel tempio sentesi come rapito da un in-

sieme non saprei se piu maestoso o leggiadro. Certo io vi veggo
tutto lo slancio e 1'aereo della gotica perfetta architettura, e tutta la

maesta e splendidezza delle basiliche alia romana. Ebbero parte a

questo bell' effetto il cavalier De Vivo con una serie di medaglioni

dipinti a campo d'oro fra le punte degli archi, ne' quali rappresento
con vaghezza di tinte e con un fare larghissimo le mezze persone
de' precipui Santi di cui quell

1

insigne Ordine fu fecondo
;

ed il

Professore Michele di Napoli con un grande e nobile aflresco ,
ove

>S. Tommaso d'Aquino legge dall'altareT ufticio del Sacramento da
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se composto, e gli otto Dot tori, quattro della Cliiesa latina e quattro

della greca lo ascoltano, lieti di udir le dottrine de' lor volumi, cui

si tengono d'innanzi
, compendiate cotanto mirabilmente nel litur-

gico lavoro dell'Angelo delle scuote. Sia benedeito il Signore che ci

consola in vedere le arti e gli artisti migliori adoperarsi valorosa-

mente alia sua gloria !

5. La Reale Famiglia da omai due mesi vive nella salubre e va-

ghissima isola d' Ischia e vi sparge beneficenze innumerevoli , co-

rn' ella suole. Era cola condannato per colpe politiche a dieci anni di

confine un cotal de Onestis. Supplico ed ottenne intera grazia.

Pochi giorni dopo il Re lo vide lungo la via. Lo chiama : Come ! voi

qui ancora? Maesta non posso partire : ho debiti. Ebbene. mandate-

rnene il conto. Fu mandato, fu pagato, ed il de Onestis e gia libe-

rissimo a Napoli. Questi fatti
,

i quali ripetonsi ogni giorno ,
e pel

numero loro non destano piu maraviglia, smentiscono le vili calun-

nie dai libertini vomitate contra un si benefico e generoso Sovrano,

e gli legano sempre piu 1' affetto e la riverenza de' suoi sudditi.

6. Le uve qui ed in tutto il regno di qua e di la dal faro
, og-

gimai credonsi perdute : il frumento non venne abbondante : i gra-

noni o grani turchi primitivi seccarono in molti luoghi alti e ma-

cri : ma nelle grasse pianure fruttarono assai. I tardivi promettono
bene per tutto. Fu vietata 1' estrazione de' cereali

,
e favorita col

toglimento dei dazi per cinque mesi la loro venuta.

7. Tardi vi ragguaglio d'una insigne conversione d'un ragguar-
devole protestante , perche tardi m'e venuta a notizia. II signor D.

Riccardo Stiwens per condizione Viceconsole Britannico nella cit-

ta di Gallipoli ,
e per religione inflessibile protestante, il 26 Mag-

gio trovossi per lunga iiifermita condotto agli estremi
,
essendone

gravemente afflitte la sua consorte
, gentildonna maltese

,
e le

due figliuole tutte cattoliche. Udito il pericolo dell' infermo
,

e il

dolore della famiglia, v'accorse quella notte stessa Mons. Vescovo

D. Antonio La Scala accompagnato da due canonici Sabato e Piro,

e dal Sacerdote Garzya , ementre quest' ultimo annunziava air in-

fermo la visita del prelate ,
e pregavalo di accoglierla con cortesia,

gli altri una colla pia famiglia pregavano per la conversione del

moribondo la Vergine SS. del buon consiglio. Entr6 quinci a poco
il Vescovo : alle brevi ma calde sue parole ,

al bacio di pace che

gl' impresse sulla fronte un di que' preti ,
il signor Stiwens sentissi

come per incanto cangiarsi il cuore in petto : invoc6 il nome SS.
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di Gesu
,
bacio la croce pettorale del prelate, si dichiaro caltolico.

Firmo con mano ferma I'abiura presentatagli scritta
,
e voile clie

si facessc di pubblica ragione ; riceve, il battesimo sub conditions;

si confesso
,
riceve tra le lacrime.di consolazione dei parenti e de-

gli astanti il Viatico e 1' estrem' unzione
,
e pass6 il rimanente di

quella notte in una continua e fervorosa invocazione di Gesu Re-

dentore
,
di Maria sua Santissima Madre e dei Santi comprensori.

11 di seguente gli fu recato con pompa nuovamente il Sacratissimo

Corpo del Signore, e le poche ore che gli avanzarono di vita i'uro-

no per lui ore di sentita e vivissima consolazione. Mori la notte del

28 con edificazione universale della citta , che benediceva Iddio , e

col pianto dei suoi parenti e amici
,
che 1' amarezza della perdita

confortarono colla gioia della sua conversione. Ecco un caso no-

vello che conferma quell
1

antico assioma
,
che solo puo conf'ondere

ogni eresia : Nessun cattolico in punto di morte rinunzio alia sua

fede
;
moltissimi e insigni eretici

, protestanti ,
increduli ritorna-

rono in quel punto cattolici.

8. Molte cose si potrebbono dire intorno ai moltiplici incrementi

di pubblica prosperita nelle provincie del Regno amministrate da

solerti e zelanti Intendenti. Ne potrebbe esser segno il Discorso nel-

la riapertura del (Jonsiglio generale del primo Abruzzo ulteriore

dell'egregio Intendente Santo Roberti. Quel discorso, gia messo a

stampa, paragoriato coi due che lo precessero pel 1851 e 1852 mo-
stro colla evidenza delle cifre quanto possa a poco a poco ottenere

una oculata e paziente amministrazione. Dai detrattori del regno
di Napoli si leggera sicuramente con maraviglia (pag. 53) che lun-

go un anno nella percezione del dazio fondiario in una intera pro-
vincia non vi e stato uopo di atti coattivi. E poiche siamo a parla-

re della Provincia di Teramo, ci si permetta un cenno ad un fatto

particolare.

Era antico e vivo desiderio degli abitanti del primo Abruzzo Ultra

quello di una strada rotabile, che direttamente congiunta avesse Te-

ramo con Aquila. Ma le grandi didicolta che gli alpestri luoghi pre-

sentavano, e la enorme spesa alia quale andavasi incontro, faccano

rimanere fra i tanti desiderii non attuabili, anche quello giustissi-

mo dei Teramani. Nel 1847 pero le cose cambiarono; che 1'augu-

sto Ferdinandp II, avendo Teramo onorata di sua presenza, e rico-

nosoiuta Tutilitadella sospirata via, ne decretava 1'esecuzione a spese

del Real Tesoro, e considerevoli somme immantinente venivano date.
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E cosi videsi, con generate sorpresa, in breve tempo sviluppata sulla

sinistra sponda del flume Vomano in mezzo a quei monti creduli

sino allora inaccessibili una holla via. L'Intendente die in suo pen-
siero gia scorge la novella ed insperata prosperita . alia quale la

provincia da lui amministrata avviasi in tutti i modi, caldeggia il

pronto compimento della indispensabile strada. Egli recatosi non ha

guari nella Capitate in congedo , presentandosi al Monarca , facea

si die altri 18,000 ducati fossero aggiunti a quelli gia dati per spin-

gere innanzi i lavori senza interruzione.

Ne qui restavasi il benevolo pensiero di lui, die dal munificentis-

simo Re ottenea pure ,
che la strada pel bosco Martese finalmente si

aprisse, e si usufruttuassero al fine i tesori iviracchiusi, cioe gl'in-

numerevoli e smisurati abeti, clie perivano per vetusta
,
senza po-

tersene trarre profitto alcuno, mancando la via per condurli altrove.

Questi ed altri tratti, che per brevita tralasciamo, della sovrana

muniticenza empirono di gioia il cuore dei Teramani
,
e nel giorno

15Luglio, allorche I
1

Intendente Roberti tornava fra loro
, vollero

in tutti i modi manifestare i loro sentimenti di riconoscenza e lo ac-

colsero coi segni piu caldi e sinceri di pubblica gioia.

In Napoli e nelle provincie come per tutto altrove son cominciate

le consuete esercitazioni scolastiche
;
delle quali si dara forse qual-

che contezza : per ora non si vuol preterire tin pregio tutto speciale

di quel paese che fu la Magna Grecia. Lo studio del greco vi e col-

tivato con amore e profitto da forse non aver uguale nel resto della

colta Europa. La pruova d'interpetrare estemporaneamente Omero

vi e se non ordinaria almeno non rara-, e nel 12 Agosto nel R. Col-

legio di Salerno un giovanetto appena trilustre per nome Luigi

Graziola
,
di Atella in Basilicata, si proffer!va a volgere estempora-

neamente in volgare qualunque tratto dell
1

Odissea
,
e nel farlo ag-

giungeva quelle illustrazioni intorno all
1

orditura poetica e dialetti

che dagl
1

interrogatori eran richieste.

1 . La Chiesa di Palermo dopo due soli mesi di vedovanza
,
e

stata rallegrata del suo novello Pastore nella persona di Monsignor
D. Giovanni Naselli gia Vescovo di Noto. Monsignor Naselli e del-

I

1

illustre e dotta Congregazione dei PP. deH'Oratorio, anzi pria

di essere chiamato alia dignita episcopate per la nuova diocesi di

Noto, dove lascia desiderio di se e memoria indelebile delle sue vir-

tu, resse per lunghi anni la casa dei PP. di san Filippo Neri in Pa-

lermo. La Chiesa Metropolitan di Palermo va lieta oltre ogni dire



COXTKMl'OKANEA

di avere a suo Pastore un uomo informato dallo zelo e dalle soavi

virtu del suo santo ed immortale istitutore. Nelle ore pomeridiane

di venerdi 29 Luglio il clero secolare e regolare raccoglievasi con

gioia nella Chiesa Cattedrale di Palermo-, <[uivi Monsignor Cervello,

gia Yicario Capitolare ed ora eletto Yicario Generale da S. E. Rma

Monsignor Naselli
, prendeva possesso della sedia arcivescovile per

^rocura, in mezzo a numeroso concorso di popolo che assisteva con

riverenza e religione al rito augusto. Anclie le diocesi di Noto, Si-

racusa e Trapani sono state provvedute d' ottimi e zelanti pastori ;

sicche delle varie sedi vacanti nell'Isola di Sicilia resta ora a prov-

v.edere alia Sede arcivescovile di Monreale, al quale supremo biso-

gno non tarderanno di occorrere la Santa Sede madre e maestra di

tuUe le Chiese, e la religione del nostro pio ed augusto Monarca.

2. Mentre la propaganda anglicana si studia nelle varie parti del-

la penisola italiana di i'ar proseliti, e di accrescere il numero dei

figli dell'errore, e certo unnobile ed efficace disinganno quello che

ci porgono di tempo in tempo alcuni protestanti che venuti d'oltre-

niare e tocchi dall'augusta e divina maesta del culto cattolico, abiu-

rano il loro errore, si riconciliano colla vera Chiesa e fanno ritor-

no in grembo alia grande unita cattolica. II giorno 29 Giugno la

Congregazione della Provvidenza, sottostante al magnifico tempio
dei PP. Teatini, si apriva per dar luogo ad uno dei piu teneri e con-

solanti spettacoli che sia dato godere ad un cuore sinceramente

cristiano. II giovane Pietro Noe di Due Ponti citta della Baviera Re-

nana, vi entrava per ricevere dalle mani del P. Francesco Orltmdo,

che da tre mesi erasi adoperato alia sua conversione ed alia sua i-

slruzione, il battesimo sub conditione. II tempio elegantemente
addobbato era gremito da un immensa folia accorsa ad assistere e

pigliar parte ad una ceremonia tenera e consolante. Dopo conferito

il battesimo, il detto padre dicea la messa all'altare di Nostra Signo-
ra della Provvidenza

, quasi per mettere sotto la tutela dell' Ausilio

dei cristiani il novello convertito. Al momento di comunicarlo del

pane degli Angioli, il P. Orlando gli diresse un caldo e devoto col-

loquio che fu accompagnato dagli afletti e dalle lagrime di quanti

partecipavano a quella religiosa festa. Dopo la messa riceveva il

Sacramento della confermazione da Monsignor Cilluffo. Pietro Noe

divenuto cattolico, confermava agli amici, e a quanti Tavvicinavano

di non avere mai nella sua vita provato un giorno di consolazione
'
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cosi profonda e sincera
,
come quello in cui potea (lire finalmenle :

Ich bin nichl mehr ein Kclzer. (Jo non sono piu un eretico).

3. La Criltoyama alle viti fa rapidi progress! in piu di un luogo
della nostra isola, segnataraente dove il prodotto delle live e piu con-

siderevole. Tutti i rimedii dalla scienza suggeriti ,
e messi in opera

qui e cola sono riusciti insufficient! ad arrestare il male. Dio non

voglia clie il raccolto delle uve quest' anno ancora abbia ad essere

scarso per non dir nullo.

STATI SARDI (Da nostra Corrisp.) \. Lealta de' libertini. 2. Economie cd

imposte. 3. La sicurezza pubblica. 4. La marina militare. 5. La

riforma cattoliea.

\ . Vuolsi risalire ben oltre al \ 850 per trovare le origini di

quelle acerbe ostilita
, con le quali il Ministero Sardo viene dimo-

strando di qual tempera sia la somma riverenza e 1' iaviolata devo-

zione
,

clie esso a parole si piace di professare verso il supremo
Gerarca della religione dello Stato. II regalismo gallicano metteva

gia, in Piemonte profonde radici quando in sul prinnipiare del di-

ciottesimo secolo levarorisi fra Roma e Torino
,

iritorno a materie

beneficiarie e feudal!
,
e intorno a punti d' immunita locali e di giu-

riscUzione ecclesiastica
, quelle gravissime controversie

,
che con--

tinuatesi piu o meno vivamerite sottosopra un trentacinque anni ^

non ebbero termine fino al 1741. Sotto ii Pontificate di Clemente

XI
,
nel 1711 e nel 1712, le scissure furono spinte a tal segno clie

il focoso Vittorio A.medeo II, venuto a vie di fatto, e trattesi perci6

addosso le piu solenni censure del Vaticano
, parve quasi voler ri-

nunziare alia fama tradizionale di pieta speccbiatissima e di sincera

qssequio verso il Vicario di Gesu Cristo
, per la quale va si onorata

la dinastia Sabauda. Lo zelo e la condiscendenza di Benedetto XIII

appianarono le piu gravi difficolta intorno alia materia beneficiaria,

siccb& videsi cessare la funesta vedovanza di quasi tutte le diocesi

del Piemonte
,
le quali per nomina regia furono provvedute di Ve-

scovi. Ma rimanevano indecise le quistioni intorno alle immunita

ed alia giurisdizione ecclesiastica, e piu acceso che mai il litigio in-

torno al diretto dominio della Santa Sede sopra alcune terre e ca-

stella degli Stati del Piemonte. Clemente XII rivoc6 le concession!

del suo predecessore 5
si dovettero ripigliar da capo le praticbe e gli

studii, e solo se ne venne a termine nel Gennaio del 1741, regnando
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in Piemonte Carlo Emmanuele III, e sedendo al Vaticano Bene-

detto XIV. Questo Pontefice credette non poter meglio inaugu-
rare la propria esaltaziorie alia Sede Romana, che metlendo fine alle

dissonsioni della Santa Sede colla Corte di Torino
; eppero si venne

ad una convenzione, per la quale Re Carlo Emmanuele ed i suoi

successor! erano istituiti Vicarii di essa Santa Sede in quanto ai

feudi contestati, di cui loro cedevasi il diretto dominio, stipulando

al tempo stesso I' obbligo di prestar giuramento nell' atto dell' irive-

stitura
,
e di offerire ogni anno

,
in perpetuo ,

alia Santa Sede un

Calice d' oro del valore di scudi due mila d' argento ,
di moneta ro-

mana. Carlo Emmanuele
,
ed i suoi successori fino all' epoca della

rivoluzione francese
,

satisfecero religiosamente a quel sacro dove-

re. Caduta la dominazione napoleonica ,
e ristaurato il Governo de'

Reali di Savoia
,

il Re Vittorio Emmanuele fino da I 1817 reputo

debito di giustizia e d' onore V adempiere quell
1

obbligo imposto da

un solenne Concordato ; e cosi prosegirivasi non solo durante il Go-

verno assoluto
,
ma eziandio dopo la promulgaziene delle riforme e

dello Statute, fino al 1850 inclusivamente. Nel 18ol
,
a maniera di

rappresaglia per la fermezza, con cui la Santa Sede avea respinto le

offensive ed arbitrarie innovazioni introdotte per legge nella giuris-

dizione ecclesiastica
,
la Camera dei Deputati , consenziente il Se-

nato, e coll' approvazione del Consiglio di Stato
,
cancello dal pre-

ventivo la somma assegnata a tal fine
;
e cosi il Governo Sardo d'un

tratto di penna distrusse quella parte del Concordato con Benedetto

XIV, che gli tornava importuna; ritenendo, ben inteso, in pieno vi-

gore le concessioni ed i diritti che vi erano sanzionati in suo favore.

II Sommo Pontefice Pio IX ha teste solennemente protestato

contro tale aperta violazione d' un rigoroso contralto bilaterale
,
di

cui la lealta de' moderati vorrebbe fare buon mercato. L'annunzio di

tal protesta giunse al Piemonte per mezzo dell' Univers ; e come era

da prevedere, i giornali della fazione libertina, in mancanza di salde

ragioni ,
vuotarono il sacco de' sarcasmi, delle beffe e delle contu-

melie. Se ne abbia un saggio in queste righe dell' Opinionen. 213.

Ci permetta dunque (V Vnitcrs] di ignorarla anche noi (la pro-

testa del Papa), rammentando per6 essere leyge natwale invaria-

. bile e sanzionata dalla storia di tutti i tempi ,
che i tributi fra

Stato e Stato non si pagano dal giorno in cui il preteso debitore

. ha la volonta e la forza di non pagare. Queste parole non abbi-

isognano di commenti
,
e comunque non abbiano carattere iifliciale,
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si possono riguardare come la genuina espressione Jelle teorie che

si vogliono praticare dal Governo. Cotesti avvocati nel loro dispo-
tismo vanno piu spicci che Napoleone il Grande

,
il quale voleva

si trattasse col Papa come se dietro lui stessero armati in guerra
duecento mila uomini. Tuttavia hanno prudenza di fare un po' di-

versamente verso T Austria. Questa ha gia indirizzato al Governo

Piemontese varie note per domandare 1' estradizione di rifuggiti

politici che sono incolpati di delitti comuni, come furti ed omicidii.

II Ministero lascia ai giornali ii pensiero di far le smargiassate e le

spavalderie italianissime, e se la cava pulitamente col dare suhito lo

sfratto all' inquisito, e poi rispondere ingenuamente che quel cotale

non si trova in Piemonte. Resta a vedere se i libertini del Piemonte

si terrebhero contend che p. e. 1' Austria attuasse verso il Governo

Sardo le dottrine di cui questo si vale contro la Santa Sede
;

cioe

il diritto delta forza !

2. Ma 1' Opinione reca un' altra buona ragione del non pagarsi
I'annuo Jributo a Roma

;
ed e 1'essere gia i contribuenti Piemontesi

troppo stracarichi d' imposte, ne doversi gravare di piu per soddis-

fare ad impegni ,
di cui non ebbero verun compenso. E in parte e

vero che di balzelli d' ogni natura se ne portano piu di quanto sa-

riasi mai creduto che dovesser costare le pazzie del 47 e del 4.
Ma questa spilorceria economica in uomini che sparnazzano milio-

ni, e che regalano 400 mila franchi agli emigrati, mette veramente

pieta, per non dir altro. Ne per questo riusciranno ad acquetare il

malcontento del popolo che incomincia a risentirsi del non goder
altro frutto del nuovo ordine di cose, che di sempre nuove imposte.

Quella sopra le gabelle accensale ha desto qui e cola una viva irrita-

zione. II Consiglio Provinciale di Genova s' accordo nel protestarvi

contro con voto unanime. Varii Municipi della Savoia o si dimisero

d'uflicio
,
o dichiararono di trovarsi nella impossibility di portare

quel peso. Qualche Municipio offeri al Governo di cedergli tutte le

rendite per essere sgravato delle spese assai maggiori, a cui dovreb-

be soccombere. Sicche per questa parte le cose non vanno guari

allegramente, e mettono in gran pensiero di quel che sara nel pros-

simo anno, in cui si dovranno riscuotere parecchi altri balzelli diretti

ed indiretti
,

sui quali il Governo ha fatti suoi calcoli. Tuttavia si

vuol riconoscere che il maggior moviniento commerciale prodotto

dalla ferrovia di Genova porge buone speranze per 1' avvenire. Nel

primo semestre di quest' anno 1853 il provento che se ne ritrasse
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fu di L. 2,043,699:45, con aumento di L. 56 4,260:40 sopra quello

del corrispondente semeslre nel 18,'>2. Tra qualche mose la ferrovia

Sara compiuta e continua lino a Geriova ,
e giova sperare die se ne

otterranno piu considerevoli vantaggi. Di che si ha gran bisogno in

uno Slato che con una rendita di poco piu che 100 milioni vanta un

deficit annuo di 10 milioni
,

oltre ad un debito pubblico di 800

milioni. E poi 1" Opinione grida rovinata T Austria, rovinati gli Stati

Pontificii perche le loro finanze presentano un deficit eguale al

quarto od al quinto delle loro rendite !

3. Grandi querele si levano altresi per ogni dove pel difetto

di sicurezza pubblica ,
massime nell' isola di Sardegna. A trar-

re il novero de' misfatti pubblici e gravissimi che vi si com-

mettono quasi a man salva e in pieno giorno ,
avrebbesi con che

imporre silenzio per sempre ai giornali libertini del Piemonte ,
i

quali si studiano d'esagerare i mali di tal genere onde sono afflitti

altri Stati d' Italia. Basti dire che in soli dodici giorni la Gazzetta

popolart di Cagliari riferi 6 omicidii
,
oltre a parecchi altri avve-

nuti nei dintorni di Sassari. In terra ferma 1' attivita e il coraggio

a tutta prova de' Carabinieri Reali bastano appena ad infrenare

1'audacia de' masnadieri
,
che fin sulle porte della capitale assalta-

no a mar.o armata le vetture ed i passeggieri. In pochi mesi furo-

no una quindicina di carabinieri che rimasero morti nell' atto di

tentare la cattura di cotesti assassini. Ma il Governo con molta pru-
denza e con un po' piu di zelo potrebbe provvedervi, avendo a cio

ordinata la milizia nazionale e piu che sufficiente truppa assoldata.

i. Pare che i pensieri del Governo siano tutti assorti in gran-
diosi progetti per V avvenire

,
e che percio esso non abbia piu agio

di provvedere al presente. Difatto si parla de lavori che stanno per

incominciarsi alia Spezia onde traslocarvi 1' arsenale e la marina

militare
;
e sara una nuova cagione di spese enormi. La marina

militare del Piemonte e cosa da nulla: conta appena 11 legni a

vela con 308 cannoni
,
ed otto legni a vapore della forza comples-

siva di 1730 cavalli. Eppure il bilancio della marina ascende a

L. i,092, 100. Pare che ora vogliasi metier mano risoluta a rior-

dinare qtiesta parte della forza militare dello Stato
, soprattutto

per ci6 die riguarda gli ufiiziali e lo Stato maggiore. E se ne senti

il bisogno specialmente in questi ultimi tempi , per la dimostra-

zione pratica del frequente investir che facevano i legni da cuerra

Serie //, vol. HI. 38
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or negli scogli , or negli altri bastimenti
,
con imperizia da far

vergogna a' piu meschini marinai
,
e da metier veramente in fu-

rore T amor proprio de' Genovesi, die son pure eccellenti marinai.

II recente caso del G&vernolo ha provocalo molto dispetto a Gcno-

va. II conte Persano, su cui ne cade la risponsabilita. fu posto agli

arrcsti, e dara ragionc di se innanzi ad un consiglio di guerra. Sa-

putolo di ritorno da Tolone
,
dove avea condotto il Governolo per

te piu urgenti riparazioni , si voleva a Genova far chiasso contro

di lui
,
e solo un rigoroso provvedimento dalla parte delF autorita

di sicurezza pubblica pole sottrarlo ad una violenta dimostrazione.

Non avrebbe fatto meraviglia che i mazziniani avessero colto quella

occasioneper qualche tafferuglio. Essi non si celano punto, e nem-
meno credono aver bisogno di dissimulare. Hassene in prova una

iscrizione pubblicata dall' Italia e Popolo per 1' anniversario della

Capitolazione di Milano. Eccola : Ai Re Martiri di una corona

sacrino altri incenso e coscienza A noi e Superga -
oytti

angolo di terra dove dorme un soldato della patria
^

ogni fa-
'

miglia dove si piange un esule ogni offidna dove si lavora <

per

<c T insurrezione. Cosi va bene. Almeno ipocrisia qui non ce n' e.

5. Un giornale di Torino pubblic6 alcuni cenni inlorno a' ma-

noscritli del Gioberti
,
che sperasi dover fra poco vedere slampati.

Uno sarebbe un lavoro compiulo sopra VOntologia ; 1'altro k inti-

tolato della Riforma -cattolica, nel quale vuolsi che Gioberli abbia

Svolto que' principii, che a maniera di semente avea giltali qui e

cola nelle pagine dei Prokgomeni e del Gesuita moderno, e meglio
rivelati nell'^po^og'm e nel Rinnovamento . Ma siccome accennavasi

al Massari
, quasi coslui dovesse aver lo incarico di mandar fuori

per le stampe qu'elle scritlure, il Massari indirizz6 a\YOpinione una

letlera per dire non essere ancora finito 1'esame delle scritlure del

Gioberti
,
e finche queslo non sia compiuto , essere senza fonda-

mento checche se ne possa dire. Tuttavia pare certo che esista

quest
1

opera della Riforma Cattolica
,
e sarebbe sommamente desi-

derabile che gli amici del Gioberti la mettessero fuori , onde si

vedesse meglio lo scopo cui tendeva
,
e 1' indole della sua orlodos-

sJa cattolfca.

Gerto e che non aspetta la riforma mUolica il Municipio di Pi-

iierolo, il quale ha tesle votato il dono d'un'area sufficiente di ter-

reno per la erezione d' un tempio Valdese
5
e neppure 1' aspetta un
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cotale clie nel Collegio d' Oneglia ,
in una accademia di prosa e

poesia declamo contro il cattolicismo gesuitico e papista ,
ed usci

in villane contumelie non solo contro parecchi Principi della Peni-

sola , ma eziand'O contro la religione ,
a segno da lasciarne stoma-

cati quanti uditori non parteggiano pel cattolicismo alia maniera

di Gavazzi.

II.

COSE STRANIERE.

PORTOGALLO. \ . Di nuovo degli spropositi detti in Parlamcnto contro il Bre-

ve Pontificio. 2. Diguitosa protesla di Mons. Interuuuzio.

1 . Nell' ultimo quaderno parlando delle diatribe eccitate dal Par-

lamento di Lisbona contro la S. Sede, lasciammo di riferire alcime

circostanze che non vogliono essere dimenticate. Find'allora qual-
che foglio aveacele trasmesse

;
ma noi credemmo di temporeggiare

alqutteto per rendercene meglio accertati. La proposta del sig.

Sampaio, il quale chiamava benemeriti della patria gli scomunicati

dal Breve pontificio, non venne dalla Camera approvata nella sua

petulante crudezza ,
ma bensi coll' addizione proposta da un alto

personaggio appartenente alia schiera de' moderati, il
quale

riusci

ad appiccicarvi il titolo della benemerenza di que' famosi, cioe: 1'es-

sere rimasti fedeli a' diritti del Patronato portoghese nell
1

Oriente.

La malizia del quale emendamento scorgesi perfmo da' cieconati.

Gli strafalcioni poi che s' udirono in quella memoranda giornata da

parecchi padri della patria sono molti e assai madornali. Cosip. e.

uno degli oratori volgendo 1' apostrofe agli scomunicati: Reveren-

dp Vescovo di Macao, dicea, e voi o pastori delle Chiese di Bombay,
i vostri animi, lo sappiamo, nuotano nell' amarezzaj ma F odierna

seduta del Parlamento lusitano ravvivera la vostra fede e ricom-

pensera la vostra devozione. Sperate in Dio e tenete fermo che S.

S., conosciuti gl' intrighi della Propaganda, rendera giustizia alle

vostre singolari virtu : il Breve di Roma non e Breve pontificale ,

ma bensi unlibello stravagante che non pu6 essere opera d' uom
considerato. Cosi il saccente, con tanti scappucci quante parole. Ed
un professore dell Universita di Coimbra, con piglio condito di mali-

gnita giansenistica e d' ignoranza protestante, sentenzio di eccessi-

vamente rigoroso il Breve ; aver bensi la Chiesa facolta d' infliggere

pene canoniche (grazie deU'aVviso) ,
ma non poterne usare a spro-

posito (solito appiglio de suoi antesignani). Or qual e poi, chiede il

dottorello , la colpa del Vescovo di Macao ? Risponde : il Yescovo

amministro i sacramenti nel territorio di Bombay (contro i canoni

della Chiesa
,
mvadendo la giurisdizione de' vicarii apostolici e ad
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onta dell' espresso volere del Papa) ;
ma cio fece dopo V invilo e

dopo Tordine del Governo civile : dunque compie opera santa e de-

gnissima d' encomio. A qaesto si riduce il formidabile quadrello

partito con istupore e i'ra gli applausi de'suoi colleghi dal sillogistico
arco del dottore coimbricese. II quale termino con fare un contro

breve di elogi e di ringraziamenti a' colpiti dalle ecclesiastiche cen-

sure, e con dar consiglio al Governo di rintuzzare la spada abusiva-

mente sguainata dalla Chiesa , ricorrendo a' provveditnenti del 10

Marzo del 1764, ossia a' decreti dello sciagurato Marchesedi Pom-
bal

,
che e quanto dire di colui die gitto il mal seme onde pullula-

rono fmo a' nostri giorni le piu deplorabili calami ta del Porlogallo.
2. Intanto die cosi si freneticava da alcuni saputelli nel Parla-

mento lusitano, Tlnternunzio di S. S. che dalla loggia vi assisteva,

penso di protestare altamente contro siffatte calunnie: il perche di-

sceso trasse avanti e chiese i suoi passaporti ,
arrecando di non po-

tersi piu a lungo soflermare in quel paese, ov' era cosi bistrattata la

suprema autorita, di cui egli era rappresentante. II Gabinetto, die

ora sta in trattazioni colla S. Sede, si mostro corrucciato della su-

bitanea risoluzione. Parecchi deputali i quali gia prima da' loro

stalli indegnarono alle sfacciate menzogne ripetute da' colleghi, fat-

ti timorosi delle conseguenze che tanta improntitudine avrebbe

partorito,cercarono di calmare il giusto sdegno dell" illustre Prela-

to. Insomma tanto si fece che Monsig. Internunzio credette baste-

volmente riparato lo scandalo e depose per ora il pensiero della

partenza. Sperasi che non ostante quel deplorabile accidente
,
le

trattazioni iniziate avranno il loro corso e riusciranno a felice com-

pimento. Non vogliamo ommettere di accennare che non solo pa-
recchi deputati della Camera

,
ma

,
cio che piu monta

,
la stampa

cattolica, anzi la nazione intera si mostro stomacata deiroltraco-

tanza de'pochi loro rappresentanti, che vilipesero T autorita pontifi-

cia, esi scagli6 contro que'Ministri, i quali non impedirono un voto

che poteano e doveano impedire.

SVIZZEIU e FRANCLV. 1. Stato dei Cantoui cattolici. 2. Insorti del 22 Apri-
le. 3. Spcse pel rifuggiti.

*- 4. Vertenza austro-svizzera. 5. Fesle a Pa-

rigi. G. Circolare del Min. dell' Interne.

1 . I corifei della rivoluzione svizzera non depongono mai il vezzo

di confondere nei loro discorsi e nei loro manifest! la liberla colla

democrazia, quasi fossero cose identiche, e quella trovar non si po-
tesse senza questa. Eppure il piu bel titolo che i Cantoni cattolici

avessero all
1

ammirazione dell'Europa, e propriamente quello di

afver saputo conciliare nella pratica per molti secoli quei due oggetti

che, grazie ai nostri rigeneratori ,
cominciano a parere inconcilia-

bili. Ma se i piccoli Cantoni svizzeri poterono mantenersi liberi e

democratic!, ci6 fu perche eran popolo desto, sobrio. moderate nei
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suoi desiderii
,
e soprattutto profondamente religiose. Si sarebbe

detto die i rigeneralori modern! li avrebbero proposti come modelli

alle nazioni, delle quali volevano 1'affrancarnento. Ma fa tutto il ro-

vescio: i Canton! caltolici furono le prime vittime immolate al Mo-
loch dell'idea rivoluzionaria-, c siccome nel loro mezzo non trova-

vasi alcuno elemento di rivoluziorie, cosi si suscito contro di loro

la guerra piu iniqua, di cui abbinno ricordanza gli annali del mondo.

Quando poi 1'u consumata 1" opera di calpestarli e stritolarli sotto il

peso di forze quadruplici , allora si die loro la bella nuova clie essi

lino a quel tempo erano vivuti in servitu : e perch e gustassero i

frutti della liberta, furono abbandonati anima e corpo alia balia di

un pugno di miserabili avventurieri. Da quel momento ebbe prin-

cipio una lotta sorda ed accanita tra le popolazioni oppresse e i Go-
verni usurpatori ed oppressor! : lotta clie nel Cantone di Friborgo

giunta in questo presente tempo al piu alto grado d' interisita.

L' Assemblea federate ha dovuto parecchi volte, lungo quest' an-

no, occuparsi delle molte petizioni trasmessele da tutti i punt! della

Svizzera in favore dello sventurato popolo friborghese. Queste ban-

no avuta la medesima sorte delle tante altre somiglianti : val quanto
dire clie sono state rigettate da una considerevole maggioranza.
Deve tuttavolta osservarsi clie nell'Assemblea bernese a nessuno de-

gli onorevoli e bastata la fronte (e ce ne ha di bronzo) per soste-

nere che il Canton di Friborgo versi in una condizione regolare o,

come dicono, normale. Ecco un sottosopra a che si riduoe 1'argo-
mentazione degli orator! sinistri, o della sinistra che vogliate dire.

<c.Il popolo friborghese e un popolo oltramontano e fanatico (inten
-

dete sinceramente cattolioo). Se no! gli rendiamo la sua b'berta
,

. esso se ne varra per richiamare il Vescovo e i religiosi. Ora sicco-

me noi non vogliamo sapere ne dell' uno ne degli altri, cosi si de-

<>. ve ad ogni costo mantenerc il presente ordine di cose, e seguane
che pu6. Cosi ragionano quei democratic! per eccellenza, que"-

gli uomini che in altro tempo mostravano un si profondo rispetto

per la sovranita del popolo ! oh si senza dubbio : il popolo e sovra-

no ogni qualvolta vuole acconciarsi a ser'vir di sgabello alia loro

ambizione. Ma se questo popolo stesso, devoto sinceramenle al suo

culto ed al suo Dio, gli scacci da se colle loro dottrine pestilenziali,
allora essi lo dichiareranno senza cerimonie incapace di governarsi
c sostenuti da baionette forestiere, sel metteranno ferocemente sot-

to i piedi ,
schernendolo per giunta col dirgli che se ne deve com-

piere 1'educazione.

2. In seguito dell' infelice conato d' insurrezione del 22 Aprile.
il Governo di Friborgo avea dapprima istituita una corte marziale

incaricata di giudicare gli autori e i complici di quel tentativo. Le
Costituzioni cantonale e federale statuiscono, che alcuno non pu6 es-

sere sottratto al suo giudice naturale
5

e perciocche que' legislator!
hanno regalato al popolo un Giury, a questo apparteneva il pronun-



598 CHUISACA

ziare sulla colpabilita dei prevenuti. Ma le uliime elezioni avendo
fatto entrare tra i component! il Ginry molti conservator!, il Gover-
no non avea fiducia in esso, e quindi si rivolse a un tribunale straor-

dinario fondandosi sopra motivi di salute puLLlica e di umanita.

Quel tribunale, composto di uomini venduti al potere, si mostro mol-

to Tiberale nell'applicazione delle pene, talmeiiteclie nun meno di

137 accusati furono condannati alia casa dei forzati. Per buona ven-

tura il Consiglio federale cedendo ai richiami della pubblica inde-

gnazione, casso quel giudizio incostituzionale
,
ordinando che la

giustizia seguisse il suo corso regolare. Cosi la causa fu inviata in-

nanzi alia Corte delle Assise, la quale in questi ultimi giorni ha pro-
nunziato il suo Verdict. Di 14o accusati, 138 sono stati puramente
e semplicemente assoluti, 7 dicbiarati colpevoli ma con circostanze

attenuanti. II colonnello Perrier, primo motore di quella insurrezio-

ne, e stato condannato a 30 anni d'esilio dalla Confederazione, e i

sei suoi compagni a cinque, dodici e quindici anni dell:: stessa pena.
3. E la faccenda del sacro dirillo di asilo , come lo chiamano i

nostri libertini facendone grande pompa, non e tutto poi onore e

guadagno. Colpro i quali tanto T ban caldeggiato per lo passato, as-

sicurando che era cosa da nulla , stupirebbero in leggere il Compte
rendu del sig. Druey Direttore federale dell' interno. Da quel conto

apparisce che il ricovero dato ivi ai rifuggiti politici,. dal 48 in qua,
e costato alia Confederazione la somma di 1,473,000 fr. senza com-

prendervi le spese restate a carico dei Gantoni e dei Municipi. E
tutto questo senza altro vantaggio che di aver ricettata gente per-
niziosa o almeno sospetta ,

e di aversi apparecchiate nuove sorgenti
d' imbarazzi e di miserie.

4. I giornali addetti al Consiglio federale annunziano periodica-
mente che la quistione austro-svizzera si accosta al suo sciogli-
mento

;
che I' Austria e presta a cedere in tutti i punti e che le

rekzioni commercial! tra la Lombardia ed il ticino saran fra breve

restituite in integrum. Tuttavolta il blocco si prolunga senza nulla

rimettere del suo rigore ,
e non ci e veruna apparenza che il Gabi-

netto di Vienna sia disposto a conten tarsi di- belle parole. Certo ci

sarebbe difficile considerare come principio di accomodamento la

proibizione ,
fatta teste dalla Polizia imperiale a tutti gli operai ed

artigiani austriaci di viaggiare per la Svizzera o di soggiornarvi.
Delia quale proibizione si reca per motivo le perniciose influenze

che hanno acquistato in quel paese sotto il riguardo religiose , po-
litico

,
e morale le associazioni degli operai. Frattanto lo sciopro

degli operai svizzeri costretti a rimpatriare cresce ogni giorno ,
e

con quello una miseria che confina oggimai colla mendicita : col

manco del lavoro
, il prezzo dei viveri e stranamente cresciuto

;
e

negli ultimi giorni gli operai del Canton Ticino e segnatamente di

Mendrisio si sono ammutinati cagionando non piccolo tumulto.

Essi domandarono pane e lavoro : il Governo vi ha provveduto
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inviando cola truppe di orcupazione. Tntendiamo clic il Governo
nan puo essere obhligato a mantenere gli operai : ma intendiamo

altresi che avrebbe dovuto astenersi da quegli atti violenti ed arbi-

trarii, chc ban provocato -dall'Austria quei provvedimenti rigorosi
contro le migiiaia di operai svizzeri cbc lavoravano e vivevano sul

suo territorio. Loggiamo wl Deutsche Volkshallc che sul princi-

pio di Agosto non meno di 0212 operai del Canton Ticino sono

stati obbligati di riontrare nel loro confine, e i piu erano falegna-

mi, mugnani, muratori ecc.
;
e d' altra parte circa 4000 lavoratri-

ci di sola , che avean pane dalle fabbricbe di Lombard ia . sono sta-

te rincacciate sul territorio di Mendrisio a divorarvi loziosita e la

fame. Ci6 che avviene al di qua della confederazione si avvera al-

tresi sugli altri confini di lei : in Costanza non e loro permesso di

fermarsi nella citta : in Berlino sono scortati dalla Polizia fin sal

confine
,
ne-si opera altrimenti dalla parte della Baviera. E men-

tre che il Dottor Schneider sfringuella nell' Assembles di Berna
sull'amore pel popolo, questo e condannatoa lamentare insidiata la

sua reiigione di dentro
,
e a vedersi al difuori perseguitati e pro-

scritti come ladri o appestati. Noi non mettiam lingua sulla legali-
ta del non intervcnlo e sulla giustizia di somiglianti rappresaglie ;

ma un natural sentimento di equita ci fa giudicare che sarebbe

pifr conforme a ragione se quelli che opprimono un popolo ne por-
tassero essi la pena, senza far tollerare a questo, oltre ai danni del-

1'oppressione ,
il rigore di chi vorrebbe vendicarla.

5. II 15 Agosto festa che fu del primo Napoleone, e che e giorno
determinate ad esserla del presente, fu celebrato in tutta la Francia

e specialmente in Parigi con istraordinaria solennita e diremmo
anche con profusione di spese. Nella sola capitale furono erogati
fr. 700,000, dei quali , a vero dire, 80,000 furono distribuiti in

limosina ai poveri. Noi non ci fermeremo a descriverne i particu-
lar!, i quali si ridussero alle consuete dimostrazioni digioia, benche
fatte in piu ampie proporzioni. Riviste militari

,
ricevimento del

Corpo diplomatic e de' grandi dignitarii delf Irnpero ,
decorazio-

ni per le contrade e nei giardini ,
luminarie

,
fuochi artifiziali in

tre diversi luoghi della citta
, regate sulla Senna

,
armonie di ban-

de e di orchestre copiose di artisti
,
ascensioni areostatiche , rap-

presentanze mimiche e drammatiche ecc. ecc. La parte religiosa
vi ebbe altresi il suo luogo, e 1' Imperatore coll' Impsratrice accom-

pagnati dalla loro corte assistettero alia Messa conchiusa col Te
Deum oflficiandovi Monsig. Arcivescovo di Nancy grande Cappel-
lano della Corte.

Tragli spettacoli dati al pubblico richiam6 forsepiudi qualunque
altro Tattenzione una cavalcata ed un torneo istorico: rappresentante

quella il Camp du drop d' or. II corteggio era composto di.87 per-
sone in abiti e divisa di quel tempo : Re, Regine, cavalieri ,

araldi

cTarmi, alabardieri, scudieri, paggi,donzelli, portabandiere ecc. ecc.



600 CROXACA

11 torneo poi fu eseguito da 16 cavalieri inglesi e francesi cover ti

d' armature di i'erro e combattenti sopra cavalli bardati all' antica

maniera di ferro ancb' essi.

A queste pubbliehe feste si aggiunsero promozioni e nomine nel-

I'ordine della Legion d'onore; delle quali tutte si leggono le lunghe
lisle nel Monilcur. JNoi ci conlenteremo di notare sievome tra gli-

olliciali in quesla occasione nominati si leggono i nomi di nionsig.
Sibour Arcivescovo di Parigi, dell' abate Deguerry benemerito cu-
rato della Maddalena, e del sig. De la Guerroniere, del quale ultimo

si dice conferirglisi quel grado in merito dei segnalati servigi resi

allo Stato riella stampa polilica.

6. In occasione dei Consigli generali e di Spartimenti il sig. de

Persigny inviava una circolare ai respettivi president! di essi. In

quella insisteva che non si permettesse per nessuna mariiera ai Con-

sigli stessi di entrare in discussioni politic-lie ,
e cio faceva con pa-

role lanto piu gravi, quanto cbe ad onta delle medesime ingiunzioni
fatte otto giorni innanzi

, sapeva esso Ministro
,
da alcuni Consigli

medi tarsi indirizzi di congratulazione air Imperatore. Aggiungeva
poscia in questa sentenza, che quando la Francia avea colle sue pro-

prie mani fondato im Governo cosi fortemente costituito
-, quando

essa ne godeva tranquillamente i frutti di pace e di prosperita;

quando tutta la nazione avea il sentimento cbe non piu una Casta

od un partito reggeva la cosa pubblica ,
ma cbe sedeva a capo del

Governo un naturale rappresentante della nazione: quando questa
confidenza nazionale era partecipata dal Governo stesso

; quando
nell' ultimo viaggio d'ispezione, il contegno dei prefetti e del popolo
era stato un vero trionfo dell' autorita

; dopo tuttocio il Governo
non avrebbe permesso mai cbe i Consigli di Spartimento infranges-
sero quella legge cosi sapientemente costituita (di non entrare cioe

in cose politiche). Noi non faremo commenti su questo tratto di cir-

colare; il quale abbiam tradotto da giornali tedescbi, in quanto non
lo abbiam trovato riferito dai francesi. Ma per gli studiosi di diritto

pubblico e di scienze sociali non sara senza frutto averlo letto
;
e

per essi soggiungiamo 1' epifonema, col quale il cattolico giornale di

Colonia conchiude quel brano medesimo di circolare : in altri ter-

mini
,

dice esso
,

il trono non puo essere tenuto in piedi con quei
mezzi medesimi onde e stato costituito *.

QUESTIONE D' ORIENTE, 1. Lo Czar acocllb le condizioni di pace proposte
dalle quattro Potenze. 2. Non si sa la risposta del Sultano. 3. Speranze
di pace 4. Sunto della Nota Viennese.

1 . Dopo le cose dette nell' ultimo fascicolo intorno alia intermi-

nabile ed oramai fastidiosa questione d'Oriente, potremmo far punto

1 Hit andern Worten . der Thron kann nicht durch dieseFben Mittel aufrecht

erhalten werden, durch die er errichtet ist. Deutsche Volkshalle, 9 August.
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e non parlanie, ahnen per questa volta. Ma forse i nostri lettori non

la pensano cosi, e piu d'uno sara corso cupidamente a questo para-

grafo per istruirscne. Per non rimandarlo del tutto frodato nella sua

aspettazione, direm quel poco, anzi quel pochissimo che dalle eterne

pagine de'giornali ci tu dato cli raggranellare. In una Conferenza di-

plomatica, a cui assisteltero i delegati delle quattro grand! Potenze

occidentali Austria Prussia, Francia ed Inghilterra,fu elaborata una

proposta di conciliazione da presentarsi a'due Imperatori dissidenti.

L' autocrate accettolla senza glossa e mostrossene pago , purche la

Porta vi si acconci essa pure senza mutar sillaba del convenuto.

2. Finora non si sa la risposta del Turco, la quale a' calcoli fatti

non potra arrivarci che tra qualche giorno. Nondimeno la Patrie

ispirala non si sa bene da qual corrispondente dava il 12 Ag. per
accettata la proposta, e la pace, conformeal voto universale, decisa-

iiiente stabilila. JNel die concordarono poscia tutti que' periodiei

europei, i quali non sanno vedere come possa la Turchia nelle pre-
sent i condizioni rifmtarsi a qualsiasi sacrifizio vengale suggerito da

lanti e tali amid. Ma la Palrie ottenne in ricompensa dellasua pre-
coce novella un monitorio della Polizia di Parigi, ed i giornali che ne
avevano raccolto avidamente il dispaccio, si contentarono di narrare

T avvenuto alia sorella. JNoi soprassediamo dal dire la nostra sen-

k'n/a. Egli e pero da sapere che, mentre in Vienna si dettavano le

condizioni di pace, il Sultano pubblicava un Manifesto alia nazione,

afliggevalo secondo 1' uso d' Europa (cosa insolita in Costantinopoli
r non piu veduta) in tutti gli angoli deHa citta, e mandavane copia
a

1

governatori di tutto 1'impero. In quello s' informa il popolo del

finora operato riguardo alle pretensioni della Russia : vi si da conto

delle forze straordinarie dovute apprestare per necessita a tutela

dell' autonomia ottomana : si lagna il Sultano delle domande russia-

cue : cbiama violenza e atto misleale il passaggio del Pruth : si

esorta caldamente ogni cittadino a riguardare quasi fratelli i cristia-

ni dello Stato, perche questi non solo si mostrano paghi de' Firma-
ni irnperiali, ma si profferiscono anch' essi alia difesa del minacciato

paese. Stringansi adunque tutti di qualsiasi culto all' imperiale ves-

sillo, unico simbolo di comune interesse. Questo editto, lirmato dal-

1" Imperatore e da sessantadue membri del divano
,
fu come un tiz-

zone gittato tra materie assai oomhustibili, e Iev6 tal fiamma di pa-
trio entusiasmo che non si potrebbe facilmente descrivere; ognu-
no voile serbar copia presso di se delle memorandc parole ed

applicarla airingresso della casa o della sua oflicina. Qua e cola per
le piazze si lesse e si commento alia folia accalcata.

3. NondimenOji bisogna confessarlo, quella nazione ancor mezzSo

barbara non lia finora, come in certi regni civilissimi, perduta Fanticc'i

usanza di obbedire al legittimo sovrano
5
e sel'Imperatore chinera la

testa (e probabilissimamente a quest' ora 1' ha gia chinata) ,
il popolo

la pieghera csso pure, malgrado il bellicoso entusiasmo ond'e invaso.
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Un valido argomento dell' essere orainai consolidata la pubMica
quiete, si rileva dalle parole dall

7

Imperator Napoleone recentemenle

pronunciate. Imperocche rispondendo illoAgostoal Corpo diploma-
tico, che lo festeggiava e faceagli le solite coiigratulazioni, stretta la

mano all' Ambasciatore inglese, disse: che eragli dolce in quel giorno
solenne il veder raflermata la pace europea ;

la quale almeno egli
considerava cooie tale, senza che ne restasse contaminata la dignita,
o 1'onor proprio di alcuna nazione. Dunque alle Tuillerie edal capo
dello Stato tenevasi verso la meta del mese

, per quasi certa V ade-
sione della Porta alia Nota di Vienna. Anch' essa la Regina d' Inghil-
terra in un suo recentissimo discorso disse che confidava molto ne-

gli sforzi delle Conferenze vienuesi, ed avea ragione di sperare un

pronto acconciamento dei due Goronati litiganti.

Una privata nostra Corrispondenza da Malta del 22 reca che gi un-

to cola il.di innanzi un Vapore da CosUntmopoli avea annunziata

accettata dal Sultano la Nota, ed assicurata la pace.
'L Or di che trattasi egli mai hi quella- Nota? A noi non fu dato

per anco di trovarla in nessua giornale ,
sehbene mold pretendano

di saperae il contenuto, e ne vadano amministrando a' loro lettori,

come per antipasto, or uno or altro bocconcino. Uno de'primi a par-
larne fu Y Observer

,
il quale stampo che vi si racconta da prima la

controversia a cominciare dall' arrivo di Menzikoff fino alia sua par-
tenza: vi si esamina proh'ssamente la questione del dirittoche quin-
ci e quindi compete: si espongono le opinioni de' rappresentanti le

diverse Potenze, e vi si definisce chiaramente in qual senso inten-

dano i conferenti il protettorato russo
,
e la indipendenza dell' Im-

pero ottomano. Pare che dello sgomberare le provincie danubiane

non si faccia parola, e solo per indiretto vi si alluda in qualche pas-
so del documento. In sostanza si concede al Russo cio ch'esso vuo-

le, e non si obbliga a cedere cio che non vuol essere sforzato di la-

sciare. Egli e vero che avendo lo Czare promesso di ritirarsi sponta-
neamente dopo fatta la pace, non fallira alia promessa : che in tutto

il suo regno ando superbo di non aver mai violata anche legger--
mente 1' imperiale sua parola. Ad ogni modo per6 sara forzata la

Porta, durante 1' occupazione danubiana, di accettare que' patti che

rifiuto di ammettere prima di essa. Dura ,
ma ineluttabile condi-

zione !

Per altra parte il Conte di Clarendon dichiar6 qual necessaria

condizione di qualsiasi concordato lo sgombro delle milizie russe

da' principati del Danubio, e che i Governi di Francia e d'Inghilterra
non patirebbero verun accordo, il quale non si fondasse sopra 1' in-

dipendenza turca. Quindi nuovo aspetto della questione d' Oriente ,

la quale quando pure si terminasse nel miglior modo possibile, noi

non esitiamo di affermare che V Autocrate ne restera superiore e

che il
fincjui adoperato gli vale una strepitosa vittoria. Molte sono le

ragioni di questo nostro sentire, le quali perche facili ad indovinare,
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non vogliam qui esporre, ma lasciare alia sagacita ed alle medila-

zione de' nostri lettori.

IMPEUO DELLA CINA. 1. Che si dice delle vitlorie di Tien-te. 2. Probabilita

della sua disfatla. 3. liattagiia perduta dalle orde tien-lt-si. 4. Tieu-tc

si smasclicra da se stesso.

1 . Anche le notizie dell' Impero cinese continuano ad essere po-

che, incerte ed in parte contraddittorie. Noi frugammo di qua e di la

senza venir a capo di diciferare V enigma; ne punto ci valse 1'inter-

rogarne un prudente personaggio arrivato non e guari di quelle re-

gioni-,
il perche c' e uopo contentarci de' pochi giornali, che ne fan-

no parola, i quali raccontano che Nanchino e tuttora in rivolta e che

sulla torre di porcellana s-ventola la bandiera vermiglia. Secondo al-

cuni vi stanno a quartiere i ribelli in opera di munire la citta da

qualsiasi attacco intestino o forastiero, intanto che si accingono al-

ia spedizione contro Pechino. Altri invece pretendono che partito
Tien-te co' suoi alia volta della capitate ,

la citta nanchinese siasi

proclamata indipendente, e si regga a governo oligarchico di dodici

notahili del paese. Una delle prime opere intraprese da' nuovi padro-
ni fu lo spurgo del porto formato dal fmme Kiam, il quale bagna
Nanchino e dopo non lungo tragitto va ad insalarsi rimptto all'iso-

la di Cong-ming nell' oceano cinese. Era quello ripieno d' arena e

disacconcio a capir navi di gran mole. Sgombro che sia interamen-

te, verra al pari degli altri celebri porti di quell' Impero , frequen-
tato. Dicesi ancora che un cotal Tautae, capitano cinese di una pic-
cola flolta di navigli europei razzolati sti quelle coste, abbia assaliti

gli insorti, ma con tale suo smacco, che imbaldanziti i vincitori at-

traversaron poscia (cosa strana per verita) in numero di soli quattro
mila tra le fila di cinquanta mila imperial! ,

senza trovarvi la piu pic-
cola resistenza: tant' era lo scoramento in che aveanli gittati. Vuolsi

pure che in un attacco ad Amoy i ribelli restassero un' altra volta

superiori. Nondimeno 1' Overland China Mail afferma che gf impe-
rial! indarno sono stati lungo tempo attesi, ma finora non compar-
vero, e che in Amoy signoreggian pacificamente i soldati di Tien-te

rispettando gli europei e facendosi rispettare dagli indigeni tenuti a

freno colla legge marziale. Tutto questo raccogliemmo da giornali

piu o meno ligi al partito della ribellione.

2. Per altra parte qualche periodico assennato ci avverte che le

orde degli insorti sono concentrate fra le provincie di Honan e di

Xantun-, che da Xansi e da Peckeli muovono numerose truppe per
affrontarli; che da Suchuen e da Xensi aspettasi un poderoso eser-

cito imperiale; che 1' impresa del sedicente erede de' Ming finira tra

breve col ridicolo e colla vergogna ;
che certamente si spargera

moko sangue , e forse il conflitto definitive avverra nell' Hanan, se

pure le falangi di Tien-te non si gitteranno nel Quangsi e net Quan-

tum] , ove si lusingano di trovare qualche favore.
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3. Pare che nel Queicheu siasi ordinata una formidabile reazione,

e tale da molestare assai 1' esercito di Tien-te. Anzi
, secondo il

Vero amico del popolo ,
avvenne gia un terribile episodic a danno

delle milizie tien-tesi che ci piace di qui riferire. Affine di sperpe-
rare gl' imperial} che con vigoroso nerbo di soldatesca si appresta-
vano alia battaglia, fu spedita contro di loro una parte dell' esercito

di Tien-te con alia testa il valoroso generate Fo-tseu. Costui ac-

campatosi nelle pianure centrali dell' Huquang . e posto il quar-
tier generate a Xinche , si lascio non si sa come colpire alle spalle
dal nemico gittatoglisi addosso come torrente dalle montagne circo-

stanti. Benche in numero notabilmente inferiore, i Tien-tesi diedero

prova di straordinaria e disperata bravura
;
senonche dopo terri-

bilissima lotta
,
in cui restarono estinti sul campo di battaglia un

sette mila
,
dovettero cedere agli imperial! . cui avean mietuto un

numero assai maggiore di vittime sventurate. II Generale Fo-tseu

fu fatto prigioniero ; pubblicata la vittoria e celebrata ne' contorni

con grande letizia. La riviera di Lang, presso cui avvenne il ter-

ribile conflitto
, parve mutarsi in sangiie e fe vermiglio per alcuni

giorni il lago in cui corre a scaricarsi. De' morti d' ambe le parti
fu innalzato un cumulo spaventoso e appiccatovi il fuoco die fu-

riosamente si dilato
,
ed ebbe in brev' ora ridotta in cenere quella

montagna di cadaveri umani. L'infelice Fo-tseu, dopo percorsa fra

i ludibri del popolazzo e carico di catene tutta la citta
,
venne rila-

sciato alia vendetta della plebe, die lo fece in pezzi e gittonne i luri-

di avanzi nel fiume.

Questo fatto
,
a quanto pare ,

desto non poco timore nel Parla-

mento inglese sollecito che colla disfatta della ribellione non ne
vada di sotto il suo oppio ed il suo te

; eppercio il sig. James Gra-
ham credette opportune per la pubblica tranquillita di avvertire la

Camera, che Giorgio Bonham loro inviato presso 1'Imperador della

Cina erasi messo direttamente in relazione col capo degli insorti.

Cosi le paure svanirono. Noi non sappiam che pronosticare secondo
le regole della probabilita intorno all' esito di quell' infelice agita-
zione ond'e fatto spettacolo e vittima 1' Impero cinese.

4. II certo si e che i ribelli col loro capo vanno be! bello squar-
ciandosi da s& la maschera che copriva le loro imposture. Sopra
molte pagode si alza, & vero, maestoso il segno di nostra redenzio-

ne collocatovi da Tien-te; moltissimi furono gl' idoli dalui infranti

e gittati nelle fogne e ne' fiumi
,
e i nuovi manifest! riboccano di

sentimenti cristiani e terminansi coll'augusta sigla siccome altrove

raccontammo
;
ma sventuratamente mold altri suoi fatti sono lun-

gi dal rfspondere alle promesse. Per non dire delle trentacinque
femmine che seco conduce

,
i suoi soldati si vantano d' aver messo

a morte senza riguardo di eta o di sesso piu di venticinque mila

tartari, e mostransi tutti carichi d' oro e di oggetti preziosi. II che

non concorda troppo colla continenza, umanita e rispetto alia roba
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(Taltri cotanto proclamata ne' loro predicament!. Sebbene tutto cio

potrebbesi attribuire alFordinaria liceaza soldatesca die, dove non e

religione ad infrenarla. da riaturalmente in somiglianti eccessi; cio

che piu ci amareggia 6 il carattere musulmano ondc si veste la ri-

forma politica religiosa di quei ribelli. Di Dio Padre e della divina

missione di Gcsu Cristo parla con sufliciente cognizione, senonciie

facendo un ardito passaggio a so stesso, il misero Tien-te dicesi di

origine divina, fratello di Gesu Cristo, e frequentemente ratio in

Cielo a colloquiare con Dio. Ecco 1'indice di alcuni libri che corrono

per le mani de suoi soldati e di cui diede copia all'inviato inglese. 1.

Libro della divina leygc ; contiene un compendio abbaslanza esatto

del decalogo. 2. Libro de' comandi del Padre celesle disccso di cielo

xuUa terra : racconta certi miracolosi colloquii ,
tra il Padre cele-

ste e alcuni capi de' ribelli. 3. Libro che dichiara la volonld dd
cielo : della stessa natura del precedence. 4. Regole di Governo per
?' iuipcro dcUa pace : sono dieci norme pe Tien-tesi attendati nel

campo ed altrettante pe
1

medesimi in tempo delle marce militari :

vi si raccomanda la disciplina soldatesca, vietasi il saccheggio, 1'u-

so del vino, del tabacco, dell'oppio ecc. e vi si ordinano perfino
delle pregbiere. In una parola le credenze, le dottrine e i fatli di

que' sciaurati sono un miscuglio di sacro e di profano ,
di religioso

e di sacrilego ,
di ragionevole e di assurdo. Eppure, chi '1 crede-

rebbe? piu d' un foglio protcstante si rallegra co' suoi Ministri t!i

aver essi gittato nella Cina il lievito di cosi mostruosa religione.

III.

COSE SC1EXTIFICHE.

ix .7 -i i j ii o r .
1. iSuovo uictodo per conservare il legno ualla corruzione. 2. totonizza-

zionc del lino.

_

.1. Diamo contezza di un nuovo metodo
, semplice ed eftica-

cissimo, per conservare il legno, trovato dal dott. Apelt professo-
re nell' Universita d' lena. Egli osservo che il legno fossile estrat-

to dalle mine di Oppelsdorff in Sassonia, contenenti una specie par-
ticolare di carbone nominato da Werner carbonsolfo, conservava la

sua inalterabilitu quantunque esposto a continue variazioni di umi-
do e di secco; dalle quali suole accelerarsi la putrefazione. Questo

legno per la sua dimora nelle mine s' impregno talmente di ferro

sulfurato e di ferro arsenicato, che ne vesti in parte il peso e Tinal"

terabilita conservando la proprieta che lo rendono opportune ai la-

vori delle arti. Da ci6 egli concluse che sarebbe forse possibile di far

sen ire 1' umidita medesima alia mineralizzazione del legno, trasfor-

mando cosi la cagion principale di putrefazione inprincipio conser-

vative, il che Tesperienza gli confermo potersi ottenere con som-
ma facilitu, senza apparati speciali, e senza spesa, sol che si tenga
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il legno in pcrmanente contatto col carLonsolfo, rivestendolo d' uno
strato di questo. Ecco la spiegazione del fenomeno. La tendenza

del legno al eorrompersi nasce dall' esser egli composto, come tut-

tele sostanze organiche, di tre basi essenziali, il carbonic, T idro-

gene, 1'azoto, e d' una quantita d' ossigene proporzionevolmente

troppo piccola per conservare lebasi in equilibrio stabile. Ora quan-
do si spegne la forza vitale del corpo organizzato, e rista 1'assimi-

lazione delle sostanze prodotta dalla sua azione
,

le basi rilasciate

alle loro naturali tendenze si saturano d' ossigene, si trasformano in

gasse, e il corpo organico si trova in pieno dissolvimento. Tuttavia,

nonostante questa disgregazione dei corpi organici, trovansi piante
fossili che per secoli conservarono la loro forma esteriore e la loro

intima orditura, con questo divario pero che il tessuto cellulare in-

vece di essere composto di sostanze organiche, lo e di sostanze inor-

ganiche, che alle prime si sostituirono. La medesima trasformazio-

ne si ottiene per mezzo di uno strato di carbonsolfo col quale si

circonda il legno da conservarsi. L' umidita investendo il carbon-

solfo ne discioglie i sali metallici che contiene e seco li trasporta
nel legno: le particelle saline ne pervadono cosi a poco a poco tutta

la sostanza
, s' intromettono nel tessuto cellulare a mano a mano

che i principii organici 1' abbandonano, impediscono la formazione

dell' ulmina-, e cosi in luogo di putrefarsi, il legno si petrifica o mi-

neralizza. Chimicamente considerata questa trasmutazione di so-

stanza pu6 ridursi alle operazioni seguenti: 1' acqua che penetra nel

legno contiene in soluzione una quantita di solfuro di ferro
;
una

parte di questo sotto 1' influenza dell' ossigene si scompone e pro-
duce ossido di ferro che al contatto degli acidi tannico e gallico da

luogo alia formazione di gallati e tannati di ferro, ovviando cosi alia

produzione dell' acido ulmico e al dissolvimento del tessuto.

Questo metodo di conservazione differisce dai gia noti non solo

pel modo di operare, e pel risparmio di spesa, ma soprattutto per
esser quello una semplice interposizione di sostanze saline tra le

fibre lignose , questa una vera petrificazione o mineralizzazione : e

laddove quello difficilmente giungeva insino al centro della massa
,

nel quale pure comincia da prima la putrefazione di alcuni legni,

questo invece soccorre per appunto la dove per la decomposizione
delle sostanze organiche si apre una via alia generazione dei sali

metallici. Questo metodo di piu pu6 applicarsi ai legnami giainter-

rati, e con gran vantaggio si adopera in Sassonia per le traversine

su cui posano le guide delle strade ferrate.

2. Assai maggiore importanza per 1'industria, ilcommercio e 1'a-

gricoltura e 1'applicazione fajta dal cav. Claussen delle conoscenze

chimiche alia cotonizzazione del lino. Lo scopo di questo trovato si

e di convertire il lino, la canapa, e in generate tutte le materie a

fibre testili o filamentose, come 1' ortica, il formio, Taloe ecc. ecc.

in una nuova materia di libra corta, simile al cotone per candore,
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finezza e lustro: uua nialeria clie si possa filare e tessere colle rua-

chine stesse die servouo al colono, alia lana, alia seta. A priina

froiite pare siugolare cosa il voler trasforniare una materia testile

di lunga fibra in altra di fibra corta, il problema da sciogliersi con

vanlasj^io sembrando esser quello delta conversione dei brevi fila-

menti in lunghi. Ma a questa difficolta risponderemo piu sotto:

p$r ora annoveriamo brevementc le cinque operazioni colle quali si

ottiene la cotonitlcazione.

1 . Si maciulla la paglia del lino, cioe si dirompe con una ma-
cliiiielta porlatile , per separarne le parti legnose dai filamenti : e

q.uesta operazione si compie sul campo stesso, rendendo cosi alia

terra un 30 per 0^0 di materia legnosa e con essala fecondita: per-
che i component! del leg-no e non quelli della fibra esauriscono col

prodursi la virtu della terra.

2. La paglia maciullata si macera primain una debole soluzione

d'alcali caustico; e poi in una seconda di acqua acidula: il che puo
farsi a tutte le temperature dalla ordinaria insino a quelladellacqua
bollente, con questo riguardo perd che quanto piu elevate sono le

temperature, tanto piu deboli devono essere le soluzioni e breve il

tempo della macerazione. II lino uscito dal macero s'immolla in un

bagno d'acqua e sapone, e disseccatolo si dirompe una seconda vol-

ta colla gramola.
3. Taglio e pe'ttinatura. Queste due operazioni sono importantis-

sime, essendosi osservato che per ridurre le fibre ne' filamenti sot-

tilissimi che le compongono, bisogna che non oltrepassino una data

lunghezza ed e impossibile ottenerle tutte di una stessa misura se

priina di tagliarle, col pettine non si rendono parallele. Lapettina-
tura puo farsi a mano, o meglio con un pettine meccanico, come

pure T operazione del taglio. II capecchio pettinato e condotto ad
uniforme lunghezza viene immerso in una tinozza contenente una
soluzione di carbonate di soda, dove rimane per lo spazio di ven-

tiquattr'ore, e poi vi e fatto bollire per tre ore.

4. L
1

operazione piu nuova e piu singolare di questa industria si e

q.uella,percui si ottiene la disgregazione delle fibre in tenuissimi fili;

cioe la vera cotonizzazione. Eccone la condotta. II capecchio o lino

preparato riponsi incestelli rettangolari di vimini sospesi ad una gi-
rella che con facile meccanismo si trasporta al disopra delle varie

tinozze nelle quali devono immergersi icestelli. Queste sono sei: la

prima, la terza e la quinta contengono soluzioni di alcali caustico;
la seconda e la sesta contengono soluzioni allungate di acido solfo-

rico, e la quarta una soluzione d'ipoclorito di magnesia. II paniere
scende nel primo tino e in poco d ora la stoppa e imbevuta e sa-

tura di carbonate di soda: allora siritira, si trasporta sul secondo ti-

no e vi si tufla dentro. Al contatto di questa soluzione le iibre pi-

gliano una nuova apparenza: gV intervalli infinitesimi che separa-
no i filamenti sottilissimi , di ctii e ciascuna fibra elementata , son
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penetrati dal carbonate cli soda; 1'acido solforico mettendosi alia sua

volta in contatto col carbonate lo scomponc ,
si unisce alia base

,

e rilascia T acido carbonico in liberta; questo ritornato allo stato di

gasse spiega una gran forza elastica, e pero separa, disgrega, sfilac-

cia,sfiocca in delicatissime nappine ogni libra: il lino puodirsi al-

lora cotonizzato.

S. Rimane tuttavia Timbiancatura che si ottiene con 1' immer-
sione nei tini susseguenti ,

dove il cotonlino soggiace a varie azioni

cbimiche che sarebbe troppo lungo il descrivere, e cbe hanno per

iscopo il biancbimento e una piu perfetta cotonizzazione. Dopo tut-

to questo, il cotonlino e lavatonell'acquacorrente, posto in forme di

vimini dove si addensa in falde lungbe due piedi , largbe uno e

profondo due pollici , queste falde si costringono fra due cilin-

dri di legno orizzontali che ne spremono 1'acqua restante-, in fine si

sminuzzano e se ne gittano i brandelli sopra una macchina chiama-

ta il diavolo che fa piu di mille giri al minuto
;

i denti della mac-
china dividono il cotonlino in nappe leggerissime che cadono in una
stufa e prontamente vi si disseccano.

Per tutte queste operazioni si ottiene ovatta candissima, pari al

cotone piu hello, fine quanto la lana cardata finissimamente, le cui

fibre delicatissime, distinte e rilucenti conservano tutta la tenacita

propria del lino e possono essere immediatamente filate, tessute,

sedate, feltrate ecc., porgersi in somma a tutte le trasformazioni a

cui si porgono il cotone, la lana e la seta soli o mescolati insieme.

Diciamo due parole dei vantaggi di questa scoperta. Se fosse

riuscito a filare il lino come il cotone, diceva Napoleone a Sant
1

Ele-

na, avrei proibito il cotone con immense vantaggio della Francia e

con dolore e danno inestimabile degV Inglesi. Tanta importanza

politica puo avere una semplice applicazione della chimica. In fatti

il cotonlino accoppia ai suoi proprii che conserva
,

i pregi tutti del

cotone. La filatura del lino ordinario costa il doppio o il triple di

quella del cotone, e il cotonlino si fila colla medesima facilita di

quest' ultimo. II lino di fibra lunga, tessuto o filato rende assai me-
no in superficie che non il cotone, non puo associarsi ne alia lana

ne alia seta; il lino di fibra corta rende quanto il cotone e al pari di

questo si puo meseolare in ogni maniera di tessuti o di stoffe; e di

piu, vuoi solo, vuoi mischiato con altri, si tinge con tanta facilita.

durata e ricchezza di colori quanto la lana, cio che non accade ai

tessuti del lino ordinario. Trasformando in cotone i soli lini di bas-

sa qualita e le stoppe di rifiuto si ottiene un prodotto economics

uguale e superiore ai cotoni ordinari
,
e che pero possono con van-

taggio affrancare le nazioni ricche di lino dal tribute che pagano
all' America e all' Inghilterra, c ridonare alia coltura del lino quel-
la floridezza che le fu tolta dall' importazione dei cotoni stranieri

e dalla iilalura e tessitura meccanica.



O DIG RE COLLA LIBERIA
L' UOMO RE GOLLA FORZA

Vero problema detta sociela moderna.

Non senza ragione la societa viene rassomigliata in niolti punti

all' individuo umano nelle sue operazioni: peroccbe sebbene dalla

moltitudine di cui si compone essa sortisca notabili clifferenze
; pu-

re essendo ciascuno di quella moltikidine dotato di facolta umane .

queste facolta finalmente sono quelle donde risulta 1' operazione so-

ciale. Ha dunque la societa una logica, come una logica ha Tindivi-

duo : ma dalla diversita dei soggetti risultano notabili diversita tra

le due logiche : quella delF individuo, ristretta a ragionare nel breve

giro di pochi lustri, divora col pensiero il tempo, e si sforza di per-

correre in un attimo tutto 1' arririgo delle conseguenze: laddove la

logica sociale, risultando dal concorso di molti intelletti discordi
,

vi s' inoltra oscillante piantando sulle prime fluttuanti /incerti e

confusi i problemi ,
i quali a poco a poco si chiariscono e si con-

tornano in formole esatte: cotalche aceade non di rado che si rav-

visi solo dopo pareccbie generazioni il vero stato di una quistione,

Serie II, vol. III. 39
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la quale gia venne agitata con calore e forse con rabbia da piu di

un secolo di diverbii e di scritture.

E tale appunto ne sembra la gran quistione del nostro secolo, pre-

sentata sotto mille forme diverse dai dueche lo precedettero, la qui-

stione vogliam dire della liberta, alia quale finalmente o in retto o in

isbieco tutte ridticonsi le quistioni presenti. II libero esarae di Lu-

tero credea di riverire la Bibbia, lo spirito private credea di consul-

tarla
;
e solo a poco a poco giunse ad avvedersi d' aver distrutto e

Bibbia e autorita. Indi passo in filosofia
,
e cTedette abolire la sco-

lastica ,
mentre in verita colla ragione aboliva

,
dice il Proudhon

,

ogni possibilita di unita filosofica. S' impadroni della politica e ere-

dette affrancare lo Stato dalla Chiesa e i popoii dal dispotismo, men-

tre in verita affrancava il dispotismo dei prepotenti ad opprimere i

deboli
,
e 1' anarchia dei molti a spossessare 1' autorita dei pochi.

Cos! i problemi andarono cambiando a proporzione dei disingan-

ni
;
e anche al presente , dopo avere ,

sul finire dello scorso secolo,

tanto perorato per ridurre il Governo in mano al popolo, si accor-

gono tirannide aristocratica o tirannide plebea non essere dissimili

nella natura loro.

Tale e la doglianza del sig. Marescotti l ed a ragione ;
essendosi

iinora scambiato il vero stato della quistione, ed attribuito alle for-

flie accidentali dei Governi quella importanza che dovea riporsi

nella essenza stessa dell' autorita. Un certo segreto istinto facea

sen tire alia societa che ella non godea liberta: ma invece di attri-

buirne la colpa al principio onde movea 1' autorita
,

si voile attri-

buirla al soggetto in cui operava : invece di dire: <c siamo opprefSi

percbe I'liomo comanda, si disse; siamo oppressi perche coman-

fla il tale uomo.

Quindi e chiara la conseguenza che doveano tirarne : se il tal uo-

mo era la causa dell' oppressione, la conseguenza era esautorare

quelTuomo: e cosi fu fatto, e. g. inFrancia che diede il tono sul qua-

le 1'altra Europa ha cantato, rimovendo successivamente Luigi XVI,

i Stigli economist! italiani pag. i34.
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poi il Delfino, poi Robespierre e Marat, poi il Direttorio, poi 1' Im-

peratore, poi Carlo X, poi V Orleanese ecc. ecc. Ma dopo tante spe-

jienze frustrate d'effetto, eccoti un uomo o piu sincere o piu pene-

trante die comprende appieno e riduce a formola cliiara il senti-

mento del mal essere sociale
,
o piuttosto della rivoluzione che lo

niette a profitto. . Voialtri
,
dice Proudhon

,
scacciate gli uomini e

<c scrbate le istituzioni : sciocchezza ! dovreste risparmiare gli uomi-

ni ed abolire le istituzioni. II male della societa non ista in cio,

<c che clii comanda si chiami Luigi, o Carlo, o Filippo : il male sta

<( nella istituzione medesima del comando, nell' esservi una autorita

che impera ,
essendo

,
fmche dura nella societa un comando

,
im-

possibile la liberta . Questo si chiama parlare da socialists sincere!

II Marescotti ristringe alia ecouomia le sue ricerche
;
ma in que-

sta cerchia sostiene le dottrine medesime : e per allontanare le con-

traddizioni fra il potere esecutivo e la liberta industriale, non trova

altro mezzo che abolire nell' economia la sovranita distributiva del-

lo Stato o della nazione (vedi ilsuo proemio). L'uomo, dice egli,

e nulla agli occhi dei barbassori (economist!) Qualunque

Governo venga da essi ideato, appare sempre una sovranita di-

spotica nell' essenza sua, non che nel suo esercizio (pag. 133,

134, 142). Quindi vorrei cancellate le classi goveFnative, come so-

no state cancellate le corporazioni commerciali e industrial! 1
. Al

qual fine non perviene neppure la dottrina della democrazia. . . .

conferendo alia massa del popolo il potere di imporre le leggi

al cittadino (pag. 142). Cosi il Marescotti; dalle cui parole ve-

de il lettore che il male dell' economia sociale ,
secondo quell' au-

tore
,
dimora in ci6 che vi sia un' autorita che governi gl' interessi

temporali.

1 Ponete raente, lettore, a quest'ultima frase, la quale spiega il vero senso df

quella guerra che fu fatta alle corporazioni di arte e mestieri ; osteggiate per

quel medesimo motive e colla prudenza medesima, con cui venue combat tula

ogni autorita. In quelle come in queste vi erano dei difetti ; a quell'e come a

queste si applied la chirurgia del carnefice, troncandone la vita per medicarne

V infermi lit.
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Ammiriamo qui di passaggio un giusto castigo incolto al potere

temporale; il quale mentre invade i diritti della spirituale autorita

che a lui non competent) ,
viene spogliato di cio che gli spetta da

quelle dottrine medesime che egli careggia. Ma per non uscire d'ar-

gomento, torniamo al Proudhon e al Marescotti, i quali supponendo

ogni autorita tendere al dispotismo, ne inferiscono: si abolisca ogni

autorita . La conseguenza potra parere spaventevole. Ma ammessi

i principii eterodossi e soprattutto 1' indipendenza umana
,
essa e

vera ed innegabile. Se F autorita e potere d' un uomo sugli altri
,

autorita e liberta sono impossibili ;
e tutti gli sforzi dell' ingegno e

delle convenzioni umane andranno sempre a parare nella tirannia

della forza. Quindi 1' alternativa e inevitabile : o liberta che distrug^

ga la societa colla abolizione di ogni Governo, o Governoche man-

tenga la societa colla abolizione almen virtuale di ogni liberta.

A questa alternativa sono ridotte tutte quelle societa che abbrac-

ciano il principio eterodosso. E le teorie economiche del Marescotti

altro non sono ,
che una specie di applicazione economica dell

1

uni~

versale problema sociale. Solo il cattolicismo colla sua dottrina in-

torno all' autorita ossia col diritto divino , pu6 conciliare societa e

liberta: ed applicato alle teorie economiche, egli solo rende possi-

bile la soluzione del problema proposto dal Marescotti
,
liberta del-

la individuality sotto la sovranita distributiva. In somma o Dio Re

colla liberta, o 1' uomo Re colla forza: i miscredenti vogliono 1' uo-

mo Re ? si rassegnino adavere la societa e T economia sotto lo scet-

tro della forza: vogliono all' opposto, spezzato lo scettro della for-

za, vivere sotto il governo della liberta, senza cadere nell'anarchia?

aboliscano 1' uomo Re, riveriscano il Re Dio , ossia i Re per grazia

di Dio (Dei gratia rex) , ossia un' autorita legittima come da Dio

oostituita.

Ecco il tema che tocchiamo qui solo in universale teoria : verra

poi il momento di entrare in alcune applicazioni ,
alle quali il Ma-

rescotti sembra invitarci promettendoci lo svolgimento di quelle

dottrine che nel primo suo discorso vennero soltanto accennate. Se

questo aulore ci onorasse, non di una occhiata sfuggevole ,
ma di
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qualcheriflessione ponderata, forsecomprenderebbepL-r qual ragio-

ne 1'abbiamo esortato nella Rivista 1 a studiare piii protbndamente la

societa, e potrebbe dare alle sue novita economiche quella vantag-

giosa realta, che mai non conseguiranno nelle region! dell' utopia.

Egli vedrebbe che il nostro dissenso da lui non e forse cosi profon-

do, come sembra a prima vista; die al pari di lui noi disapproviamo

F indebita ingerenza dell
1

autorita nella societa e nell' economia
5

con questo divario, che egli deriva la rovina dalla natura del pote-

re e per questo vuole abolirlo, noi lo vorremmo terso dalla macchia

della eterodossia
,
e cosi corretto: egli coll' abolirlo rende impos-

sibile la societa
,
noi correggendolo la renderemmo perfetta.

$.n.

L' Uomo Be governa colla forza.

In che consiste la liberta? Se parlassimo strettamente delle ope-

razioni morali ,
dovremmo ristringere la risposta al libero arbitrio-

Ma poiche parliamo genericamente di ogni liberta anche materiale,.

la diremo consistere nella esenzione di quei legami che contrastano

la natura. Libero dunque e il sasso che cade senza ostacolo
,
libera

la pianta non avvinchiata ad un palo ,
libero il passero non chiuso

in gabbia o in istanza , libero il ragionevole che senza ostacoli sie-

gue la ragione, libero T essere che non ha limiti nel non essere. Da

questa dottrina
,

altrove per noi chiarita 2
,
e facile iuterire con

tutta evidenza
,
che T uomo non perde la sua liberta quando viene

impedito dal seguire il delirio di una febbre o di una mania
,
ma si

quando gli si vieta di seguire colla volonta i dettami di una ragio-

ne retta
,
o di compiere colle braccia le deliberazioni di volonta

onesta e ragionevole. E per qual motivo? perchenel delirio 1'uomo

non opera come animal ragionevole^ nel che consiste la sua nalura.

\ (juesto vol. , pag. 420 e segg.

2 Vedi la Civilta Cattolica I Serie, vol. 11, Liberia ed Ordine.
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Cio posto, il gran problema della liberta non e gia, quale i liber-

tini lo fingono , trovare una combinazione sociale in cui ciascuno

possa fare ogni suo libito
,
ma si

,
ove le volonta ragionevoli non in-

contrino osiacolo.

Ora a tale intento due condizioni sono richieste , proporzionate

alle due attivita spirituali die formano I'uom ragionevole, composto

d' intelligenza e di volonta. Affinche la sua intelligenza non incontri

ostacolo nel suo natural movimento
,
deve essere libera di aderire

al vero, al vero essendo la naturale tendenza dell' intelletto ; affinohe

la volonta sia libera nel suo movimento naturale, dee senza ostacolo

poter compiere ii bene deliberate. Ogni societa dunque, nella quale

1' autorita pretendesse o far credere il falso , o far praticare 1' ino-

nesto, sarebbe sotto tale aspetto priva di liberta : libera all' opposto

sara finche ci6 che e onesto non le si vieta
,
cio che e falso non sia

costretta a crederlo, ne per conseguenza a praticarlo.

Quindi e facile il comprendere che il problema della liberta viene

a risolversi in quest' altro : trovare una combinazione sociale in cui

1' autorita possa esigere sempre dai sudditi F osservanza delV ordi-

ne ,
senza esigere mai ne un giudizio falso ne un atto inonesto.

Or qual'e quell' womo a cui tal proprieta si confaccia? datemelo pu-

re dotto e santo quanto vi piace , moltiplicatene il nuinero
,
unite

alia moltitudine dei suffragi la ponderatezza delle discussioni, chie-

detene la pluralita, 1'unanimita se volete; 1'uomo sara sempre uomo,

e il comando col quale egli impone al suddito o il fare o il credere,

sempre lascera al suddito la possibilita di un giudizio, e per conse-

guenza di una coscienza, di una volonta contraria: sempre egli potra

dire : il tuo insegnamento non ha guarentigia di verita, ne il tuo

precetto di onesta indubitata y> . Ad un suddito cosi disposto lascerete

voi la liberta di non obbedire? ecco vanala legge. Risponderete alle

sue titubanze ai suoi rimbrsi : Forza dee restore alia legge? Sara

sempre un eccesso di dispotismo se non fosse un delirio d' orgoglio

e di arroganza. Gi^cche chi cosi comanda o crede 1'uomo infallibile,

ed impazza: o lo crede fallibile, eppur vuole obbedienza dalla mente

e dal cuore
; ed e un tiranno.
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Lo vedete
,

Y alternativu e inevitable : o perderc la sociela
,

o

perdere la liberta. Se voi poteste dire al suddito
,
ma ragionevol-

mente, evidentemente : Cio die io t
1

insegno e vero, cio die ti co-

mando e giusto ,
ne tu puoi ragionevolnwnte rifiutarlo

;
il suddito

allora, secondo uomo, cioe seguendo la propria natura, la quale e ra-

gionevole, dovrebbeobbedirvi; e questaobbedienza, appunto perche

nascerebbe dalla sua natura
,
non iscemerebbe per nulla la sua li-

berta ; il braccio in lui obbedirebbe al volere
,
il volere alia ragione,

la ragione alia verita
;

il tutto in pienissima conformita alia natura

delle cose
;
e per conseguenza colla liberta cbe consiste nel seguirla

senza ostacolo. Ma disgraziatamente 1' uomo non puo mai pronun-

ziare assolutamente ad una moltitudine : 11 taio intelletto e norma

dei vostri . E qual differenza passa fra 1' intelletto di chi comanda

e quello di coloro che obbediscono ? non sono uguali per natura ?

non e il primo talora moltp inferiore per tempra individuate
, per

istruzione e studio, per interesse o passione?

In questa materia non abbiamo a temere dai nostri avversarii

dissentimento alcuno
, sgorgando anzi dalla persuasione di questo

vero il gran favore accordato oggidi alle pluralita. Teste incredule

e superficial} ! fatto gettito disperatamente d'ogni certezza e verita,

si adagiarono nel probabile, nell' apparente, e dissero stolidamente

ai sudditi
,

i quali piii stolidamente vi si quietarono : Vogliamo

assolutamente sterminato il gotico drilto divino
, troppo essendo

contrario alia dignita uniana die F uomo obbedisca a Dio
, o ad un

uomo che gli tenga vece di Dio, o che creda aver Dio parlato.

L' uomo, T uamo solo dee comandare agli uomini : questo si e no-

bilta. Ma 1' uomo die comanda non e certo agli occhi dei sudditi, H^

di conoscere il vero, ne di ordinare il giusto. Dunque come faremo

a far legge, e vere e giuste leggi, alle quali 1'uomo obbedisca per sua

natura? Ecco lo spediente : ciascuno dica cio che a lui pare vero e

giusto : chi non vede esser probabile che i piu imberceranno nel se-

gno ? I piu dunque daranno la legge, e gli aitri dovranno obbedire.

Dovranno ! Dio buono, che eccesso di scempiaggine, di vilta, di

tirannia ! Credere che i piu dicano vero e solenne scempiaggine, in
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noi soprattutto die vediamo come si formino le pluralita : nelle

quali 1'essere vero o falso, giusto o ingiusto un partito, puo dipen-

dere da una distrazione
,
da im mal di pancia, da una soccorrenza ,

se mi perdonate il vocabolo. Ecco
, signori pluralist! , a che avete

ridotto il vostro Dio, la vostra causa suprema del vero e del giusto.

Inchinatevi alia buonora a codesta vostra divinita se siete vili ab-

hastanza : e la vilta (sia detto ad onor del vero) non e infrequente.

Ma il peggio e che costoro come sono vili nell'adorare 1' idolo di

lor fattura, cosi sono dispotici nell' esigerne 1' adorazione dalle co-

scienze cattoliche : La legge e fatta : persuasi o no
,
sara pur

forza obbedirle. Gendarmi , cittadella
,
carnefice

,
eccovi tre argo-

menti che dimostrano la giustizia della legge.

Scempiaggine, vilta e tirannia : ecco la triade a cui debbono pro-

strarsi gli adoratori della pluralita che non credono potersi goder

liberta senza un Parlamento eletto dal popolo, e il fatto sembrerebbe

impossible in questa Europa ,
la cui inflessibile coscienza cattolica

resiste un tempo si generosa alia mannaia dei Cesari e alia prepoten-

za degli Arrighi. Ma sapete voi dove si appoggia questa codarda

mollezza, questa elasticita delle coscienze, questo despotismo della

liberta? La societa, dicono, non potrebbe sussistere se una legge

non governasse. Or non e giusto che i pochi dieno leggi ai molti,

o che 1' uno dia legge a tutti. Dunque se la legge e necessaria, per-

che la societa sussista, tocca ai molti imporla ai pochi.

Che complesso anche qui di assurdita e di sciocchezze ! La societd

non potrebbe sussistere? E qual bisogno vi e che sussista la societa

a-spese della coscienza? non e egli 1' uomo in societa appunto per

assicurarsi di poter vivere onestamente secondo coscienza ? E voi

volete fargli sacrificare la coscienza per salvare la societa? fargli

perdere il fine perche non perda il mezzo ? Voi volete prendere la

medicina per salvare la sanita, e vi si vuol far perdere la sanita per

salvare la medicina : ii caso e identico. Se il vivere cittadino dee

eostarmi il rinunziare ad esser onest' uomo
, preferisco mille volte

una coscienza intemerata nella solitudine alia schiavitu del delitto

nellacitta.
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Non e giusto che i pochi die-no legyi ai piul E perche no, se i po-

chi ed anche uno solo conoscesse il vero e ordinasse il retto? La

legge agli intelletti e alle volonta non pu6 giqstamente imporsi ne

dai pochi ,
ne dai molti

,
ma solo dalla verita e dalla giustizia. 11

grido nnisono di tutto un popolo non fara mai che due e due fac-

ciano cinque, ne che il bestemmiatore sia un salmista. E quando il

voto del popolo voi lo trasformate in un tribunale di Giurati
,
non

avete fatto alcun guadagno, potendo subornarsi e ingannarsi i Giu-

rati al pari dei Magistral! e peggio. II solo vantaggio dei Giurati e

che essi parlano in nome di quella ,
che dal Marescotti medesimo

appellasi tirannide plebea per neutralizzare la tirannide arislocratica.

Un solo caso noi conosciamo, nel quale la pluralita avra diritto a

trionfare, ed e quando il litigio non involga la coscienza e tutto si

agiti nel fango dell' interesse. Allora si sara lecito ai pochi e talor

doveroso sacrificare T interesse proprio alia concordia sociale, bene

ugualmente proprio e dei pochi e dei molti
, perche bene pubblico

della societa. Allora si potra intimare ai pochi : sacrificate qual-

che iiiteresse all'ordine nella concordia sociale
,
che sono anche per

voi assai maggior bene dell' interesse menomato . Ma per dilatare

all'assoluto imperativo della coscienza questa relativa elasticitadegli

interessi
,
ci volea quella dottrina eterodossa che trasforma 1' utilita

in dovere e la volutta in beatitudine.

Finche non correte a rotolarvi in quella melma
,

la coscienza

J" uomo non che di cattolico sapra ripetere con quel poeta pagano :

Non civium ardor prava iubentium

Mente quatit solida.

Cosi parlava un pagano ,
un poeta ,

un cortigiano ,
un epicu-

reo per descrivere un' anima grande. Cristiani
,
uomini positivi ,

millantatori di coraggio civile
,
di stoica severita , ergetevi rim-

petto a costui e addottrinatelo ad imparare da voi quella codardia,

che si slriscia a pie del volgo ,
e trae la giustizia dal fango della

piazza. Ma a noi cattolici se non permetlete il dir cogli Apostoli :

obbediamo a Dio e non agli uomini
; permettete almeno di sfidare
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con quel poeta i furori della moltitudine e le minacce della tiran-

nide plebea.

Riepiloghiamo : Finche T uomo comanda
,
nulla pu6 rassicurare

la coscienza del suddito che obbedisce
,
ne intorno alia verita pre-

supposta nel comando , ne intorno alia sua giustizia : obbedienza

senza tale persuasione non sarebbe obbedienza d'uomo, percbe non

ragionevole ,
e pero non volontaria : non potra dunque ottenersi

se non colla forza o del braccio o dell' ingegno : il suddito o violen-

tato o ingannato , sempre avra menomata la liberta. Dunque finche

i'uomo e Re solaraente come uomo, esso goveraera colla forza.

S- HI-

Dio Re governa colla liberta.

Egregiamente ,
dira forse taluno dei lettori : non pu6 negarsi

essere ingiusto che l'uomo comandi : ma qual' e quella societa sulla

terra, almeno oggidi, ove comandi Dio? Trovate voi una teocrazia

che sopravviva all' ultima dei Maccabei?

La troviamo si
,
o piuttosto la trovano i nostri avversarii

-,

i

quali udendoci intimare essere inviolabile ii diritto di Dio rivelante

ad ottenere assenso ed obbedienza non meno dalla societa
,
che

dagli individui , non meno dai Principi che dal popolo, non rifina-

no di gittarci in volto volersi da noi ristorata la Teocrazia. Falsa ,

ipocrita ,
subdola e

,
eel sappiamo ;

1' imputazione $
non essendo

Teocrazia il governo dell' uomo secondo giustizia ,
ma si 1' imme-

diate governo di Dio nelP ordine publico dei material! interessi.

Ma se la calunnia pu6 talvolta mordere il suo autore, come il serpe

il cerretano
,
accettiamola questa volta in buon' ora

,
come espres-

sione enfatica di una indubitata verita. Si: nella societa cattolica Dio

e che governa ;
e V essere tale il governante cioe costituito da Dio

e siccome tale riverito dalla coscienza di sudditi credenti, e ci6 ap-

punto che rende possibile col governo la liberta. Dimostriamolo in

poche parole coi principii stabiliti pocanzi.
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Non abbiam noi detto che allora e libera ogni natura , -quando

tende al proprio obbietto senza ostacolo ? che natura deiruomo es-

sendo Toperare secondo che vuole
,

il volere secondo che giudica ,

il giudicare secondo verita
,
libero egli sara quando sotto tali im-

pulsi obbedisce ? Se dunque il cattolico allora soltanto opera quan-

do per coscienza giudica di dovere operare ,
e chiaro che il catto-

lico in tale obbedienza e liberissimo. Non mi state a dire che egli

ha torto di giudicare doverosa e ragionevole questa obbedienza : noi

nori parliamo al presente del diritto ma del fatto
;
e il fatto e inne-

gabile. Ogni catechismo vel dice : si obbedisce al padre , al supe-

riore, al principe, alia legge perche il quarto precetto del Decalogo

cosi comanda. E questa liberta di obbedienza splende anche di

maggior evidenza pel contrapposto della liberta nel disubbidire alia

legge quando Dio la disapprova. Se obbedisco sono libero
, grida

altamente ad ogni cattolico la sua coscienza : e additandogli milio-

ni di confessori e di martiri da Pietro e Paolo al cospetto del sine-

drio fino al Droste ed al Marilley al cospetto di tirannide monarchi-

ca o democratica
,
lo convince essere volontaria e libera 1' obbe-

dienza del cattolico. Questo e il fatto che dura ormai da piu che

diciotto secoli
,
e che 1' Episcopate francese

,
il piemontese ,

il

belgico ,
V olandese

,
il britannico

,
1' irlandese

,
il neogranatino ,

il germanico ,
1'elvetico non semhrano guari disposti a mettere in

forse. Sia pure una servilita del cattolico questa indipendenza di

sua coscienza : sia pure una stupidezza quella fede ai suoi preti ,

che gli rende possibile ed agevole 1'obbedire senza perdere la liberta

e il viver libero senza sacrificare la societa : sia pur tutto come vo-

lete
;
e veggansi germogliare questi effetti portentosi di bene dal

male
,
di liberta dal servilismo

,
di ordine sociale dalla sciocchezza

di chi nulla comprende. II fatto sara sempre innegabile : il catto-

lico obbedisce all'uomo perche Dio lo impone ;
obbedisce a Dio

perche crede doverlo : obbedendo perche crede, obbedisce secondo

sua natura : obbedendo secondo sua natura
,
obbedisce con liber-

ta. Datemi una societa di veri cattolici, e poi cassate dai ruoli tutti

i gendarmi, atterrate le cittadelle, licenziate i carnefici : senza essi
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obbedira il cattolico perche anche con essi finora fu libero,fu ardi-

to a disobbedire quando cost gli ordino la coscienza.

Non veggiamo che cosa possa replicarsi a questa dimostrazione,

se non fosse una qualche declarnazione contro 1'esistenza
,

la veri-

ta, la credibilita del cattolicismo : le quali declamazioni non meri-

tano certamente da noi una risposta , specialmente sul labbro di

chi tanto millanta la liberta del convincimenti e il rispetto ad ogni

coscienza. Costoro che fan di berretta ad ogni paltoniere ,
il quale

fermo nel suo diritto inalienabile
,

si professi quaccbero ,
mormo-

nita
,
razionalista

,
maomettano

,
ateo

,
con qual fronte possono

dirci irragionevoli quando con ducento milioni dei piu inciviliti

uomini della terra
, giudichiamo evidentemente credibile quella

religione ,
senza la quale impossibile diviene il congiungimento

della liberta colla sociale convivenza?

Posta la ragionevolezza della fede cattolica
,

il postro argomen-

to e dunque irrecusabile. Non obbedisce liberamente chi nell' ob-

bedire non opera per propria volonta guidata da ragionevole per-

suasione. Ora fmche I'uomo siccome uomo comanda, la moltitudine

non pu6 costantemente ed universalmente persuaders! che non erri.

Dunque non puo secondo sua natura obbedire. Ma 1' obbedienza e

necessaria perche sussista la societa. Dunque dovra ottenersi colla

forza. Dunque I'uomo Re non puo regnare che colla forza. All'op-

postoxhi crede obbedire a Dio, dee credersi ragionevolmente obbli-

gato a volere ci6 che Dio comanda. Or chi obbedisce perche vuole.

e libero. Dunque in tale societa (e tale e appunto la cattolica) 1' ob-

bedienza e congiunta colla liberta. Pronunziamo dunque franca-

mente la formola posta in fronte a questo articolo : o Dio RE COLLA

LIBERIA
,

L'UOMO RE COLLA FORZA.



UAUTOCRAZIA DELL' ENTE
COMMEDIA IN TRE ATTI '

*

PERSONAGGI

L' ENTE Concetto spurio che a forza d' intrighi sta per ottenere

1'autocrazia del regno ideale.

1L LIM1TE Primo Ministro dell'Ente.

fi-NON-fi Grande Oratore della Corona, che co'suoi sofismi inganna
il popolo e 1' induce a riconoscere 1' Ente, con secreta in-

tenzione di abbattere 1' uno e 1' altro
,
e di restare solo

padrone di tutto.

LA VISIONE IDEALE Fidanzata dell' Ente
,
donna vanitosa e ligia

dello sposo , purche diventi regina.
LA PAROLA Dama di corte e pedissequa della regina.
IL SENSO INTIMO Guardasigilli della ristorazione filosofica, casso

di ufficio nel nuovo ordine di cose.

LA LOGICA Persona noiata del mondo che fa vita eremitica.

PRINCIPII RAZIONALI, gente valorosa, ma illusa per mau-
canza di Logica.

POPOLO DI IDEE, gente querula e sospettosa nella mutazione ch' e

per succedere.

SENSI, gente plebea e ineducata, pronla a tumultuare
vedendosi ormai ridotta al niente.

FANTASMI E SOFISMI - Guardie del corpo tell' Ente.

IL PANTEISMO Moslro orribile che comparisce senza parlare nel-

1'ultima scena.

L'asione si finge nella INTU1Z10NE ASSOLUTA Capitate del RE
GNO LOGICO ED ONT6LOGICO.

*. Vedi questo vol. pag. 353 e 491 .
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Stanza da studio del Senso Intimo tulta ripiena di scaffali e di libri

vecchi e meow, grandi e piccoli, e di pergamene e scritture d'ogni

ragione.

II SENSO INTIMO seduto allo scrittoio
,
immerso in profonda meditazione

sopra di un protocollo.

Intimo ( riscotendosi e dando del pugno sul tavolino). Cosi 65

non puo piii dubitarsene. II preteso Ente e spurio, e d'origine ba-

starda ! La cosa parla da se : ecco qui Palbero genealogico di tutte

le Idee e di tutti i concetti dell'animo umano. D'ov' e quest' Ente

concreto e reale veduto immediatamente come millantasi? Nol tro-

vo registrato in nissuna di queste carte. E pure, se fosse, dovrebbe

trovarcisi-, perche io ho qui notato diligentemente tutto ci6 che appa-

risce allo spirito deli'uomo. Ha un bel dire la Visione Ideale d'aver-

lo scoperto esso con un atto spontaneo anteriore ad ogni riflessione !

Chi ha dato a lei il diritto di sfuggire alia riflessione? La signorina!

ha creduto poterci ingarbugliare col mutar nome. Le son baie co-

teste. Io 1' ho ravvisata ieri nel tempio. Essa e un' azione della

mente come tutte le altre, e per6 e soggetta alia mia revisione. Po-

gnamo pure che essa abbia visto YEnte. Vedendolo, appartiene es-

sa all'animo umano, si o no? Se gli appartiene, io dovrei aver con-

tezza ftdYEnte, come ho contezza dell'obbietto, intorno a cui ver-

.sano tutte le facolta o potenze deH'animo
;
se poi non gli appartie-

ne, YEnte e spurio, non e di schiatta nostrana, e stranio a questo

regno ,
e fuori del novero dei concetti umani

5
non potendo essere
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concetto umano quello che r percepito con facolta non incrente al-

1'uoniO. (Si leva da sedere e passeggia leutaiucnte per la stanza). Mil frattn-

to, come va che YEnte si trova in questo regno, ed ha tanti ade-

renti? Cio deve avere una spiegazione, e fmo a tanto che io non

giungo a darla, non avr6 conchiuso nulla, quanto a provare la sua

iilegittimita; perche potran dire, che io ho maliziosamente tolte di

mezzo le carte, e cosi verro in voce di calunniatore e frodolento.

D' altra parte io sono incapace di dare siflatta spiegazione -, perche

io valgo unicamente nelle verita d' interna sperienza ,
che si perce-

piscoiio pel ritorno del pensiero sopra se stesso, e qui ci vorrehhero

lunghi e faticosi raziocinii. La sola Logica potrehhe aiutarmi. Ma

la Lorjica sta lontana, e si dice che abita nel diserto. (Si arresta, riflette

un poco, poi dice risoiuto). Non vi e altro parti to ; bisogna andare a

trovarla dove ch' ella si sia. Io ho buone gambe e non mi spavento

del cammino. Forse, chi sa, fard anche in tempo, prima che YEnte

sia investito dell'agognata Autocrazia. Ad ogni modo, avro fatto quel

che dame si potevaaspettare. Su dunque, raflazzoniamoci alia me-

glio e voliamo. (Si mette iu assetlo per uscire , prende il cappeilo cd il basto-

ue; intanto sente picchiare all'iiscio). Chi picchia? Non VOrjrei che ^i si

frapponesse qualche nuovo impedimento. (Va ;ul apdre).

SCENA SECONDA

Uno stuolo di PRINCIPII e detto.

Senso Int. Che volete cosi per tempo , e quando io debbo uscir

di casa per un affare di grandissima rilevanza?

Princ. II nostro e altresi rilevantissimo. Conciossiache. . .

Senso Int. (interrompendoli). Me ne parlerete poi con miglioragip;

ora non posso darvi ascolto
;
vado di fretta. (Per uscire).

Princ. (trajtenendolo). Senso Intimo! ci ascolta^ noi non ti fapemo

altrimeilti parlire. (Si ppngono dinnanzi all' uscita).

Senso Int. (con <jrandc impazieuza). Ve' che altro impensato soprat-

tieni ! Si vede che il diavolo ci ha ficcata la coda, e proteggel'^nfe

per tutti i versi.
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Princ. Appunto di lui ti venivamo a parlare.

Senso Int. Che? c' e qualche cosa di nuovo? si e forse risaputa la

sua origine?

Princ. Che origine e non origine ci vai contando? JNon si trattadi

rotesto ;
si tratta che ripensando a quel tuo discorso di ieri, siamo

entrati in gravissimi sospetti intorno all' Ente, massime che egli al-

le nozze, sebbene fosse ricoperto di un velo, e non si lasciasse scor-

gere-, pure attraverso le maglie ci vibrava certe terribili occhiate
,

le quali ci gittarono in animo lo sgomento. Di piii, gli articoli del

nuovo Statuto, che dee promulgarsi quest' oggi , per quanto n' e

trapelato , contengono di molti equivochi o, per dir meglio, assai

chiaro dimostrano che 1' Ente si assorbira ogni cosa, e le Idee per-

deranno la loro intelligibility, i Sensi ogni forza percettiva e noi al-

tri Principii ogni valore intrinseco ed assoluto
5
sicche vedi bene. . .

Senso Int. (interrompemloli). Ben vi sta! ci ho gusto! vi siete lascia-

ti abbindolare e la pigliavate con me, quasi io parlassi per proprio

interesse ! mietete ora di ci6 che avete seminato.

Princ. Lascia da parte i rimproveri, e consigliaci piuttosto di

quello che potremmo fare.

Senso Int. Quello che potreste fare? E non siete voi il supremo

senate del regno, a cui appartiene dare o negarel' assensoalla nuo-

va Autocrazia ? Se dunque voi colla vostra reverenda autorita di

Principii ....

Princ. Intendiamo. Pur non t' avvedi tu che noi qui non siamo

tutti; ma appena una piccola parte? Devi dunque supere ch'e succe-

duta tra noi una grande scissura, in quanto alcuni di noi dicono che

e, altri dicono che non e, ne sappiamo piu insieme accordarci. Per

altro la maggioranza sta tuttavia con 1' Ente, e con esso stanno an-

cora le Idee e'i Sensi, voltabili quelle e questi ad ogni vento.

Senso Int. Ohime ! questo vuol dire che gia lo spirito di E-non-e

si e impossessato di voi ! Gia si manifestano le sue micidiali intluen-

ze. Altri dicono che e, altri che non e? Ecco -non-e incorporato-

si in voi ! L' e finita per la scienza ! 1' e finita !

Princ. Non far lamenti, ma consigliaci.
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Senso Int. Che debbo consigliarvi? voi siete in discordia tra di

voi. Se non foste, vi potrei forse dire qualche cosa da esservi d'im-

menso vantaggio. Perocche avete a sapere; ma per carita! segreto

per ora: un' improvvida loquacita potrebbe mandare a fondo ogni

speranza. Avete dunque a sapere (abbassando la voce) che io ho ve-

i:Iiato tutta questa notte scartabeliando protocolli e codici e scrit-

lure d' ogni maniera, ed ho evidentemente conosciuto, sapete che?

tp,uardaadosi attorno ed abbassando piii la voce) che il preteso Ente 6 d)

natali illegittimi.

Princ. Davvero! Questa sarebbe una scoperta meravigliosa! Ma

d'onde la ricavi tu? Forse dal non trovarlo in nessuno de' tuoi re-

gistri? Ma a cio hanno gia ovviato col dire che la tua testimonianza

non vale a niente; conciossiache pretendono che non tutte le per-

cezioni deH'animo son ripensate dalla coscienza
5
alcune le sfuggo-

no, e questa in particolare della visione AelYEnte.

Senso Int. Ridicolo sutterfugio ! La visione dell' Ente non do-

vrebbe sfuggirmi. Imperciocche la percezione di tutti voi altri e

delle Idee vostre comari e sorelle mi sfugge forse ? Certo che no.

Or voi ed esse
,
secondo il nuovo insegnamento ,

dovreste essere

contemplati e veduti nell' Ente. Dunque chi ha contezza di voi e

mira voi
,
dovrebbe altresi aver contezza dell' Ente e mirar YEnte.

Altrimenti dovrebbe concedersi
,
che voi siete contemplati in voi

stessi fuori dell' Ente. Se io dico che la luce emanante dal sole pud

guardarsi in lei medesima e negli oggetti che esso illumina, senza

che veggasi il sole
,
bene sta

,
la cosa s' intende. Ma se dico ,

che

sifiatta luce non pu6 vedersi se non nel sole da cui precede ,
con--

verra certamente concedersi, che io mirando essa, percepisca ezian-

dio il sole che la contiene. Cosi e nel caso nostro. Voi ele Idee sie-

te percepiti nell' Ente e per 1' Ente, Dunque chi vede voi
,
vede

VEnte, e chi ripensa la vision vostra, ripensa conseguentemente la

visione dell'Ewte. Io son proprio quel desso cheripenso voi. Dunque
dell' Ente dovrei pur sapere alcuna cosa. Or io non ne so niente

,

ve Io giuro sopra la mia coscienza
,
cioe sopra di me medesimo ;

giacche sapete che anticamente io mi chiamava coscienza. E cosi

Serien,wl.IIT. 40
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quest' Ente e intruso
,
non ha natali legittimi ,

e sconosciuto in

questo regno.

Princ. II tuo argomento ha molta forza
,
ma intanto

,
come si

spiega die 1' Ente si trova in questo regno, ed ha lanti partigiani ?

Senso Int. M'aspettava gia questa replica , e pero veggo sem-

pr-e piu la necessita di andare a consul tare la Lofjica.

Princ. Oh! oh! questa si die la e ben pensata! Come? Tu vai dalla

Logica ? Oh se ella fosse stata qui tra noi
,
le cose forse rion sareb-

bono procedute tant'oltre. Perche , dobbiam confessartelo, dacche

k Logica se n'e ita
,
noi abbiam perduto quasi ogni uostro valore.

Essa era quella che col bene ordinarci e disporci tra noi costituiva

principalmente la nostra forza
5
e non ci era sofisma ch' essa non

isventasse col risolvere linipidamente qualunque iUazione nei prin-

cipii onde movea. Ma adesso
,
siam costretti a procedere per salti

e senza connessioite ,
e eosi a dar colpi da orbi.

Senso Int. NOR vi stancate a ridirmelo ,
che gia me a'era accor-

to piu forse che non credete. lo dunque corro dalla Logica, e non

m' intrattenete di piu , perche periculum est in mora. Voi in-

tanto recatevi pure alia cirimonia dell' incoronazione ,
e quando

$i verra alia lettura degli articoli della Costituzione
,

studiatevi ili

disingannare i compagni : chi sa che non vi riesca ! Tra voi tutto

si fa a forza di ragione ,
fate giucar questa ,

almeno finche po-

tete. lo spero di potervi soccorrere in tempo. Lasciatemi andare.

(Esqe in fretta e i Priwipii dopo essersi guardati tra loro escono ancU'essi).
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SCENA TERZA

Deserto arenoso fiancheggiato in parte da rupi con caverne

e in parte da folta foresta.

La LOGICA sola in veste di cartapecora, avente per inantello sulle spalle un

palinsesto ,
in cui sopra alcune lettere obliterate sta scritlo : Portoreale in

jjraudi caratteri. Ma questt essendosi alia lor volta pressoche cancellati ,

cominciano a riapparire le antiche cifre, che dicevano: Aristotile. La Logica

passeggia silenziosa con le braccia incrociate sul petto ,
e tenendo il volto

basso ; poi dice.

Logica. Ciechi filosofi ! Che filosofi ! Sofisti dovrei nominarvi ! e

vi pensate di potere incedere senza di me? Voi andate, ma non sa-

pete dove, e presto traboccherete nel precipizio. Non imprecate me

per avervi abbandonati: come il danno, cosi la colpa e tutta vostra.

Voi mi costringeste a questa fuga nel deserto. poteva io patire

piu a lungo di vedermi da voi sfatata come da meno e costretta di

servire ai vostri capricci ? Si comincio dal volermi ammodernata
;

ed io alia fine condiscesi per non essere tenuta testarda
,
benche

prevedessi il termine a cui quegl' inizii miravario. Poi si passo a di-

re che io era tuttavia troppo severa e troppo ispida nelle forme
5

che conveniva dare aria piu gaia e forbita ai trattati scientifici.

Sotto questo colore si posero in non cale le mie leggi, sostituendo

iiori rettorici e pompose dicerie a cio che doveva essere tutto sugo e

nerbo di raziocinii. Finalmeiite si venne alia temerita di dirmisi in

buon linguaggio,che poteva anche farsi senza di me, dando princi-

pio allo studio tilosofico dalla Psicologia o dalla Ideologia, ritenendo-

mi in un cantuccio dell' una o dell' altra
, quasi per compassione e

per limosina. Che mi restava dunque? L'onta di vedermi manifesta-

mente scacciata? Mi parve meglio abbandonarli affatto in preda ai

loro delirii. Forse la gravezza stessa dei mali in che sarebbero indu-

bitatamente incorsi gli avrebbe condotti a rinsavire. Tuttavolta non

posso dissimulare a me stessa che mi lacera il petto il vedere dis-

perse al vento tanto dure e diuturne fatiche; il mirar sotto Timpero



L'AUTOCRAZIA DELLENTE

del sofismi e dell' errore quelle menti che 1'alta Provvidenza di Dio

avea destinate per la verita e per la scienza
;

il prevedere 1' eccidio

funesto che dovra seguire in breve degli stessi principii fondamen-

tali d'ogni sapere. (Passeggia nuovamente pensosa col capo chino e poscia

esclaraa)

Non trovo fra gli affanni altro ricovero

Che di sedermi sola a pie d'un acero,

D'un faggio, d'un abete ovver d'un sovero.

(va a sedersi nella foresta in fondo della scena a pie d'un albero).

SCENA QUARTA

SENSO INTIMO e delta.

Senso Int. (Osservando qua e la e spiando). Si dice che qui ella trag-

ga i suoi giorni silenziosa, romita, in preda al dolore. Deh ! il ciel

mi scorga a rinvenirla. Monna Logica ! monna Logica ! Deh ! fatti

manifesta a chi ansioso ti cerca.

Logica. (Riscuotendosi da' suoi pensieri , levando il capo e alzandosi).

Chi mi chiama? Che miro ? Tu
, qui ! Senso Intimo ?

Senso Int. fi dessa ! valorosa, desideratissima Logica ;
con quanta

gioia ti riveggo !

Log. Gioia nel rivedermi? E che pretendi tu da me?

Senso Int. II tuo soccorso
, giacche a dir tutto in breve la filosofia

corre un estremo pericolo ;
io son casso dall'ufficio di Guardasigilli :

una vanarella che si da nome di Visione Ideale sostiene di avere sco-

perto con percezione immediata 1'Ente, il quale, aiutato dalle dicerie

di -non-e e difeso dalle armi dei Fantasmi e dei Sofismi, ha parte

intimoriti, parte illusi tutti gli ordini ideali, e quest' oggi (lo crede-

resti?) quest' oggi esso Jnte sara dichiarato Autocrate del regno Lo-

gico ed Ontologico.

Logica. Non ne stupisco per nulla. L'indirizzo orfde camminavan

le cose, quando io mi allontanai da quella babilonia. non presagiva

punto nulla di meglio.
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Senso Int. lo intanto ne morr6 d'ambascia.

Logica. Ben lo meriti
5 perche tu hai la colpa principale di tutto

questo arrovesciamento di cose.

Senso Int. lo? e come?

Log. Non ti ricorda dei tempi della famosa ristorazione filosofica.

alia quale tu, preso da ambizione, prestasti mano con tanto zelo?

Quell'onore e quel privilegio conferitoti dal Cartesio, allorche egli

sommergendo nel dubbio tutte le facolta dello spirito nmano
,
te

solamente rispett6 ,
e ponendo in te la pietra fondamentale del no-

vello edificio
,
col suo cogito ergo sum

,
ti elevo al grado di primo e

quasi unico criterio nella scienza; quell'onore, dico e quel privilegio

ti fecero dar di volta al cervello. Tu allora, non ostante le mie que-

rele (giacche tu cominciavi ad usurpare cosi del tutto il luogo mio),

favoristi a piu potere quella pretesa restaurazione cartesiana. Or di

essa appunto e frutto il perturbamento ideale che tu ora deplori.

Senso Int. Con tua sopportazione ,
mamma Logica, questa volta

mi pare che tu conlbndi il quadrato col tondo. I fautori dell
1

Entc

sono anzi i nemici piu accaniti del Cartesio, e protestano e gridano

con quanto ne hanno in gola ,
che essi per questo appunto consi-

gliano 1' Onlologismo cioe I'Autocrazia dell' Ente, per abbattere il

Psicologismo cartesiano.

Logica. Quanto sei dabbenuomo ! Mel sapeva anch' io che cosi si

dice e vuol darsi a credere
5
e ci6 e una novella prova degli effetti

della mia lontananza. Ma dimmi, cotesto imbroglio dell'Ente non e

nell' epoca moderna cominciato dal Malebranc'he ? e il Malebranche

non fu il piu fedele discepolo del Cartesio ? Non dovrebbe dunque
bastarti cio per farti intendere che un tal sistema non e poi cosi

estraneo al Cartesianismo, come si pretende di persuadere?

Senso Int. Ma il Malebranche venne al suo sistema movendo da

principii oppostissimi ai principii cartesiani.

Log. Niente affatto ! Egli mosse dagli stessi principii del Carte-

sio; solamente li ripurgd dalle incoerenze e dalle oscillazioni fra cui

pendeano.

Senso Int. Affe ! tu mi faresti trasecolare quest' oggi.
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Log. Non c' e da trasecolare. La cosa e cliiara e schietta piu die

non pensi. Ti ricorda come il Cartesio nella prima parte de'suoi Prin-

ctpn, volendo stabilire il metodo per uscire dal dubbio in eui avea

sommerso ogni cosa, giva barcollando e vaeillando, e sernbrava af-

ferrare qua e cola diversi punti per sostenersi ? Egli stabiii da prin-

cipio, che Tiinico punto inconcusso fosse il cogito ergo sum, da cui,

come i guerrieri dal cavallo troiano, doveano uscire i principii tutti

della scienza. Poco dopo nella facciata seguente soggiunse, che egli

non intendea per questo negare, che anche prima del cogito ergo

.mm
,
si supponessero altre idee astratte e semplici ,

ed altre verita

generali, per esempio questa: now poter essere che chi pensa non esi-

sta. Infine sovvenendosi delt'ipotesi del geniomaligno che si diver-

tisse ad illuderci, o di Dio che ci avesse creati di tal natura che c'in-

gannassimo sempre ed ogni dove, conchiuse : non poter veramente

1'animo uscir dal dubbio, se non ricorrendo alia conoscenza di Dio:

videt se merito de talibus dubitare, nee ullam habere posse cerlam

scientiam, priusquam suae auctorem originis agnoscat 1. Credo che

tu non abbi ancora dimenticato il latino.

Senso Int. La vita salvatica che qui conduci ti ha resa un po'friz-

zante, se non erro
,
mamma Logica. Ma torniamo a bomba.

Logica. Torniamoci pure. Checche sia della contraddizione che

si scorge tra questi tre pronunziati del Cartesio, tu vedi che 1'ulti-

ma sua opinione si fu, non potersi fermar la certezza se non ricor-

rendo a Dio autore della nostra natura. A tal uopo si rivolse al-

1'idea AelYEnte perfettissimo ed infinite, il quale in Cartesio se non

identico, almeno e fratello carnale AeffEnte, dei trascendentali ale-

manni e di tutti i moderni Ontologi. E tu
,
balordo

,
tenesti in tal

fatto bordone al Cartesio, scavandoti cosi colle proprie mani la fossa.

Ed ora vieni a me per rimedio? Che vuoi che io ti faccia?

Senso Int. Non mi calunniare, mamma Logica. Rileggi quel luogo

del Cartesio e vedrai che F Ente infinite e perfettissimo, la cui idea

io gli attestai
,
non ha veruna attenenza con 1' Ente dei moderni

i Principiorum P. I, n. XIII.
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Ontologi. In fatti 1' esistenza e causalita di quello ,
seoondo il Carte-

sio, si dimostrava per raziocinio, tanto a priori, quanto a posteriori ;

laddove YEnte degli Ontologi si percepisce reale e creante per sem-

plico visione immediata.

Loy. Si eh? mi faresti proprio ridere
,
se ne avessi voglia, con

cotesta tua semplioita da bambino ! L' esistenza e causalita dell'Ente

infinite e perfettissimo dev'essere base di tutta la certezza; e poi de-

v' essere conosciuta per raziocinio? Come s'accordano tra loro queste

due cose? La base vien dopo dell' edifizio, non e vero ? Capisco bene

die tra le molte incoerenze del Cartesio non disdice anche questa.

Ma chiunque tra'suoi discepoli voleva essere piu coerente di lui, non

potea fare die non venisse in questa sentenza
;
che cioe dovendo

V esistenza e la causalita dell' Ente infinito e perfettissimo essere il

fondamento di tutta la certezza umana
,
non dovea conoscersi per

discorso ; altrimenti si sarebbe gia supposta la veracita di alcune

cognizioni: ma dovea stabilire che quella esistenza e quella causalita

si percepisse per una veduta immediata dell'animo, la quale dipen-

desse tutta dall' obbietto
,
senza quasi intervenzione del subbietto.

Laonde Malebranche, e gli altri che questo dissero, non furono apo-

stati, ma coordinatori del metodo Cartesiano, svolgendo e ponendo

in armonia cio che quegli avea poco coerentemente proposto.

Senso Int. (dandosi dciia palma sulia fronie). Hai ragione ! . . . Ma se

io avessi preveduto tal cosa, credimi pure, che non avrei giammai. . .

Logica. Fai adesso come alcuni uomini dabbene, ma di principii

liberaleschi nel 48; i quali fecero da manutengoli ai settarii promo-

vendo la rivoluzione
;
e poi vedendo 1' empieta con che questi scac-

ciavano frati e suore
, perseguitavano il clero e minacciavano la

ruina, non meno della pieta che dell' ordine cittadino; si scusavano

col dire, che se avessero preveduti tali eccessi, non avrebbero mai

prestata 1' opera loro a mutare 1' antico reggimento di cose.

Senso Int. Non mi rimproverar di vantaggio ,
monna Logica !

Ti assicuro che son pien di vergogna, e riconosciuto del commesso

fallo. Credimi : da ora innanzi saro tutt' altro. Periino voglio abban-

donar questo nuovo nome di Senso intimo, e ripigliare il mio antico
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di Coscienza e di Riflessione, quasi a perenne testimonio del mio

pentiraento. Ma aiutami per pieta, e cerca di rimediare ad un male

prima che divenga immedicabile. Dimmi, ti piegheresti tu a ripiglia-

re un' altra volta il governo del Regno ideale per ricondurre le

menti sul cammino del vero?

Logica. Non rifiuterei io certamente
,
essendo questa la desti-

nazione datami dal supremo Signor delle scienze. Ma dovrebbero

i varii Ordini del Regno ideale invocarmi nuovamente
,
e levarsi di

capo quella corbelleria dell' Ente.

Senso Int. Ed io credo che cio non sara difficile
, perche, sappi,

io ho studiato tutta questa notte
,
e posso provare con document!

almeno negativi, che YEnte e spurio; e questo, come sai,e un im-

pedimento, direm cosi, dirimente per la sua elevazione.

Logica. (Con ironia). Mi dai proprio una grande novella! valeva dav-

vero la spesa di vegliarvi tutta una notte a pescarla! Lo sapeva ben

io che YEnte era un concetto spurio; e pero in tutto il tempo ch'io

ho avuto qualche autorita nel Regno ideale, non ho permesso mai

che vi ponesse piede, e se talvolta di soppiatto vi faceva capolino, io

immantinente Io ricacciava jndietro. Ma ora e amato e benedetto da

quei gazzerotti senza un sospetto al mondo della sua illegittimita!

Senso Int. La cosa non e del tutto cosi come tu la pensi. Questa

mattina appunto sono venuti da me non pochi dei razionali Princi-

pii gia impensieriti dell' Ente
,
ed hanno accolta di buon grado la

rivelazione ch' io feci loro. Solamente mi dicevano d'una grande

scissura ch' e nata tra essi
,
e che io ho attribuita all' influenza di

E-non-e.

Logica. S'intende: e appunto come la divisasti. Anzi voglio che

tu sappi ,
che anche 1' Ente non regnera lungo tempo. Quel gran

raggiratore di E-non-e si studia d' intronizzarlo ora, per disfarse-

ne poscia, come prima il potra. Egli aspira ad annientare ogni es-

sere ed ogni scienza per far dominare la contraddizione assoluta nel-

]' universe.

Senso Int. folle ! o empio ! E intanto ha si gran forza di di-

scorso ,che i Principii disputando con esso lui restano inviluppati

e arreticati e invescati, come augellini nelle panie.
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Logica. Che forza di discorso ! I suoi non sono die miserabili pa-

ralogismi. Ma i Principii e le Idee ne restano abbindolati per giu-

sto giudizio del cielo che cade sopra di loro. Imperocche essi,dopo

la famigerata ristorazione filosofica, erano venuti in troppa oltraco-

tanza credendosi di saper lutto. Ora eccoli sfolgorati nella loro su-

perbia e puniti in quello stesso in che peccarono, lasciati in preda di

sofismi si vergognosi.

Senso Int. E in che modo si scioglierebbe quel suo principale ar-

gomento ,
a cui non abbiamo mai saputo rispondere , quando dice

Hie le idee, onde procedono i principii, non sarebbono necessarie.

assolute , eterne
,
se non fossero vedute nell'Enfe; perche F animo

umano non puo impartir loro tali prerogative, essendo esso muta-

bile e contingente?

Logica. Cotesto e un meschinissimo equivoco, a cui in altri tem-

pi avrebbono soddisfatto i miei novizii. Tu nella conoscenza umana

dei distinguere due cose
,

1' atto e 1'obbietto. L' atto non crea
,
ma

scopre 1'obbietto. Per6 quantunque in se stesso mutabile e contin-

gente, puo nondimeno percepire le verita immutabili ed eterne
;
e

ci6 nasce da questo che la mente umana, a cui quell' atto appartiene,

benche sia una potenza creata, e tuttavia una similitudine e una

partecipazione del lume divino. E cosi essa e capace di percepire li-

mitatamente gli stessi veri che Sono percepiti dall'intelletto di Dio.

Go soncostretti a confessare implicitamente gli stessi Ontologi: per-

che la Visione Idealc e ancor essa un atto mutabile e contingente :

e pure, secondo loro, essa percepirebbe 1' Ente assoluto nella pro-

pria sostanza. Quanto poi all'obbietto, ricordati di quei nobilissinii

versi di quella gloriosa memoria di Dante mio. Oh! si! quelli erano

tempi beati
;
che anche i poeti mi corteggiavano, e ne era io ono -

rate ed essi piu di me. Senti dunque :

Cio che non muore, e cio che puo morire

Non e se non splendor di quella idea,

Che partorisce amando il nostro Sire.

Che quella viva luce che s\ mea

Dal suo lucente, che non si disuna

Da se ne dall'amor che in lor s'intrea,
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Per sua bontade il suo raggiare aduna

Quasi specchialo in miove sussislenze,

Eternalmente rimanendosi una.

Semo int. Adagio! adagio ! cotesto e pane un po' duro pei denti

miei. Trattandosi di cose razionali enunciate colle consuete forme,

le colgo issofatto e ne reco giudizio. Ma vestite di queste altre
,

ti

confesso cfae le aiferro poco e dovresti ....

Locjica. Tritarleti un po' piii per minuto, non e cosi? Senti dun-

que. Le cose tutte create sono irnmagini dell'essere divino e copie

concrete dei divini Archetipi. Questa e Talta teorica di S. Agostino,

la quale gli Ontologi travisano si malamente. Or come quando altri

guarda un ritratto, non si ferma ai colori impiastricciati sulla tela,

ma tosto concepisce cio ch'essi rappresentano 5
cosi la mente allor-

che le si offre un oggetto qualunque, non rista a quell' essere iisico

individuate, ma di subito concepisce Y idea che vi e espressa, e di

cui quell
1

oggetto e simig-lianza. In altri termini, concepisce quel-

1'obbietto medesimo, ma secondo il suo essere ideale, ossia secondo

i caratteri che ne costiluiscono la quiddita ed essenza
, prescinden-

do dalle mutazioni e individuazioni proprie dello stato fisico, in che

quella essenza si trova singolareggiata e concreta. In tal modo la

mente nostra viene ad assomigliarsi alia mente divina neU'atto del-

la cognizione, percependo, comeche limitatamente, in ordine alia

cosa contemplata, quel vero stesso che percepisce Dio ma con cono-

scenza infinita. Quindi S. Agostino disse
,
che noi conosciamo le

cose nelle ragioni eterne
,
non perche intuiamo Dio direttamente

<3 le ragioni intelligibili che sono in Lui
5
ma perche il nostro atto

conoscitivo esprime quello stesso che e contenuto in qitelle eterne

ragioni ,
come appunto due quadri rappresentanti un medesimo ob-

bietto, e dei quali 1'uno fu ideato sull'altro.

Senso Int. A che vuoi riuscire con cotesto discorso ?

Logica. Aspetta un poco e lo vedrai. La mente umana e di sua

natura determinata ad uscire in siffatte rappresentazioni, e per6 si

dice avere essa insiti i semi delle verita che conosce, e queste in lei



COMMEDIA IN TRE ATTI 635

preesistere virtualmente. Nondimeno, per venire all' alto, ha mestieri

d'esserc specificata daffobbietto particolare, die a lei offrono i sensi

mediante la fantasia; la quale, illustrata dalla luce intelleUiva clie so-

pra di lei si riverbera per 1' unione in che e colla mente nell' unita

deirammoumano.,rende leggibile airintelletto nel fantasma rappre-

sentato 1'idea che in quello si trova come specchiata. Questa 6 una

materia difficilissima : la piu astrusa forse in filosofia
;
e per non er-

rare in cssa conviene studiare la teorica degli Universali. Per6, se ti

ricorda, quand' io dominava nel mondo ideale, una delle mie prime

cure era esercitare per tempo in quella gli allievi, acciocch& sapes-

sero procedere francamente nelle ulteriori investigazioni. Si volse-

ro in deriso siflatte ricerche, quasi fossero inutili sottigliezze. Quan-

do poi fu perduto il bandolo di questa matassa, e stato agevolissimo

ravviluppare gli Ordini ideal! tra quei garbugli in che ora si di-

battono.

Senso Int. Dici assai bene, mamma Logica ;
tuttavolta in questa

faccenda degli Universali non ci veggo ancor chiaro. Non ti ski

grave pertanto dirmene qualche cosa di piu esplicito ,
essendo que-

sta una materia quasi aflatto fuori delle mie appartenenze.

Logica. Non e cosa da potersene sbrigare in poche parole, perci6

ne discorreremo con piu agio in altro tempo 1. Per ora bastiti di sa-

pere, che le idee non si veggono nell'Ente assoluto, ma si astraggo-

no, per la virtu intellettiva dell' animo
,
dai concreti esistenti nei

quali sono come in potenza. Quindi e che 1'universo presentato al-

1'uomo e realmente un libro, in cui 1'uomo legge cid che Iddio vi scris-

sej e Iddio vi scrisse le sue ragioni eterne. Queste dunque son conce-

pite dall' uomo in forza della virtu intellettiva ond'egli & dotato, e per

la quale coglie I'intrinseco delle cose, ossia il loro essere
,
astrazion

fatta dagli aggiunti di tempo, di luogo e di altre determinazioni che

fisicamente lo circoscrivono. Ecco perche^le idee terminativamente

sono immutabili ed eterne, in quanto esse si conformano agli arche-

1 La troppa astrusitk di tale argomeuto ci sforza a riserbarlo per un arhcolo

separate.
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lipi divini come le immagini all' esemplare ; e cosi la mente umana

comunica con Dio, ma mediante lo spettacoJo dell'universo. L' error

degli Ontologi si e d'aver voluto mettere immediatamente in comu-

nicazione tra loro questi due termini, rimovendone il mezzo.

Senso Int. Or se la cosa e tale, onde trae origine quell'Ente ille-

gittimo che essi vantano ?

Logica. Trae origine dal Panteismo.

Senso Int. (dietreggia esterrefatto ). Oh ! oh! Che di' tu mai? Mi fai

misvenire dalla paura al solo nome di quel mostro teterrimo !

Logica. Non ci e da fame gli stupori e molto meno le tragedie: la

cosa e qui. II Panteismo avviva \Ente benche di celato. Jmperocche

se tu per poco ragioni, vedrai che essendo 1'idea di Ente involta in

tutti i concetti
,
ed essendo 1' essere ch' essa rappresenta racchiuso

in tutto cio che e
;
se quell' idea e quell' essere si confondesse con

Dio, Dio dovrebbe confondersi con tutto ci6 che si concepisce e sus-

siste. Eccoti bello e fatto il Panteismo.

Senso Int. Ora comprendo ! Dunque converra dire che la gran

bestia del Panteismo sta in corpo a quell'Ente, e ne e come 1'anima

e il principio di vita ?

Logica. No
, propriamente non gli sta in corpo, ma alle spalle ;

nascosto dietro una cortina , quando 1' Ente sta fermo
,
e di la gli

spira il calore vitale. Quando poi YEnte cammina, il Panteismo lo

segue appresso sofficcatosi sotto la coda della Visione Idedle. Vedesti

quello strascico di lunga coda, quand' ella si rec6 al tempio?

Senso Int. Si proprio ! le vidi appiccata dietro una coda enorme,

che mi fece grandissima meraviglia.

Logica. Ebbene, ivi sotto stava acquattato il Panteismo-, e quella

scioccherella della Parola, quando fa da caudataria alia pretesa Re-

gina, senza che se ne addia, fa velo al Panteismo e lo fa traforare a

fidanza doveche si conduca la sua padrona.

Senso Int. Oh orrore ! Chi avrebbe potuto mai immaginarlo?

Deh, mamma Logica, per quanto ami il sillogismo, che so esserti la

piu cara tra tutte le forme di argomentazione , vieni meco a ridir

queste cose alle Idee ed ai Principii. Son certo ch'essi si disingan-
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nerebbero. Ottenuto eio, anclie quei uuileriuloni di Sensi entrereb-

bero in cervello, e quella IVotla dell JEnte svanirebbe in un attimo.

Log. No, questo compito e tuo. Tu fosti la prima causa del male;

tu ora dei fame Tammenda coll'apprestarvi la raedicina. Va, parla,

opera, manifesta tutto die bai udito da me: io poscia ti seguiro.

Sense Int. Ebbene; non si perda piu tempo. Io corro, addio.

Log. II Ciel ti seCOndi. (Si dividono ambedue per opposli lati).

SCENA QUINTA

Grande atrio con colonne. A deslra due front con a fianco una bigon-

cia. Dielro al trono delta dritta nno sfondo velnto d' una cortina.

In alto un grande scudo , scritlovi nel mezzo a caratteri d' oro :

Incoronazione dell' Ente.

Al suono di bande musicali entra il popolo in ordine, e prende posto nell'inler-

no dell' atrio. Seguono il LLMITE ed E-NON-E in grande livrea. L' ENTE

e la V1SIONE IDEALE amendue in regal paludamento con corona in testa.

Essi vanno a sedersi sul trono: e dietro alia Visione Ideale sta la PAROLA
in ufficio di Caudataria. E-non-e sale sulla bigoncia. Il Limits resta dall'al-

tro lato dei due troni in piedi con la spada in inano. Le Guardie del corpo,

cioe i Fantasmi ed i Sofismi che hanno accompagnato il corteggio, prendon

posto in varii punti dell'atrio e ne custodiscono gl' ingressi.

Ente (Dall'alto del trono con solenne maesta). ECCO, popolo, il failStis-

simo giorno in cui si da principio al nuovo regno, e si promulghera

la Costituzione della mia paterna Autocrazia. Io ne ho stesi gli ar-

ticoli col consiglio di E-non-e
,

il quale resta fin d' ora dichiarato

interprete legittimo ed autorevole di tutti i dubbii che in processo

potranno insorgere. Ora da lui se ne fara la lettura. Ma voi non ne

capireste un' ette, se prima non ascoltate da me medesimo la paro-

la obbiettira , la quale potra considerarsi come il discorso della Co-

rona, che suol farsi nelle solenni aperture dei Parlamenti. Da questa

parola dee cominciarela voslra nuova vita intellettiva; perocche que-

sta mia parola non e subbiettiva , come quella che vedete la dietro
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alia Regina (most a dito la Paro/a) ; ma, come dissi, e obbiettiva,

cioe profferita dall' Ente stesso, che sono io. Nella sullodata Parola,

neppure la Visions Ideale, quantunque mi sia compagna indivisibi-

le, entra per nulla
; perche essa non puo esserne giudice ,

ma sol-

tanto uditrice. Ascoltatela dunque questa Parola con devoziorie
,

mentre io la profferisco. Eccola: V Ente e; YEnle enecessariamente.

Se non la diceva io siffatta parola, a nessuno mai sarebbe venuto in

testa di dirla
, pero io mi son preso volentieri questo fastidio per

vostro bene. Ora dunque che 1'avete ascoltata, tenetela bene a men-

te, e ripetetela ogni mattina quando vi sveglierete; perocche essa e

il primo giudizio (e voi di giudizio n'avete bisogno), ed e la prima

base d'ogni certezza. Si, mio caro popolo; T Ente e; non si potreb-

he mai ripetere abbastanza, YEnte e. Questo Ente, non occorre ri-

dirlo, sono io. Io dunque sono, e niuno potrebbe mai dubitarne. Ne

mi state a chiedere come io sia apparso ora nel mondo. No! sudditi

amatissimi ! io non sono venuto adesso per la prima volta : chi

cosi si avvisasse darebbe vista di essere dominato da un pregiudi-

zio. Io sono stato ab antique, e la Visione Ideale, mia buona sposa,

puo attestare che Io spirito umano mi ha sempre avuto presente qual

termine immediato e continue di sua intuizione. I filosofi altresi ban

sempre parlato di me
,
benche non se ne accorgessero. Imperocche

io in somma sono il Brahama degl' Indiani
,
la Ragion primordiale

de' Cinesi ,
il doppio Principio dei Persiani , 1' Uno di Pitagora ,

il

Ac-p; di Platone, il nXvjpw^a degli Gnostici, la Ragione assoluta de-

gli Alessandrini, 1' Intelligenza universale di Averroe , e
,

Io cre-

dereste? perfino 1'Intelletto agente degli Scolastici
,
io sono, a dir

breve, il centro e il sommo dello scibile, la cima e il mezzo dell' uni-

verso. Modernamente poi mi chiamano con diversi nomi : ora Ra-

gione impersonate; ora Idea (ma avvertite con VI grande); ora Ve-

rita assoluta; ora Primo intelligibile ;
ora Ente assoluto

;
ora Ente

ideale universalissimo
;
ed ora Ente reale. Non v' imbrogliate nel

sentire tutti questi vocaboli, tenete a mente, che sempre sono io, e

non altri che io
;
insomma ricordatevi che 1' Ente e, e tanto basta.

Ora, J^-non-e, puoi leggere Io Statuto.
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fi-non-e (con tbe stertiorr.t;. Statuto, ossia legge fondamentale

del Regno Logico ed Ontologico, stabilito sotto Tautocrazia dell' ^to-

te. Jn nome di esso Entc ecc. ecc.

t'rincipii Gcnerati.

ART. I. 11 Regno Logico ed Ontologico e uno e indivisibile
,

retto dalle medesime leggi ; giacche ogni cosa e un concetto,, e

ogni concetto b una cosa.

c ART. II. Tutti i Cittadini di questo Regno hanno i medesinri

diritti e sono eguali in faccia alia legge , perche nessuno possedera

mai nulla, ne potra mettere innanzi la menoma pretensione.

Tdee e Princ. Bella uguaglianza ! Voi in tal guisa venite a spo-

gliarci di tutto.

-non-e. \i spogliamo e vero
,
ma per rivestirvi poi meglio di

prima. Sentite di grazia ,
e poi giudicate. (Sej^uta a leggere).

ART. III. II Psicologismo e esiliato in perpetuo da questo Re-

gno 5 perche esso frodava la filosofia del suo appoggio celeste , spic-

candola daU'Enfe. Si proibisce al Sapere, sotto pena di morte, di

ricondurvelo giammai.

ART. IV. La Religione di questo Regno sara quella a cui me-

nera lo svolgimento razionale dell' Enle
5

essa per ora potrebbe

chiamarsi Cristianesimo civile
,
o CattoUdsmo atnmodernato .

ART. V. II tesoro dello Stato sara contenuto nella seguente

t'ormola ideale : L' Enle crea le esistense. Queste parole potranno

mutarsi
, purche il concetto resti lo stesso.

Forme del Governo.

(( ART. VI. La persona dell'Ente e inviolabile e sacra
,
non es-

sendo lecito a nessun filosofo mettere in dubbio la sua immediata

apparizione nello spirito umano. Egli solo comandera a tutte le

forze di terra e di mare
,

cioe a tutte le leggi Logiehe ed Onto-

logicbe.
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ART. VII. Questo regno e costituzionale insieme e autocra-

tico. costituzionale
, perche ha un Parlamento

;
e autocratico .

perche il Parlamento obbedira pecorilmente ai capricci AelYEnte.

Princ. e Idee. Dunque noi saremo tante pecore?

E-non-e. Pecore si
,
ma pecore ideali

; pecore folgoranti degli

splendori dell' Ente. Non m' interrompete per carita ; ma udite

quietamente ogni cosa, (Seguita).

ART. VIII. II Parlamento avra due Camere
,
alta e bassa, che

saranno dette Intuizione e Riflessione. Nella Camera bassa
, cioe

nella Riflessione
,
non si fara altro che ripetere cio cb'e stato detto

nell'alta
;
nell'alta poi, cioe nella Intuizione

,
non si fara altro che

ripetere cio ch'e stato detto dall
1

Ente.

ART. IX. L'Enle dara udienza in tutti i giorni ,
e sara acces-

sibile a tutte Tore
,
siccome quello che e sempre presente allo spi-

rito umano. Niuno per altro potra parlargli mai, ne vederlo, ne sa -

perne mai nulla, per quanto esamini se medesimo.

Delle Idee.

K ART. X. Tutte le quistioni sopral'origine Aslleldee sono.abo-

lite
$
essendo che 1' Ente, Idea madre da cui sono generate tutte le

altre, e innato
,
cioe non nato.

ART. XI. Le altre idee (intendonsi quelle con 1' i piccolo) nel

passare dalla Visione
,

dov' erano assorbite daU'Ewfe, alia Rifles-

sione, dove riluceranno in loro stesse, vi saranno condotte per ma-

no dalla Parola , la quale le circoscrivera e determinera vestendole

d' un segno sensibile. (Si voige aiie idee) Eccovi rivestite novella-

mente
, signore mie.

Idee. Oh che magra veste ci date ! Un segno sensibile ! Non io vo-

gliamo 5
noi amiamo vestirci a gusto nostro. E poi ,

dovremmo di-

pendere dalla Parola! Anticamente la Parola dipendeva da noi.

E-non-e. Non fate le cervelline. La Parola dipendeva da voi
,

quando scioccamente si credeva che per parlare bisognasse prima

jntendere : ma adesso si e scoperto che al contrario per intendere

bisogna prima parlare. (Conthma a leggere).
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De' Principii razionali.

ART. XII. Tutti gli assiomi
,
eccetto il primo, ch' e stato gia

proflerito
dall' Enle, saranno pronunziati dallo spirito umano con

un atto spontaneo e libero.

Princ. Che dici mai? Noi allora perderemmo ogni nostra assolu-

ta verita, e dipenderemmo dal capriccio dello spirito umano.

j-non-c. Ma, se vorrete giudicare dalle cose spicciolate, e non dal

tutto insieme, non ne conchiuderemo nulla. Udite cio che segue,

(seguita a leggere). Per altro lo spirito umano nel pronunziarli, non

sara altrimenti giudice ,
ma semplice testimonio e uditore di una

sentenza che non esce da lui.

Princ. Non esce da lui? E da chi esce dunque?
E-non-e. Esce dall' Ente.

Princ. Come? si tratta di pronunziati dello spirito umano , e la

sentenza esce dall
1

Ente ! Che garbuglio e cotesto?

E-non-e. Perche capiate meglio questo punto convien farvi anti-

cipatamente udire un articolo che si legge sotto il titolo dell'Ordme

giudiziario. Esso articolo dice cosi : Ogni sentenza emana dal-

lEnle. Quindi ogni sentenza, ossia giudizio, sara infallibile . Ave-

te veduto ? Nondimeno esso potra fallire per iscempiaggine di chi

Tascolta.

Princ. Cioe dello spirito umano?

-non-e. Gia s' intende
5 perche esso e 1' uditore

,
come abbiamo

detto. Torniamo alia lettura per ordinem.

ART. XIII. II giudizio riflessivo e volontario, subbiettivo, uma-

no
5
tuttavia e autorevole, legittimo ed ha un valore obbiettivo, per-

che ela semplice ripetizione del giudizio intuitivo che lo precede, e

in cui e fondato. La ragione delF uomo per questo rispetto, e vera-

mente la ragione di Dio.

Serle //, vol. HI. 41



K1.I. WNTK

Dei

A*T. XIY. Che cosa percepiscano i Smsi non si bpiega -, perche

cssi restano compresi sotto la figuva rettorica
,
che si chiama^wete-

rizione.

Sensi (tumuluando). Che? che? Noi diventiamo figure rettoriche!

-non-e. Non si e det*o cotesto. Lasciatemi finire. A tutto si

provvedera col tempo : sentite almeno le

Disp&siaioni wpplemenlarie.

ART. I. Questo Statute dovra poi essere svolto, ampliato e per-

fezionato in ogni sua .parte ; e sara cio fatto per opera di ^non-e.

ART. II. ...

SCENA SESTA

i

SKNSO INTIMO che irr^mpe improvviso Bella scena ctetti.

Senso Intimo (gridando). Fermate, basta tin qui di questa filatessa

di spropositi ordita per manonettere e travolgere ogni scienza !

tempo oggimai che ognuno si disinganni. Sappiate ,
o cittadini del

Regno ideale, che quell'Ente, che vuole imporvisi, e d' illegittimi

natali, ed io son qui pronto a mostrarvelo. (Nasce ,tm grande bi^iio

nel popolo).

Lim. Audace! Goroe osi tu comparire \\\ questo luogo e 'proffe-

rire di cotali bestemmie? Gtiardie, sostenetelo. (Le Guardie vaimo per

amestarto).

P'rinc. Questo poi no (sfoderando le spade impediscono ehe i Favtlasvni

c i Sofismi arrestino il Senso Intimo). Nel Regno ideale non dee aver

luogo la violenza^ tutto dee procedere per dimostrazioni e ragioni.

Si ascoltino le prove che il Senso Intimo rechera. Se sono fallaci ,

egli sara punito come falsario; ma si ascolti.
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Idee e S.ensi. Ascoltiamo, ascoltiamo.

Senso Int. Le prove son coiitenute in questo prolocollo che io

ho gia mostrato a molti di vol. In osso si dimostra come YEnte ,

quale oggi vienvi presenlato, non appartiene a veruna filiazione dei

concetti della mente umuna. Vedete qua (parse ii prolocollo ai Pnnci-

pii i quali si affoUano a kggerlo).

Princ. E verissimo, e verissimo, non potrebhe dubitarsene.

Enle. Questa e un' infame calunnia; e delitto di Stato. -non-e,

confuta questo cialtrone.

-non-e. Per convincerti di falsita con una sola parola ,
o Stnso

Jntimo, ti dico : Se Y Ente fosse concetto spurio ,
come tu alfermi ,

egli non potrebbe trovarsi qui nel Regno delle idee. Or
egji ci si

trova. Qual altra spiegazione puo darsi di cio se non questa , dbe

T Enle non e registrato nelle filiazioni de' tuoi protocolli , perche

aon e obbietto di riflessione, bensi di Visione? e pei6 la sola 'Visione

Idedle puo averne contezza
,
ed essa e li per testfficarlo eziandio

con giuramento (Si volge alia Vitione ideale). Serenissima, non e cosi?

Vis. Id. Cosi e. Io lo attesto e lo giuro per YEnte. E puo confer-

marlo la Parola , a cui io il dissi molto tempo fa
,
sebben essa non

ne abbia parlato per ismemorataggine.

Parola (sporgondo il cupo da dietro il trono della Visione Ideale). verO;

la Signora me lo disse, e io poscia me ne dimenticai.

-non-e. Avete veduto? Avete udito?

Senso Intimo. Senti, B-non-e: tu sei un solenne imbroglione. Sei

il vero tipo dei parlamentarii moderni. Ma questa volta resterai cor-

to. Io vengo or ora dalla Logica,.\a. quale ha confutato tutti e sin-

goli i tuoi sofismi, e mi ha svelato ogni cosa. Vuoi tu vedere la vera

origine di questo Ente ? (Gorre verso lo sfando die sta dietro il trono, e ne

strappa la cortina. Apparisce una bestiaccia di molte teste e di molte forme, che

spira un alito igneo verso 1' Ente. Tutti si spaventano , e ne nasce un grande
i'

scompiglio). Principu, Idee, cittadini tutti del Regno ideale, ecco la

fiera del Panleismo , di cui quel fantoccio di Ente non e che la il-

lusoria apparizione. Questa fiera col suo alito gli da vita
5
ma rico-

nosciuto che fosse V Ente per Autocrate, essa si sarebbe alia fine
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manifestata ,
ed avrebbe riempiuto di strafe e di confusione tntti

<Ji ordini del sapere e del costumi umani.

Prlnc. Oh cosa orribile ! Oh tradimento !

Idee (Alia Vis. Id. correudole colle pugna sul viso). Ah befana ! Ah ver-

siera ! Tu sei in sostanza la moglie del Diavolo.

Senso Intimo, Si uccida questo mostro del Panteismo.

E-non-e. Fanlasmi, Sofismi difendetelo con tutto il vostro valore.

Si accende una granbuglia. I Principii si azzuiTano coi Fantasmi e coi Sofismi.

I Sensi si scagliano addosso ad-non-e, e con sassate e percosse lo accoppano. II

Limite i sofficca sotto il Trono dell' Ente. Le Idee si avventano alia Visions

Ideale, la quale fugge precipitosa trascinandosi dietro la Parola. Il Panteismo

esce dalla sua tana e si mette a discorrere per la scena., dove fmalmcnte e ucciso

dai Principii. I? Ente, mancatogli 1'alito del Panteismo, comincia a svanire a

poco a poco , sciogliendosi in fumo. Si sente un gran puzzo ,
tutti dietreg-

giano turandosi colle dita il naso. Dal fondo della scena comparisce la Logica

in abito di matrona clie col piglio e col cenno calma il tumulto ed arrests i

fuggenti. Tutti la ricevono festeggiandola, e cantano il seguente

CORO

Vieni, torna nel seggio primiero,

fedele de' Sofi compagna,

Del saper nell' incerto sentiero

Tu puoi sola le meiiti guidar.

Di sofismi uno stuolo bugiardo

Ci nascose del vero 1' aspetto;

Ma spariro al sereno tuo guardo

Come spuma che muore sul mar.

Fine d-ella Commedia.
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XXXIII,

Violenza e timore.

L' improvviso apparimento di Rosaria fe trasaltare, e tenne alli-

biti e mezzo morti i due fuggiaschi amici : il Biondo per la paura

di non venire scoperto di che pericolerebbero le lor vite, ed Euge-
nio per gli affetti che gli si sollevarono nell' animo alia vista della

madre. Nessuno dei due ebbe cuore di far motto
,
e Rosaria coHe

lusinghe e colle preghiere, e coll' autorita eziandio e colle minacce

tent6 d'esortare il piu che seppe il figliuolo, che ritraesse per tempo
il piede da quella mala via che batteva. Eugenio stavasene cogli or-

chi fisi in sul terreno, riscuotendosi di tempo in tempo e crollandosi

della persona, e non interponendo alle parole della madre un motto

solo od un cenno. 11 suo amico andava giu e su colle braccia pie>-

gate ragguardando di volta in volta quella coppia e sbuffando tra

per ira e per impazienza. Finalmente la Rosaria cesso le parole,

e venne ai fatti. Branco fortemente per un braccio il figliuolo e-:

A casa, gli disse, sciagurato, a casa di presente e con me
,

e

1 Vedi questo volume pag. 531.
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romincio trascinarselo dietro senza fatica
, perche senza resistenza :

siffattamente egli era sbalordito, e risoluta la madre. Se non che il

Biondo attravers6 loro d' uno slancio la via, e messo mano per il

trafiere che recavasi a cintola, si I'appunto alia gola dello smarrito

Eugenio :

Forsennato
, gridandogli ;

e non uomo no
,
ma fanciullo !

Per un po' di vezzi e di piagnisteo materno manchi ai tuoi giura-

menti, tradisci i fratelli
,

diserti la bandiera ! Ma questa volta non

ti riuscira. A.lle corte : tu
,
donna

,
ritirati

,
e giura, se vuoi morire

di malattia, che non isvelerai a persona viva ne cio che udisti
, ne

chi vedesti. Tu, Eugenio, mi segui in sull' istante. Un tantino che

barcolliate
, seorgete da voi vendetta che ne prender6 (e mostrava

intanto il pugnale); di me seguane poi che vuole.

In questa sospinse colla sinistra mano d'un forte punzone al cuore

la misera madre in terra
-,
e colla stessa afferro poi pel petto Euge-

nio, e: Risolviti, disse: o cader qui trafitto, o seguirmi. Eu-

genio, divenuto per lo sbalordimento un cencio molle aflatto aflatto,

a questa si crudele ed inaspettata paura non che ripugnare, non sep-

pe pure zittirgli innanzi
,

e senza guardare chi lasciava 11 giacente

al suolo, lasciossi aggrappare pel braccio a quel tristo consorto, e

flienare da lui, quasi imbelle femminuccia da un suo bracciere, dove

che quegli volesse. Videli Rosaria partire ,
allontanarsi

, dileguare.

Ciascuno dei lor passi era per lei una trafittura
;
ma perche temeva

che ogni suo grido, ogni atto, ogni movimento dovesse al figliuolo

costare la vita per le mani di quel tristo e feroce brigantino ,
fece

forza al dolore ed all'affetto che non traboccassero
;
e costringendo

in petto la fluttuazione crudele che orrendamente la tempestava, si

rattenne pure dal piangere, e dal singhiozzare. Quando eglino fu-

rono spariti, si Iev6 a gran pena, s' appressd piu carpando che cam-

minando alia casolina del castaldo, e il chiam6 parecchie volte quanto

pote trar della voce. Ma gli spiriti duratile fino a quel punto vivaci

per lo contrasto di tanti svariati affetti, gli si serrarono al cuore:

ed ella cadde tramortita e rovescioni in sulla soglia. Quando il vec-

chio colono desto dalla chiamata usci, e vide al chiarore d' una sua



L' ORFANKLL1 647

lueernuzza la padrona a quell' ora cola
,
e per terra

,
e priva di

sentimento, e tutta nella persona schizzata ed infardata di mota,

ebbe le cento volte a farsi il segno della santa croce per la mar*-

viglia, e corse a chiamare in soccorso della madre il giovane Euge-

nio che pensava dovesse starsene cheta^iente a letto. Oh come

orebbegH lo slupore quando ne lui ne 1' altro consodale trovo nel-

la celletta ov' eglino s' eran chiusi a sera , ne per entro il poderue-

<>io per correrlo che facesse da ogni canto ! Si volse allora egli

stesso a curar la sig. Rosaria-, e a forza di spruzzarle acqua sul viso

e bagnarle stropicciando la fronte, le tempie e le narici di aceto.

riusci a farla risentire e tornarle al consueto ministero della vita i

sensi. Indi la ricover6
,

il meno disagiatamente che pote , nella suu

medesima cameruccia
,

e le fu d' intorno con ogni argomento di

eonforto, e pieno di riverenza pregolla che gli manifestasse la ca-

gione di si diverso e nuovo accidente. Rosaria si schermi con vane

risposte, dandogli a credere una sua novella dell' esser lei venuta di

persona cola per urgente mestieri the aveva del figliuolo ,
esserne

questo segretamerite partito e ratto come il destro chiedeva
,

lei in

fine avere per fievolezza soverchia smarrita la virtu del cuore in sul

voler chiamare li presso dell
1

uscio il suo buon castaldo per aiutarla.

Affine di dare maggior credito alia favola
,
tosto che la fu rinfran-

cata un po'delle forze, chiese al buon vecchio che I'accompagnasse

ai suo palazzetto, giacche cosi stracca e dirotta com' era, non pote-

va impromettersi di rifar senza un aiuto quel cammino. L' ora era

tardissima
,
ed alia donna ogni tantin di tempo che s' affrettasse di

rientrare in casa era non piccolo guadagno a mantener segreta la

prima uscita: e per questo ruppe ogni dimora e si pose in via.

In cio fu avventurata : nessuno s' avvide del suo ritorno, sicco-

me nessuno erasi avveduto della sua andata. Ma la dimane la sig.

Rosaria aveva in viso 1' impronta di una lunga malattia sofierta. In-

cavate e crespe le occhiaie
, sparute le guance e piene di grinze inso-

lite
;
le labbra illividite

;
rotto il respiro ; ogni volonta di cibo smar

rita-, e franta ed acciaccata tutta la vigoria della persona. Se prima

aon era lieta
,
da quel giorno divenne addoloratissima : fuggiva di
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conversare, cercava la solitudine, e le due giovanette Bettina e Ro-

sella che le tenean d' orecchio
,

1' udivano da se da se singhiozzare

profondo ed esclamare di volta in volta: Oh figlio! Oh figlio mio!

Ne Raimondo ne Bettina le poterono trar di bocca la cagione di si

nuovo rincrudimento di dolore. Alle loro domande rispondeva sec-

camente : Ogni nuovo di che trascorre e un nuovo accrescimento di

pena per me. Non volete che io ne pianga?

Eravi nondimeno uno, col quale Rosaria disfogava il suo cordo-

glio: e questi era il parroco. Finche la fortuna sorrise lieta a quella

casa , facevano tutti a gara a beflarsi di quel venerabile sacerdote.

fino a farsi da lui medesimo fornir 1' accia, colla quale ordire la rea

trama contro di Bettina. Ma il di che la famiglia fu conturbata da

quella lettera sciagurata, lo sguardo di quegli afflitti si rivolse a cer-

car conforto e sollievo al caritatevole D. Benedetto. II Signorino gli

affid6 in sul partire per Cosenza la famiglia : e quasi avesse 1'animo

presago di gravi sventure, glie la raccomando con si calde parole,

che il buon vecchio commosso infino alFanima ed abbracciandolo

gli assicuro che Favrebbe per sua non che solo guardata, ma all'uo-

po ancora difesa e sostenuta. La nuova della prigionia del sig. Chec-

co crebbe naturalmente nella famiglia la necessita dei conforti di

D. Benedetto, ed in lui la compassione verso quegli sventurati.

Laonde non Iasci6 mai di visitarli ogni di e spesso piu volte fra di
,

e non v' ebbe o buono uffizio, o consolazione
,
o parola amorevole

che potesse porgere loro, che egli la trascurasse. Cotanto alfetto gli

guadagno presto la confidenza di quella casa: e Rosaria, quella don-

na si nemica dei preti ,
non trovo in chi piu sicuramente versare il

proprio affanno che nel prete D. Benedetto. A lui adunque rive!6 a

parte a parte tutta 1' avventura di quella notte, chiedendogli con-

forto e consiglio, e disacerbando cosi in gran parte Tanimo angu-

stiato. D. Benedetto non le dissimulo dall' una banda la gravezza di

quella sventura ,
mentre dall' altra ne desto la confidenza nel pro-

pizio soccorso di Dio
,
ed intanto le promise che egli s' adoprerebbe

di tutto suo potere a ricoverarle e figliuolo e marito. Tosto che la

vide rincorata a queste speranze ,
non voile perdere 1' opportunity
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di soavemente ammonirla
,
eJ alzato lo sguardo al cielo, quasi cola

leggesse una parte delF avvenire : Rosaria, le disse con amore-

vole dignita, confessate clie voi foste al vostro Eugenio madre troppo

perniciosa, perche soverchiamente amorevole. Offritene in soddisfa-

zione a Dio la pena clie ora ne portate : oflritegliela ancora perchft

Iddio si degni nella sua altissima misericordia di richiamarlo al be-

jie. Pregate adunque per lui
, confidate pel vostro marito in Dio

,
e

nelle vostre ambasce rassegnatevi alia sua santissima volonta.

Con questi sentimenti cristiani il cuore della povera madre si

ringagliardiva alia pazienza ;
ma il corpo gia troppo affievolito non

resse a dilungo, ed ella ammato di febbre violenta. Intanto lo scia-

gurato Eugenio , cagione di si dolorose sventure alia propria fami-

glia, corse riuovi e piu pericolosi cimenti. Chi batte la via dell' ini-

quita non segna orme misurate e ferme : essa e sdrucciolente
,
e il

pie vi smuccia ad ogni grado : sicche il secondo passo e sempre piu

ratio del primo e piu. pericoloso. Ora Eugenio erasi per suo danno

troppo avvanzato per lo scabro pendio, e il disprezzo della sua madre

gli aveva omai indurito T animo ad ogni misfatto. Egli adunque non

lasciossi solo trascinare dal Biondo, ma cominci6 precederlo e an-

dargli innanzi. Uscirono dai monti paterni, e per piu sicurezza pre-

sero entrambi fogge e portamenti di rustic! villani
, adoperandosi

in cio colla sua astuzia il Biondo. Siccome contadini che venissero

dalla potagione primaverile fatta in lontano paese , attaccarono alia

cintura il pennato ovvero segolo ,
e levaronsi sulle spalle un fascia-

tello di magliuoli ,
entro cui erano nascoste le loro armi. Cosi po-

terono sicuramente
,
ma con lungo cammino, passare le giogaie e

i colli, raggiugnere presso al monte Negro il torrente Apollino ,
e

costeggiando la riviera del Neto riducersi alia marina di Cotrone.

Qui attesero pochi di la brigata che in quel torno doveva essere sal-

pata da Corfu
,
ed alia quale era infra gli altri inviato dagli occulti

comandamenti dei congiurati il Biondo, perche; la congiugnesse coi

ribelli che ancora fuggiaschi appiattavansi nella Sila, e fattane una

masnada sola, sventolasse nuovamente la bandiera sediziosa. Di que-

sta nuova e fra tutte le altre pazza ed audacissima fazione discor-
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reremo 1'ordine, il procedere> la cattiva riuscita, ogni particolarita

prendendo dai piu accertati document!. Essa si attiene strettamente

col nostro racconto, ed e bene clie 1' Italia conosca nella sua origi-

nate sclviettezza una storia tanto travisata a bell
1

arte dai cospiratori.

XXXIV.

/ cospiratori a Corfu.

Infra il cadere del Marzo e il sorgere dell' Aprile nell'anno 1814

giunsero a Corfu da Venezia, da Smirne e da Tunisi tre giovani

veneziani di patria, nobili dilegnaggio e nella mazziniana fratellan-

za consorti: qualierano Emilio ed AttilioBandiera, e Domenico Mo-

ro. Tutti e tre erano eziandio consodali di professione: condossia-

ehetenevano rngguardevoli carichi marittimi neirarmataaustriaca,

al cui governo generate sopraintendeva il Baron e Bandiera padre

del primi due. Attilio il maggior dei tre, e da un pezzo marito a

gentile giovinetta, ai suoi trentatre anni era gia alfiero di vaseello
;

Emilio appena toccava il ventesimo quinto ed aveva lo stesso grado

sopra una fregata ;
il Moro di minor tempo clie gli altri non ancora

avea valico il quarto lustro
,
e gia era luogotenente sull' Adria. La

cagione che chiamo a Corfu questi tre giovani da lidi si lontani

e svariati, fu questa. Attilio era a Smirne sulla Bellona coll' ammi-

raglio Paolucci
,

il quale pigliando di lui pienissima sicurta se ne

valeva a modo di segretario : e qualunque lettera, o breve, o spac-

cio
,
o comandamento venisse all' Ammiraglio soleva capitar prima

nelle mani dell' aliiere Attilio. Venne intanto un riciso e severo or-

dine, col quale imponevasi all' Ammiraglio che rimandasse a Venezia

il Bandiera perche cola potesse essere scorto e sorvegliato ,
aven-

dosi contra lui sospetto di machinazioni politiche. Or quest' ordi-

tte fu letto prima d' ogni altro dai Bandiera medesimo per sua mala

ventura. Percosso da paura e tocco da rimorsi Attilio non si ebbe

piu per sicuro
5
e tenne perduti anche gli altri suoi compartecipi

nelle malvage orditure. Adunque avviso tosto il i'ratel suo in Vene-

zia e 1' amico Moro a Tunisi del pericolo che gl' incalzava ,
ed egli
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collo il clestro lascio il vasrollo, e corse a ripararsi a Corfu, ove tro-

TO gia il fratello, e fu poco dopo sopraggiunto dall' aniico.

I sospetti del Governo austriaco non erano irragionevoli, ne falsi :

die ora si puo sciorinare alia svelata la tela intera cho essi ordi-

rono, e mostrare per singolo ciascim filo ond'essa fu nella trama e

nell' ordito composta. E di ci6 sappiasi grado al Mazzini che nel

18i') pubblicd i ricordi e i frammenti di lettere degF infelici fratel-

ii, e ad Atto Vannucci che nel 1848 in quella sua empia profanita,

che intito!6 Martirologio, ne racconto la vita e ne delineo i costumi

ed il cuore. Fino da giovanetti ebbero i Bandiera la disavventura di

abbatlersi al collegio nei tristi sovvertitori delle loro giovani menti;

ed Emilio, d' indole piu maligna del fratel maggiore, narra sfnccia-

tamente di se medesimo, che a disfogar Todio deiranimo suo verso

la dominazione austriaca soleva, pargolo tra pargoli, aizzare i com-

pagni italiani contro i fanriulli tedeschi loro convittori, e con o :ni

maniera di rabbuffi, di dispetti, di onte, di villanie stuzzicare, svilire,

umiliare quegli innocent! giovanetti, coi quali avevano pur comune

il tetto, la mensa, lo studio ed i giuochi. Venuti i due fratelli in eta

acconcia per questo, furono arrolati al servigio marittimo dell'arma-

ta austriaca. Se in collegio ebbero il cuore ofleso da felloneschi di-

segni ,
all'aria libera del mare, e padroni di se, e circondati di pill

scellerati consiglieri essi divennero a mille tanti peggiori ,
e di sola-

mente sedotti seduttori pertinacissimi. Valevansi del grado proprio,

e dell'ombra del nome paterno per attirare a se la gioventu o vuoi

degli ufficii, o delle maestranze, o delle ciurme : e quindi entrati loro

bel bello in cuore
,

v' infondevano il proprio veleno
,
o ne facevano

di leali servitori che erano del loro Sire, altrettanti felloni e rubolli.

Fino al 1842 con tutto Taver per tre anni interi desiderato e

cercato di ascriversi alia Giovane Italia
,
alia quale spettavano per

la malvagita de' loro disegni fin da fanciulli, non erano riusciti ad

-effettuarlo coll'opera. Or in quell'anno il giovanettoDomenico Moro,

di cera gentile e di bello spirito, ma tristamcnte allevato, e fin

dalla fanciullezza amico e complice dei Bandiera, sotto altro prete-

sto recossi a Londra
,
e quivi abboccossi a grand' agio col Mazzini ,
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ed il nome suo, e quello dei due Bandiera, di pieno ed atitentico

loro mandato, scrisse nella lista della Giovane Italia. Da quel di il

comune loro disegno fu di cooperare con ogni nerbo alla-solleva-

zione dell' Italia : ed a colorirlo scelsero, come il pi LI proprio per la

loro condizione
,

il partito d' insignorirsi o di forza
,
o d' ingan-

no
,
o di consiglio d' una fregata della imperiale marina

,
e correre

con essa a commuovere la citta di Messina
,
e riuscendo quivi vin-

citori
,
diffondere e sostenere la sedizione per tutta Italia. Ma cio

era piu agevole imaginare e volere, die eseguirlo. Laonde ritardi

aggiugnevansi a ritardi
,
e questo lor tentare, cercare, scdurre, que-

sto procrastinar d
1

ogni di
,
e dall' una dimane soprassedere infmo

airaltra senza mai venire a capo di nulla, sembrava un intollerabile

sciupinio di forze, uno sperpero di energia e di buon talento. Creb-

be il bollimento del loro animo alle nuove dei moti romagnuoli nel

1843 : e tosto vollero francarsi d'ogni lascio, e correre anch'essi a

gara di armati abbottinamenti col Muratori, e cogli altri cagnotti e

spadaccini della Santa Alleanza. Ma che? piccolissimo aiuto sareb-

bero state le loro persone e le loro spade ,
se non ayessero menato

codazzo numeroso di satelliti a crescere la torma dei sediziosi. Chie-

sero aiuto ai circoli mazziniani, li chiesero ai capi della rivoltura: e

da niuno furono soccorsi o che non si fidassero ancor pienamente

di loro
,
o non si fidassero dell' impresa. A cotale cospirazione

domandavansi di molte lettere, di mold complici, di molti dimeria-

menti: il segreto doveva senza dubbio versare da qualcbe pelo o fes-

solino e verso di fatto. Uno dei compagni d' Attilio, a quel che so-

spetta il Vannucci
,
ovvero una lettera, come noi udimmo da molto

piu autorevole personaggio e degnissimo di fede, svelo ogni trama

alia Polizia austriaca
-,
e questa non fe certamente prova di traco-

tante sevizia quando solamente si contento di richiamare il Bandiera

in Venezia per ispiarne gli andamenti ed i rigiri , come ce n' e te-

stimonio 1'autore teste citato.

Erano appena da pochi giorni giunti in Corfu i due fratelli, ed ec-

coti afferrare a quell' isola istessa la Baronessa loro genitrice. L' af-

1'ezione di madre conducevala fin cola dietro ai due traviati figliuoli,
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seco recando promessa dell'arciduca Ranieri Vicere del Lombardo-

Veneto, die ove i Bandiera ritornassero al vcssillo fellonescamente

abbandonato, Emilio ne avrebbe perdonanza intera e ritornerebbe

al suo grado, e per Attilio si farebbe egli stesso il Vicere intercedi-

tore dell'impunita presso 1' Imperatore Ferdinando magnanimo suo

Nipote. La desolatissima madre pregali , rampognali , scongiurali .

piange, si dispera: ma quegli efferati animi la respingono con in-

audita durezza, e alle esortazioni di lei oppongono vanissime scu-

se : che la promessa del Vicere era un tranello. misere le loro vile

se mai piti vi si aflulino : esser devoti omai a certa morte, e per6

meglio valere 1' affirontarla combattendo cbe cedendo con villa. Rei

consiglieri li trassero a fellonia, bassezza di sentimenti e diffidenza

ve Tinchiodarono. La madre coll' animo trafitto da si inaspettato

niego torn6 inconsolabile a Venezia
, ignara la misera che nuove

e piu amare lacrime dovrebbero fra breve solcarle il viso !

In Corfu i tre giovani veneziani fecero tantosto comunella con

quel peggior gruppo di forusciti d' ogni natura che cola non 1' asilo

onorato
,
ma F impunita cercavano al libertinaggio ed alle congiu-

re. Voile il caso
,
o piu veramente la ria sventura di quegli scia-

gurati, che eglino s'abbattessero ad usare dimesticamente col peg-

giore di tutti, col famoso apostata A chilli; dispregiatore d'ogni re-

ligione ,
d' ogni legge ,

d' ogni diritto
,
e gia a quel tempo per i

'iaidi e nefandi suoi costumi segnato a dito ed abbominato da ogni

persona che infrunita non fosse e rotta alle pii^abominevoli sorte di

disonesta. Costui raccolseli un tempo in casa propria ad albergo .

e spacciatosi con esso loro per esperto conoscitore delle condizioni

si dei Governi, come dei popoli e delle lor fazioni negli Stati della

Chiesa e nel Regno di Napoli ,
fece con essi F ufficio del mal di-

monio
, aggiungendo sproni ai fianchi

,
e pungoli alle groppe di

corsieri disfrenati ed ardenti. Fu detto
,

si crede universalmente

nell
1

isola
,
e fu poi divulgato per le stampe da molti che egli su-

surrasse agli orecchi de' Bandiera un' audace impresa qual fossesi in

alcun lido d' Italia , perche alia lor dipartita potesse delle masseri-

zie e del fornimento deeF infelici vilmente impadronirsi. Certo <

L
i



ehe >egli dopo la lor morte mdosso e vesti le camice fmissime dei

Bandiera, i lor corpetti di velluto ,
le loro ciarpe e i loro goletti di

seta, i lor boltoni gemelli d'oro a lucentissimi smalti, e le altre fre-

giature che a nobili giovani s'avvenivano. Ma siesi checche si voglia

credere di cosi dismisurata iniquita d' ammo
;
abbiali esso comperi

o rubati quegli arnesi
,

il fatto fu che se i Bandiera inclinavano a

fazioni ardimentose
,
e T Acbilli spingeva con quanta maggior lena

accogliesse nelle vene e nei polsi.

Ne egli era solo. All' Acbilli tenevan bordone molti altri esulanti

o randagi, i quali in Corfu vivevano a quel tempo. Noi messi da un

canto i piu ,
non degni di alcuna menzione ne per grado ,

ne per

coltura, ne per geste, ne mentoverenio tre soli : il Nardi, il Lupalelli

ed il Bocchecianipi i quali meritano d' essere distinti dalla ciurma

di quei briganti ciascuno per suo rispetto. L'avvocatoAnacarsi Nar-

di, fu figliuolo a quel Nardi di Modena che nei tumulti del 1831 s'ar-

rogo ed esercit6 nella f*atria la breve dittatura, la quale espio coll'e-

silio in Corfu dove chiuse i suoi giorni. II figliuolo seguito il padre

nella fuga ,
e Levve al calice propinatogli dalla mano stessa paterna

il tossico mortifero delle sedizioni. Negli ammutinamenti medesimi

del 1831 Domenico Lupatelli aiuto i tumultuanti di Perugia sua pa-

tria, di che fu poscia incarcerate e sostenuto fmo al 1837, nei quale

anno ebbe la prigionia commutata in esilio. II terzo di questi tre

che abbiamo ora citati e Pietro Bocchecianipi, di stirpe Corso, seb-

bene altri il faccia natio d' Oletta
,
altri di Cefalonia : egli non era

esule, ne foruscito, e prima della spedizione delle Calabrie non avea

fatto udire il suo nome nei tumulti d' alcun paese. Qualche tempo

innanzi a quello che scriviamo s' imbarco in Ancona per Corfu
,

seco recando, sotto le mentite spoglie di domestico
, quella buona

Iana dell' Achilli.

Una cosi fatta brigata , gioventu la piu parte , di vivaci spiriti

ma riottosi, e piu di fervore che di prudenza dotati
, stava li sem-

pre in sulle mosse d' accorrere dove che fosse in Italia ad ^ccen-

dervi il fuoco della ribellione. II moto cosentino sulle ali della

fama , o .diremmo meglio sotto alle penne dei giornalisti ,
crebbe ,
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gonfio ,
s' ingiganti di fornia , die quando il Meditirrwieo di Malta

ne reco le prime nuove a Corfu
,
era gia divenuto una solleva-

zJone generate di tutte le Calabrie ,
e ipoco meno che di tutto

il Regno : quei pochi rubelli
,
die s' erano appiattali nella Sila ,

donde si penava ancora a stanarli
,
erano eserciti di sediziosi ac-

campatisi in suite montane ,
e di cola minacciaiiti non che il re-

gno delle due Sicilie
,
ma 1 intera Europa di qualche universale

rovescio. Chi pu6 dire adunque la smaniosa ibia di que' congiura-

tori a nuove cosi sperticate ? Incontanente i Bandiera divisarono

di accorrere i'ra quelle imaginate schiere c scrissero senz' altro ai

loro amici calabresi
,

<e menaron con essi pratiche e concerti.

Quindi si rivolsero al Mazzini in Londra ,
al Ricciardi in Parigi ,

al

Fabrizi in Malta : cliiesero loro consiglio ,
aiuto

, approvazione.

Quali fossero le sincere risposte di quei barbassori non si sapra

probabilmente giammai. A volerne credere alle loro dichiarazioni
,

sarebbe a dire che conoscendosi da essi a Parigi ,
a Londra cd a

Malta la verita del fatti un po' meglio che non a Corfu
,
nessuno

dei tre approve il disegno dei Bandiera
,
nessuno ve li conforto.

Se non che il procedere del nostro racc6nto dimostrera se non

chiaramente bugiarda , certo bene assai dubbiosa una tale loro as-

serzione. E' basterebbe solo a mentirli la venuta a Corfu nei primi

giorni di Giugno di Nicola Ricciotti
,
antico

, pertinace ,
bollente

commettitore di rivolture e sconvolgimenti ,
e da gran tempo ca-

gnotto e lama di Mazzini.

Cominci6 questi in Frosinone col secolo la vita , e giovanissimo

tolse donna, e n'ebbe figliuoli. Allora quando nel 1821 i Carbonari

del Napoletano gridarono la nuova costituzione del Regno, egli corse

aU'esercito che ribe!16, e v'ebbe tosto grado di tenente. Si rimpatrio

quando le armi austriache tornarono ai suoi dritti la corona : ma

l'u incarcerato a Frosinone, e sostenne nel forte di Civita Castellana

nove anni di prigionia. Nel 1831 fu liberato, e mentre ramingando

eercava tin asilo s' avvenne in Corsica nel Mazzini, il quale aspettava

cola modo di traforarsi in Italia ed accorrere ai fralelli che mette-

vano sotto sopra le Romairno. II Bicciotti rivenne ai suoi pensieri :
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tocco Ancona
,
clie era in mano del Frances! e parteggiava per la

sedizione ; e quivi gridato da' faziosi fu comandante della colonna

mobile de volonlarii in fino a tanto die duro quel baccano. dictate

che furono le Romagne il Ricciotti sbandilo riparo a Parigi ,
e di

quivi ai nuovi moti di Bologna del 1833 torno in Italia novamen-

te, e novamente se ne vide scacciato. Due anni appresso corse tra

gli altri suoi consorti in Ispagna ,
divenuta allora il ritrovo dei con-

giurati, i quali ove riuscissero cola vincitori, pensavano di piombare

addosso all' Italia coll'armi in pugno, e le insegne spiegate ai venti.

Fu arrolato tenente fra i tiratori di Navarra
,
e di grado in grado

giunse a comandare un battaglione di fanteria. Ne il mestiere fati-

coso della guerra, ne la lontananza domarono quell' anima tenacis-

sima e risoluta. Da si lontano luogo egli era complice e comparte-

cipe di quante mene si macchinassero in Italia : tutto sapeva .

approvava , incoraggiava. Non appena adunque gli fu ragguagliato

che la ribellione doveva nel 1813, siccome narrammo altrove
,
al-

zare il capo nelle Romagne ,
ed ei lascio la Spagna per andare a

Bologna. Ma che ? a Marsiglia fu incarcerate
,

e menato a Parigi

ottenne a grande stento di uscir dalla Francia per recarsi in Londra.

Quivi si trattenne parecchi mesi , e conferiti i suoi pensieri col

Mazzini, edogni cosa concertata colla mazziniana fratellanza, ebbe-

ne, a testimonianza loro medesima
,
aiuti che d' armi, e che di de-

nari. Parti allora di Londra con nome cangiato alia volta di Corfu .

ove giunse al principiare del mese di Giugno : e questo fa chiaro che

non e da credere si agevolmente al niego che fa il Mazzini d' avere

confortato i Bandiera a scendere in Italia. II Ricciotti veniva da Lon-

dra con aiuti del Mazzini per far certo qualche cosa : e la cosa che

fece il Ricciotti fu solamente 1' affrettare quella infelice spedizione.

In fatto egli fu subito a trovare i complici e corrispondenti maz-

ziniani che stanziavano in Corfu. In luogo ermo e solitario a breve

distanza dalla citta aveavi il dottor Savelli una elegante casetta fab-

bricata
, alia quale impose nome di Exoria , che presso noi vuol

dire 1' Esilio : forsc per mostrar col fatto quanto divario corra tra

1' esilio dei tempi di Dante
,
e Y esilio della mitissima eta nostra
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moderna. Cola il Ricciotti raccolse i suoi fidi. cola si discusse il suo

pensiero. Fu nel convegno un doppio parere : Ricciotti voleva recar-

si nella Romagna: i Randiera agognavano alle Calabrie. II contrasto

fu vivo ma non lungo. Le ragioni dei Randiera attrassero alia loro

sentenza i voti unanimi della combriccola
; perche essi palesarono

come ei fossero aspettati gia dai lor satelliti e consorti nelle Calabrie.

come avessero fatti bene d'ogni cosa coi loro corrispondenti gli avvi-

si, come fossero cola disposte e preparate le mine, sicche poca scin-

tilla basterebbe omai a farle spaventosamente scoppiare, balzandone

in aria qual piu robusta ed ammassicciata mote di pubblico governo

sopra vi si assodasse. A si spampanate profferte cbi dei presenti

poteva resistere? Fu adunque stabilito che la spedizione si farebbe

pel giorno 11 di quel mese: intanto si cercassero denari, si noleg-

giasse un navilio
,

si procacciasse una guida ,
si ammannassero le

armi
,

si reclutassero gli eletti per quella impresa. Era cosiffatta la

baldanza di quei tristi. che niun pensiero si dettero di tener segreta

la lor congiura. Intesero allacolta della moneta recandosi pubblica-

mente per le case o piu agiate ,
o piu incbinevoli a cotali iniquitose

larghezze; forbironsi armi alia svelata-, per tutta la citta parlavasi di

quella partenza, e s' indicava il radunamento d' uomini, il luogo, lo

scopo. Guidatore della banda fu scelto un cotal Giuseppe Melluso

soprannominato il Rattistino
,
naturale di S. Giovanni in Fiore alia

spalla orientale della Sila in Calabria, insigne per delitti commessi.

e temuto predatore di strada e di campagna. Erasi sottratto alia se-

verita del gastigo col fuggire del Regno e recarsi in Corfu. Forni la

nave un certo capitan Caputo di Risceglie a buona condizione di

nolo
;
ed era un cotal vascelletto a due alberi con tarchie

, pianel-

lo
,
e con si poco quartiero alia prora ,

cbe nelle bonacce fendeva

il mare ed orzeggiava benissimo
,
ma ne' vend gagliardi scopriva i

fianchi
,
e andava geloso : la qual forma nelle coste adriaticbe chia-

mano or trabacco ed ora trabaccolo. Diciannove, all' infuori del

Rattistino lor guida ,
furono i fanti di volonta ,

che fecer corpo e

giuraronsi a quell' impresa. II Ricciotti
,

i due Randiera
,

il Moro .

il Nardi , il Roccheciampi ed il Lupatelli son noti ai nostri lettori.
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Degli altri si sa clie erano di condizione plebea, e di loro non resta

che la memoria de' nomi. Tre erano di Forli Giovanni Venerucci
,

Miller e Luigi Nanni : due di Bologna Giuseppe Pacchioni e Tom-

rnaso Mozzoli : due di Lugo lacopo Rocca e Pietro Piazzoli : uno di

Pesaro Francesco Tesei : uno d' Ancona Carlo Osmani : uno di Ra-

venna Francesco Berti : uno ;di Milano Carlo Mariani : ed uno di

Venezia Giovanni Manessi. Vedi audacia, che restera al mondo sola

ad esempio di sterminata baldanza ! Yenti tra soldati
, spadaccini

e cagnotti accingersi di scuotere all' aperto i troni
,
e manomettere

le signorie d' Italia, e i popoli italiani immergere in un turbinio uni-

versale I Fu iniquita, fu audacia, o fu mattezza questa che li spinse

a tanta rovina?

Cosi ordinata ogni cosa s' aspettava con incredibile ansieta il de-

siderato giorno undicesimo di quel mese. Spuntd finalmente, e la

prima cosa in quel giorno istesso i Bandiera scrissero al Mazzini ed

al Ricciardi avvisandoli della loro partenza ;
ed il tenore di quelle

duelettere, che son fatte di pubblica ragione, ci da nuovo argomento

da -non crederli disconfortati per opera loro da quel fatuo disegno.

Se non che la sera ebbero sospetto non volesse il Governo inglese

impedire la loro partenza, e quella largura di sicurta conceduta in-

fino a quel punto compensare con una stretta sola in sul compimento

dell' opera ;
e per6 ne differirono 1' esecuzione alia notte seguente.

Gia ogni fornimento di viveri ,
d' armi e di vesti era stato cari-

cato sul trabacco : doveanvisi solo recare le persone. In sull' abjbuia-

re adunque del giorno dodici s' avvJarono tacitamente ad uno ad

uno, e alia spiccioiata verso la spiaggia delta il Cannone ad un rai-

glio da Corfu
,
e quivi montati sopra una castaldella vogata a remi

furono trasportati al trahaccolo il quale li attendeva a una bella

distanza dall' isola. Gioventu dissennata ! e vecchi rimbambiti ! Fe-

steggiasi, tripudiasi, gavazzasi sulla corsia della nuova felicita che

recano all' Italia in punta delle loro spade ,
e non sanno i miseri

quali sciagure li attendano in sul lido medesimo ove porranno il

piede la prima volta !
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XXXV.

II varco di Pietralonga.

II viaggio per la bonaccia e tranquillita del mare se fu un po' lento

fu prosperevole, e tanto piu quanto quei fantaccini riuscirono ezian-

dio a schivare la caccia d' una regia nave napoletana a vapore, spe-

dita loro incontro a catturarli nelle acque di Taranto, dopo 1' avviso

mandate in Napoli dal console di Corfu. Sull'imbrunire del 1 5Giugno

entrarono nel golfo di Taranto, e alia meta di quella notte erano gia

a sole tre o quattro leghe lontani da Cotrone. Vollero allora di co-

mune accordo ritirarsi nella camera della prora, e quivi ciascuno git-

tarsi nella sua posta a dormire, perche ristorati col sonno prendes-

sero vigoria e lena incontro alle prossime fatiche cui si accingevano.

Levatisi all' alba del giorno 16, e montati sopra coperta non vide-

ro piu la spiaggia, e chiestone al capitano ragione con parole d' ira.

n' ebbero per risposta che una fortuna contraria di vento aveali

dilungati dal lido in sull' atto dell' afferrarlo. Ma la verita fu che il

capitano non voile approdare in sul fare del nuovo giorno per non

essere riconosciuto, e prese il largo, e vag6 a zonzo per attendere

novellamente il buiaccio della notte appresso. Cosi quasi in sulla de-

cima ora dopo il meriggio del giorno sedicesimo di Giugno s' ap-

press6 a sei miglia da Cotrone presso alia foce del Neto ad un pic-

colo seno vocato dai terrazzani Lagoneto, e di quivi pose nel pali-

schermo la brigata e i loro arnesi, e li discaric6 sulla riva. Ma, col-

pa la piccolezza dello scbifo
,
dovettero quei forusciti accostarsi a

terra a pochi per volta
,
e colpa I' oscurita della notte e della in-

espertezza dei marinari , afferrarono in due siti diversi ,
e qualche

po' di spazio divisi fra loro. II trabaccolo intanto spiego le vele,

e prese alto : e le due brigatelle penarono un buon paio d' ore a

ricongiugnersi pianettamente ,
e far corpo insieme. II Ricciotti ne

prese il comando, e soldato qual era li comparti in tre bande: e co-

si ordinati sempre con sospetto di se
,
ed in sulle guardie s' avvia-

rono a guida del Battistino per le terre del Cantorato. Giunserodue
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ore innanzi 1' alba alia masseria di Poerio : cosi nelle calabrie, vi-

vendo ancora una vecchia voce italiana
,
chiamano non che solo

un campo che sia proprieta di alcuno, ma la casa dei lavoratori che

si alza in mezzo al campo. Or qui il Ricciardi ci attesta che quella

era terra arnica e non tenlata alia cieca la loro impresa. I guardiani

eransi recati in sulle armi e sclamaron gridando chi fossero. II Ric-

ciotti agitando un bianco lino s' appressd, e disse loro alquante pa-

role, per le quali pote introdurre a piena sicurta tutta la brigata, e

riposarla agiatamente nella easipola di quel podere.

Era gia di alto quando fu scorto passare per cola un tal Calveiro,

contadino che giva a sue faccende. Fu tosto invitato ad entrar nel-

la easipola, e quivi ebbe primamente da Attilio Bandiera un bel col-

tello persiano in dono per allettarlo, e poscia cominciarono inter-

rogarlo minutamente che novelle corressero della Sila, di Cotrone r

di Cosenza : dove fossesi attestato il grosso dei sediziosi, che solda-

ti difendessero il cotronese castello
,
come i cosentini fremessero ,

quali speranze di riuscita potesse avere la loro impresa nelle Cala-

brie. II Calveiro trasecolo a si nuove richieste, e loro aflermo che a

quanto egli sapeva nei boschi della Sila erano gia stati scovati i ri-

belli dalle milizie regie : quel largo nodo degli Apennini e intorno

essere omai in^tanta sicurta che di di e di notte vi si poteva andare

a salvamento: vegliare severamente le autorita perche non sorgesse

turbazione in alcun luogo. Alia schietta meraviglia del Calveiro

corrispose lo stupore di quella torma d' ingannati : ma la necessita

fece rivenire in cuore gli spiriti ,
che cominciavano a smarrire a

tali informazioni
5
ed il Ricciotti un poco , un poco il Battistino

rivoltisi a quel villano ne tentarono la fede. Gli diedero una' grida

sediziosa che dovesse in|quella notte affiggere nella piazza di Cotro-

ne
, gli commisero d

1

assoldar gente d' armi a tanto il di, e fattone

massa d' attenderli lungo la vicina notte nelle vicinanze di Cotrone,

ove divisavano di portar le loro armi. II Calveiro, come sogliono

in congiunture anco meno pericolose i piu dei contadini, promise a

parole ogni cosa, accett6 ogn'incarico, ricus6 perfino il denaro prof-

fertogli in compenso, e intanto in cuor suo diviso di fare appunto a

I ;nbioqf.(1 .6829ffloiq el
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rovescio di quanlo eragli stato confidato. Egli adunqiie s' avvi6 to-

stamcntc per Cotrone simulando zelo grandissimo di servire quei

congiurati, ed in quella vece appena vi fa giunto, svelo tutta la tra-

ma al Sottintendente clic amministrava quel Distretto, ed era a quei

tempo il sig. Bonafede
,
11 quale come e da pensare non si resto

guari colle mani alia cinlola per frastornare quel cimento
;
ma di

cio a suo luogo.

II Calveiro erasi separato da quegli avventurieri a mezzo il di. Par-

tito lui, nuove considerazioni e nuovi timori fecero cangiare il pro-

posito che aveano fatto di volgersi prima d' ogni altra cosa sopra di

Cotrone. Alcuni dei calabresi complici di quella venuta, e che verso

le otto di quel di eransi abhoccati alia sfuggita colla banda venuta

da Corfu, 1'avevano piu tardi per mezzo di fidato procaccino avvisata

che lasciassero presto quella dimora
,
uscissero dalle vie piu trite

,

s' inselvassero. Parve questo consiglio da non dispregiare ; e deci-

sero di guadagnare il piu presto che potessero la Sila : cola far grup-

po, ed aspettare partito da prendere a seconda degli avvenimenti.

Adunque colla scorta d'uno dei guardiani delPoerio appena s'oscuro

^quel giorno 17
, dopo un presso a venti ore di riposo fatto in quella

massaria, s' avviarono verso Corazzo, e avvicendando il riposo alia

fatica del camminare eran gia sul primo biondeggiare dell' alba in

cielo, sulla vetta d'un monte lontano da Santa Severina forse quanlo

trarrebbe due volte un cannone. Quivi adocchiato un piccolo spazio

di spianato chiuso d' ogni verso dai sassi del monte
,
e circondato

dalle fratte e dai buscioni e dalle cime dei circostanti alberi coverto,

il trovarono acconcia stazione a prendervi sicuramente alquanto di

sonno : e pero messe cautamente ai lor luoghi le scolte vi si sdraia-

rono a piena sicurta. Ma eccoti che 1' una delle sentinelle tutta spa-

vento riscuote i compagni, i quali balzano in pie ignari della cagione

di quella sveglia. Che e? che non e? Manca uno dei socii, manca il

Boccheciampi. Si cerca d' ogni intorno , si monta sui ciglioni piu

rilevati, si gira per le fratte
,
e tra i fusti del bosco ,

si promettono

dai Ricciotti venti pezzi colonnati alia guida se riesce a trovarlo :

ma a niente valsero le ricerche ne le promesse. Dapoich6 il Bocche-
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ciampi, colto il destro di quelle vie intrigate di alberi
,
di quell' ora

oscura, di quel camminare a gruppi, erasela chetamente svignata,

e trovato a caso un somaro ed una guida erasi condotto a Cotrone,

ove giunse in sul fare di quel di.

Quivi recossi senza piii dal Sottointendente
,
e gli sve!6 alia di-

stesa tutta la trama : quanti i congiurati e chi : quale il loro divi-

.samento : quali i mezzi certi : quali le speranze : quali gli aiuti e le

corrispondenze. La somma era che essi allora condurrebbonsi nella

Sila: di quivi appena venisse il destro e crescessero di nuove cerne

le loro file, piomberebbero sopraCosenza, e scarcerati i 900 prigioni

che v'erano, e date loro le armi in mano moverebbero contro la ca-

pitale. Questa la bozza del loro disegno: tutto il lavorio svelerebbe e-

gli partitamente in Napoli al Ministro Generate di Polizia, al quale,

siccome cercava, fu quindi a poco sotto buona scorta inviato. Se per

la denunzia del Calveiro aveva gia il Sottointendente presi i piu giu-

sti provvedimenti : ora che aveva in mano tutte le fila della cospi-

razione fe pruova d' ingegno e di energia a troncarle nell' orditura

loro medesima. Di gran diligenza furono spediti annunzii e messi e

portatori di ordini a tutti i villaggi, i borghi, le citta circostanti
;
e

specialmente a quelle che trovansi sugli aditi della Sila costeggiando

quinci e quindi la riviera del Neto. Pongansi in armi gli urbani ,

s' occupino gli sbocchi
,
combattansi i passi. si mandino esplorato-

ri
,
e si tenga dietro alle peste dei rivoltuosi, fmo a stringerli e cat-

turarli. Allo zelo del comandante di quel Distretto rispose a pieno

la diligenza delle podesta speciali di ciascun Comune : di guisa che,

al cadere del giorno diciotto, erano per ogni dove tesi agguati, po-

ste vedette, piantate buone guardie sui tragetti e preparate le armi

contra il drappello mazziniano.

Intanto al cadere di quel giorno istesso la banda Iasci6 il bosco

di S. Severina
,
avviossi verso la pianura e tutta sospetto e rancura

per la diffalta del Boccheciampi si dirizzo a Spinello di Belvede-

re, necessario trapasso chi vuol entrare da que' monti nella Sila.

Quivi tranquillamente camminavano di molti contadini reduci da''

lor pacifici Uvori della campagna. ,
fra' quali erano commiste

, quasi
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ibssero di loro condizione ,
due persone che riguardano il nostro

racconto : Eugenio cioe ed il Biondo.

L' essersi eglino fin dalla meta quasi di Maggio partiti dalla Sila

due danni porto alia nuova cospirazione. L' uno fu che mancato cola

un si pratico ed astuto guidatore ,
di li a pochi giorni quasi tutti i

ribelli che vi si celavano aspettando quella schiera di ventura che

dovevali salvare
,
vennero alle mani dei gendarmi , degli urbani e

delle milizie che d' ogni parte li strinsero e 1' incalzarono. L' altro

che non avutasi piu novella del Biondo egli non pot6 essere piu

informato cosi per minuto dell' ordine dato alia nuova congiura ,

del tempo stabilito
,
del luogo ,

del preparamento. Laonde quanclo

esso con Eugenio giunsero ai lidi cotronesi bisognava che gisse a ta-

sto e tentone, come chi brancola fra il buio. Aveva il Biondo cola di

molti amici che il conoscessero : ma T aprirsi con loro in quella con-

dizione che era, e con quei molti piu suoi nemici che vi dimoravano

sarebbe stata troppo maggiore sconsigliatezza che egli potesse com-

mettere. Si content6 adunque di avvolgersi celatamente per quei

contorni, ed ora recarsi alle sponde del mare, ora rimontare il Neto,

ora appressarsi ai boschi di S. Severina, di Belvedere, di S. Mauro,

di Strongoli : chi sa gli venissefatto d'abbattersi nella schiera aspet-

tata. Che dura vita convenne loro menare in quei giorni ! Mostrarsi

un po' ,
e nascondersi

;
schifare gli sguardi indagatori degli osti e

tavernieri
,
e nondimeno mostrare una certa aria di baldanza e di

sicurezza
;
non chiudersi in distretto di albergo o anco di citta

-,
se-

renare a cielo aperto la notte
;
ire continue per boschi , per grfti

,

per stagni, o per rivaggi. Finalmente quella sera del diciotto men-

tre essi commisti a fidanza coi contadini di Spinello, che dai lavori

campestri se ne tornavano alle lor case, raccoglievano scaltramente,

siccome usavan di fare, qua e cola notizie pel fatto loro
;

il Biondo

riconobbe il Battistino che scendendo dalla vicina selva giva sospet-

toso cercando col guardo tra quelle persone alcuna di cui potesse

pienamente fidarsi. Vedersi, e correre 1' uno nelle braccia dell' altro

fu un punto solo. Battistino non cerco piu innanzi. Accolse lieta-

mente quoi due.li rondusso al luogo romito ove stavansene mucciati
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per sospetto i compagni, e tutt' insieme tenriero consiglio della stra-

da a battere per giugnere il piu spedito die si potesse ,
ed anco il

piu sicuramente fra gli sterminati boschi silani. II Biondo
, ignaro

che gli sbocchi ed i passi eran gia tutti occupati, e che quel pugno

di fuggiaschi riparatosi fra le sinuosita e i nascondigli della Sila era

state gia cacciato dai covi e dissipate , giudico che il partito piu

certo fosse di entrare per una stretta callaia delta di Pietralonga ,

ove i sassi del monte si spiccano a filo
,
e tra i burroni coverti di

cespugli e di prunaie sarebbe loro agevole di passare inosservati.

II cielo erasi omai oscurato
,
le campagne erano diserte

,
la via

sulla valle che dovean percorrere solitaria e sicura : laonde volon-

terosi si posero per quella. Dopo alcune ore di cammino giunsero

alia sponda del fiume che corre a valle per poche miglia da Spinello,

e quivi fecero un po' d' alto affine di ripigliar lena per la vicina

montata. Ecco che s' ode un lontano scoppio d' archibugi fatto .

come quindi ad alcuni giorni si venne a sapere ,
da due bande di

militi urbani avvenutesi 1' una nell' altra senza ravvisarsi a prima

giunta. Gli animi degli stranieri si commuovono
-, ognuno s' ac-

corge che i luoghi circostanti son corsi da gente in corpo : ma

chi poteva lor dire se fossero a lor pro ,
o contra di loro ? II Biondo

fe cuore a tutti
,
e li animo di rimettersi in cammino affine di var-

care il passaggio di Pietralonga quando la notte era piu fonda.

Ma cola appunto attendevali un' imboscata. Un certo Arcuri
, capo

urbano di Spinello , uomo di cuor grande e d' incorrotta fedelta
,

avuti che ebbe da Cotrone gli ordini di guardare i varchi della Sila,

raccolse degli urbani suoi concittadini quanti pote, e diviseli in

due schiere perche si appostassero e facessero testa ai soli due

transiti che dal piano sottoposto riuscir potevano nella Sila, quello

detto di S. Maria delle Grazie
,
e 1' altro di Pietralonga. Egli scelse

a capitanare un drappello che occupo questa seconda entrata, e seco

condusse il solo gendarme ,
Bernardino Chiancarella

,
che fosse nel

suo Comurie. Era gia di poco passata la mezza notte : gia gli urbani

acquattati quinci e quindi sui sassi e dietro le siepaglie taciti aspet-

tavano la torma dei rubelli venturieri : gia di lontano udivasene

il calpestio e il frascheggiare conseguente dei rimossi gineprai 5
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quando la piccola avanguardia dei Bandiera giunse a rneno che un

tiro di scoppio presso alle guardie che 1' aspettavano.

Chi vive?

Amici.

Avvicinatevi adunque ad uno ad uno.

A questa intimazione il drappello mazziniano retrocesse, e corse

a gran fretta presso il vicino fiume Neto. Gli urbani scaricarono lor

dietro gli archihugi ,
e lasciato il posto che occupavano si diedero

ad inseguirli. A quel buio, in quel sito, fra tanta trepidazione di ani-

mo, ne quella prima tratta di scoppi ,
ne quell' inseguimento riusci

o a scemar la banda, o a sgominarla. Dopo il primo spavento la pic-

cola avanguardia dei sediziosi raggiunse i consorti, e fatta massa ca-

ricaron serrati e tutti insieme, cercando di sforzare a gran passo il

valico ora che era rimasto quasi sgombero, perche guardato dai pochi

che vi facevan ancor-testa. Nondimeno dovettero far fuoco sovra quei

pochi e sostenere una dura puntaglia se vollero passare innanzi. Quel

trarre da corpo a corpo e con isquisite armi che essi fecero nocque

grandemente agli urbani che avevanli aspettati fermi al loro posto.

L'Arcuri fu spento sul luogo stesso della mischia, e con lui uno della

sua gente, a lui per sangue nipote. II gendarme Chiancarella riceve

sulla persona sette ferite d' altrettante palle ,
onde che dopo nove

giorni di crudeli spasimi trapassd. Con tanto danno di quei corag-

giosi riuscirono in fine i risoluti ed audaci scherani del Mazzini a

superare il valico minacciato. Dopo un tratto poteronsi riordinare,

e soffermare un pochino. II solo Attilio Bandiera aveva avuto forato

da una palla il cappello : a niuno era toccalcuna benche leggiera

ferita. Se non che nel noverarsi trovarono che mancava Eugenio ,

e uno di loro disse averlosi visto cadere al fianco alia prima sca-

rica fatta, e non aver piu potuto badare a lui. II Biondo ne fu dolen-

tissimo. Non voile udir ne preghiere, ne consigli 5 sprezz6 ghignan-

do le minacce
,
addusse le ragioni che aveva di vegliare sovra quel

tenero giovanetto : diede brevi istruzioni al Battistino : giur6 che

li sopraggiugnerebbe 5
ed egli torno indietro a cercare dell' amico

non sapeva se ferito, o spento, o forse catturato, o anche fuggiasco ;

ma sempre in gran pericolo suo e dei compagni.
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in nota : perocche qual bisogno ha egli di noi per aver del libro

quella idea clie suol darsi in una rivista? II Montanelli e persona

abbastanza nota, e se pur dovessimo dime alcun che, non altro po-

tremmo aggiungere alia sua o buona o mala fama
,
se non un sen-

timento di pieta verso uno piu sventurato ancora che malvagio, il

quale nel mal che commette, procede almeno con quella franchez-

za
,
che fra le tenebre detla irreligione, del rancore, della cospira-

zione, lascia balenare tratto tratto qualche scintilla di un animo

generoso, cui la Provvidenza avea destinato a rappresentare una

parte piu onorata nella scena del mondo. Ma che vale animo gene-

roso quando vi manca la fede che lo guidi ,
la grazia che lo santifi-

chi, la carita che lo mansuefaccia
,

1'idea insomnia e il sentimento

cristiano, che al desio del bene dieno 1' indirizzo verace e 1'energia

ordinata? II lettore che conosce sotto tale aspetto la persona del

Montanelli, e legge nell' indice le materie del libro, gia comprende

quale esso debba essere e a quale intento mirare. Si tratta, chi non

indovina? di ricominciare la guerra contro ogni autorita e sacra e

civile e politica, di ridestare le speranze dell' esito, di additare gli

scogli da evitarsi e le vie da battersi, insomma di preparare all'Ita-

lia nuovi giorni di pianto e di sangue, ripigliando 1'orditura delle

congiure sventate, e costringendola ,
buono o mal grado che se ne

abbia, a correre tutti i rischi di una guerra d' indipendenza. Tale e,

ne se ne infinge I'A.
,

1* intento di quest' opera 5
e un tale intento
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si cliiama amor di patria ;
e il costringere gl' Italian! . o almeno la

massima parte di essi a loro marcio dispetto ,
ad entrare in questo

probabilmente sventurato e certaraente fortunoso agone, e cio che

si appella iniziarli alia liberta. Deh, signori repubblicani ! Che a voi

piaccia il morire per amor di Geografia nei confini o per sedere a

(juel
banchetto delle nazioni, del quale siete si ghiotti, a noi nori

tocca il vietarlovi
;
de gustibus non est disputandum. Ma die alia

gran pluralita del vostri concittadini
,

i quali credono ingiusta

la vostra intrapresa e preferiscono 1'unita cattolica nella onesta alia

unita politica nella infrazione dei diritti, dobbiate imporre la legge

o la necessita di brandire armi nori giuste e di correre pericoli non

voluti
5 questo e tirannia cui nulla pareggia, se non 1'indegnita del-

lo scherno che vi aggiungete dicendoci che initiate per noi I' era

della liberta.

Dileggio inumano! che non potrebbe comprendersi, se non sapes-

simo ormai per trista esperienza fin dove giunga 1' ubbriachezza

del sentimento pagano in codesti elassici amatori di patria, eredi ah

intestate dei Filopemeni e dei Catoni
, per amor dei quali , sciagu-

rati! rinnegano Cristo e il suo Vangelo.

Ed in questo novero appunto si vuole accludere pur troppo lo

sventurato Montanelli. Non gia, badate, che di proposito deliberate

egli dichiari la sua apostasia, professando anzi nella lettera al Maz-

zini di credere e sentir vivissimo il Cattolicismo (pag. 193) : ma il

suo Cattolicismo e di quella foggia italianissima, a cui lo sciagurato

Gioberti ha temprati tanti cuori italiani, ai quali il Vangelo sorride,

ma non interpretato dal Papa, sorride il Papa, ma finche si mostra

italiano, sorride I' Italia, ma finche si acconcia ai loro sistemi. Sot-

to tali condizioni il future triumviro ripete, racconta
v egli stesso,

il grido del Quirinale, il Viva Pio IX con tutta la sincerita del

credente. Ma sapete qual' era questa sincerita del credente?

Uditelo da lui medesimo. L' utopia del papato rigeneratore mi

schiudeva innanzi mirabile prospettiva, in cui tutti gli affetti di

patria , di democrazia
,

di religione si sentivano copiosamente

appagati. Italiano
, vedevo le membra sparte della mia nazione
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riunite in un corpo ,
F anima di questo a Roma, capo d' Italia i(

capo della Cristianita , cosi F Italia riprenderebbe il primo seggio

democratico. Vedevo i popoli alzarsi a conquista di liberta e d'e-

guaglianza sotto auspicii religiosi: santi, demagogbi e apostoli di

riscatto i preti col crocifisso
5
... Cattolico

,
vedevo F unita reli-

giosa parlante progresso ecc. (pag. 135 e seg.}.

Questo cattolicismo per amor d' Italia, di democrazia e di progres-

so era tale Utopia da sfumar presto come un sogno ;
e svanisce in

fatti alia pagina seguente ove FA. dice il suo confiteor; errammo cosi

intorno a Pio IX. E ne arreca tali argomenti da farci comprendere

che erro ugualmente, voglia o non voglia, intorno al Cattolicismo.

tale essendo la forza di quegli argomenti da potersi aggiustare quasi

ugualmente ad ogni verita cattolica. Eccone le causali recate dal-

FA. II Papa non puo regnare ne governare civilmente, altro che

come Papa, ossia come depositario supremo d' una credenza
,
ed

e forza in questa qualita anteponga gF interessi religiosi a tutti

gli altri
,
affidi F insegnamento ai preti ;

vieti assalire colla stam-

pa il domma che e la base dello Stato
; punisca come delitti piu

gravi di tutti i delitti contro la religione ;
rifiuti partecipare a

guerra fra popoli e popoli cattotici
,

di cui si dice padre comune.

Fra la teocrazia e la esclusione assoluta del principio religioso dal

governo civile, non v' e giusto mezzo possibile ecc. (pag. 136).

Fin qui il Montanelli
;

e voi, lettor credente, vedete benissimo

che sostituito al nome Papa Fepiteto di cattolico, il sentimento del

Montanelli cammina in pienissima verita. II cattolico non pu6 gover-

nare senon come cattolico
,

ossia'come convinto della sua creden-

za-, questa esso antepone agli altri interessi
,
fa ii possibile perche

non insegni chi non e cattolico, vieta impugnare i dogmi, punisce

come gravissimi i delitti irreligiosi ,
ne partecipa a guerra se non e

giusta. In tutta questa applicazione vi sono certamente diversita di

gradi e sfumature tra Principi cattolici e Papa ,
ma la sostanza e

sempre la medesima, per la ragione indicata dal Montanelli nelF ul-

timo epifonema : Fra la teocrazia e I'esclusione assoluta del principio

religioso dal governo civile, non vi e giuslo mezzo possibile ; essendo
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questa esclusione condannata in principle dal Cattolicismo (benche

per necessita possa esser tollerata, come piu volte spiegammo col

eh. Mgr. Parisis, non pur dai Principi laici, ma perfmo dal Ponte-

fice, come tollera in fatti governando in Roma Israeliti ed altri dis-

sidenti); ogni Principe cattolico dovra necessariamente ammettere,

o promuovere, o introdurre, per quanto e da lui e salvi gli altrui di-

ritti, quello che il Montanelli, con equivoco poco degno di im pro-

fessor di giure, ma disgraziatamente autorizzato dal gergo etero-

dosso, vuole appellare Teocrazia.

Ed ecco perche ahbiam detto apostata dal cattolicismo il Mon-

tanelli , benche egli continui a vantarsi e forse anche a credersi

cattolico col Vangelo secondo il Deodati
,

col Lambruschini che

vuolsi dichiarare evangelico , combattendo il cattolicismo farisaico

della corle di Roma e del concilio di Trento e colla Calandrini se-

gnalata nella comunione evangelica per caldezza religiosa (pag. 39

e seg.) Ma non e solo il cattolicismo ad essere immolato per lui

suH'altare della patria. Tutto il libro, che ben potrebbe intitolarsi

il libro delle sue confessions, ci presenta FA. in atto di sacrificare per

tutto il corso di sua vita (e che altro puo essere la vita di un cospi-

ratore ?
_)
sacrificare

,
diciamo

,
ci6 che un cuore generoso ha piu

caro e custodisce piu gelosamente, la buona fede
,
la lealta, la gra-

titudine, cose tutte che egli confessa di aver malmenate
,
ma con

faccia si fresca
,
che ti sembrerebbe aver perduto il senso morale e

Forrore della simulazione, se non deplorasse egli stesso a pag. 110

il comparir cosi poco sollecito d' onestd o di delicatezza. E il vantar-

sene incomincia dalla prefazione ,
ove professa che mentre chiedea

riforme ,
V intento suo era di polere scrivere e armarsi cospirando

al riscatto di Italia
;
a pag. 80 si raccomanda il riformismo come

strategia per ottenere il rimanente
, per dare alia rivohtzione il tem-

po di forlificarsi. Andate a pag. 112 e lo vedrete presentare pel

Governatore al Granduca, quasi attestato dello spirito pubblico, 246

firme
5 parte delle quali egli professa di averne carpite or da chi non

osava dirgli di no
,

or da chi non osava dirlo in presenza di testi-

moni
,
or da chi firmava alia cieca ,

or da chi firmava per paura ,
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cr da chi per inganno credendo far cosa desiderata dal capo del mt-

nntcro. Un uomo di cuore avrebhe avuto ribrezzo a soprusare in

tal guisa ,
ma il pover' uomo si consola (pag. 115) cogli applausi

che monarono perfino nei Debats a questa grande iniziazione del

protestor civile in Italia : e bene sta cbe i nostri lettori abbiano

questa prova novella del come si formi da costoro quella pubblica

opinions con cui si delta legge ai Governi. Proseguiamo.

II Ministro Cempini (pag. 83) avea confidato al Montanelli un'ani-

ma cara, il suo figlio Leopoldo; e il Montanelli ne form6 uno dei piu

caldi sommovitori e di piu un socialisla falansleriano contro quel

Principe di cui il Cempini era Ministro (pa</.150). 11 Granduca avea

confidato al Ridolfi I'educazione della regia famiglia, e colRidolfi co-

spirava il Montanelli (pag. 120) ,
ammettendone per altro la simu-

lazione per non metterlo in sospetlo di solidarictd con Vagitazione,

e non renderlo impotente sull' animo regio. Le reticenze del carlal-

bertismo vengon lodate a pag. 124
,

la stampa clandestina viene

iniziata a pag. 125. E poiche abbiam nominato stampa clandesti-

na , preghiamo il lettore di riflettere come essa involga una seque-

la di linzioni , colle quali un professore stipendiato dal Governo si

adopera di proposito deliberato a sollevare contro il Governo me-

desimo lo spirito pubblico. Percorrasi il capo XXII e si vedra co-

me codesta borsa impinguata dal Governo aiutasse le frodi tessute

dall' ingegno. Tentando una conciliazione col Mazzini accelta

(pag. 193) il costituzionalismo regio come transizione : promoven-
do il vecchio leopoldismo a piu alto guardava .... voleva esci-

re di minoratico : accettando le riforme sulla stampa la tattica

era di prender queste riforme come acconti, lodarle piu che non

meritassero
,
tener per concesso ci6 che non era (pag. 206) : si

faceano alleanze coi principi ,
ma per trasformarli in cittadini

(pag. 219): si transigea temporariamente con le dinastie, ma si

preparavano al domani repubblica e socialismo (pag. 220). Co-

si un perpetuo fmgere fu per confessione dell' A. la sua vita
,
fin-

ch& giunse triumviro a dettar leggi in quel palazzo donde sban-

deggiava que' Ministri
,
che tanta fiducia aveano collocata in lui.
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Ad uomo tale
, quando egli rimprovera ai moderati il loro infingi-

mento
,
sembra che costoro ben potranno rispondere come la p&-

della al paiuolo ,
e se la veggano tra di loro. Ma non vogliantio

frodare i nostri lettori di quest altra lezione intorno all' ipocrisia

moderata dataci dal Montanelli : la quale se ad essi non giungera

nuova
,
rechera nondimeno un qualche diletto per la somiglianza

del ritratto che 1'A. ci dipinge. Al qual proposito diro sono

sue parole come uno. de' miei fini scrivendo il presente volume

fosse combattere quella stortura
,
del tulto o nulla

,
di cui non si

poteva in fatto di liberta
,
inventare la piu favorevole a reazione

(pag. IX). Egli si adopra ,
a dir vero

,
a correggere la falsa

idea che cotesti storici
(

i moderati ) davano della parle liberate

italiana
,
volendo far passare gli uomini della loro consorteria

per immacolati di rivoluzione
,
di congiure ,

di stampa clande-

<( stina
,
e rappresentando il riformismo come tutto merito loro.

Tutti
,
o quasi tutti , gli immacolati

,
nei tempi che ai liberali

non parea possibile altra via di affrancamento, cospirarono bene

e meglio per violenza anche loro
;
ne se ne dovevano vergogna-

re. Alia stampa clandestina diedero assenso e cooperazione fra

<c
gl' immacolati

,
alcuni degl' immacolatissimi. II riformismo era

metodo di rivoluzione
,
ed i primi a mettere in atto il nuovo

metodo
,
escirono precisamente dalle file di coloro che avevano

piu animosamente praticato 1'antico. Le quali conclusioni risul-

teranno tutte dai fatti (pag. XH).

Cosi il Montanelli : ed ogni amico della verita storica dovra

sapergli grado di questa limpida e vivace etopea della ipocrisia mo-

derata. Le asserzioni del Montanelli non possono ,
come abbiana

detto
, giunger nuove ai nostri lettori che di quella ipocrisia gu-

starono gia tanti saggi ;
ma ii vederli confermati da uomo si ardi-

to nel parlare e si versato nel congiurare, non puo a meno di dare

gran lume alia verita gia conosciuta. Grazie dunque al Montanelli

del bel ritratto ! Ma tutto il turpe di codesta simulazione
,
che a

qualunque cuore anche mediocremente onesto dee riuscire sto-

machevole
,
non toglie che il Montanelli vi si acconci per ora

;
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combattendo
,
come teste udiste

,
il lulto o niente. Quel pezzetto

d' Italia cosliluzionale (gli Stati sardi) e per lui una benedizione :

che <( non iutendero mai
,
dice

,
che sia meglio essere privo di

tutti e due gli occhi, anziche di im occhio solo
; privo di tutte e

due le braccia ,
anziche d'un braccio solo. Certo allora ci sareb-

<( be piu simrnetria. Ma che m' importa la simmetria nel male ?

(pag. X) e dunque debito dei democratici ricordarsi di esser li-

berali, aiutando ai liberali che non sono democratici
, ovunque

corrano rischi di beni comuni come quelli di liberta (pag. IX).

Vede il lettore che i moderati sono pel Montanelli gli alleati in,-

volontarii e i precursori necessarii del Regno democratico : il quale,

se riel cadere della Repubblica romana perde 1' occhio o il braccio

destro, gode almeno d'aver salvo inPiemonte il sinistro. Di che risul-

tera la continuazione di quell' alleanza, con cui moderati e demago-

ghi prepararono nel 46 e ristoreranno nel 53 (?) la riscossa italiana.

Stupira forse il lettore che con tanta disinvoltura vengano svela-

te dall'A. le vergogne dei suoi alleati e le trame di tutto lo scon-

volgimento passato; non sembrando queste rivelazioni un mezzo

opportune a preparare la terza riscossa
,
come quelle che pongo-

no i Governi sulle peste dei cospiratori. Ma di ci6 non s' adombra

il Montanelli, il quale col suo genio inventivo comprende benissimo,

sui teatri della rivoluzione non rappresentarsi mai due volte lo stes-

so dramma.

Laonde dopo averci ammoniti che non si impanchi di politica

chi non si sente provveduto d'ogni specie di coraggio, coraggio

<t guerriero e coraggio civile, coraggio del si e coraggio del no; ci6

a non vuol dire, soggiunge, che la strategic della futura rivoluzio-

u ne sara quella della rivoluzione passata. Se lo credessi, non avrei

preso a descriverne alcuni artifizii. Allora la rivoluzione vinse la

u reazione col riformismo, precisamente perche con questo la rea-

zione avea disegnato vincere la rivoluzione (pag. VIII)

Oggi si giuoca a carte scoperte, quindi ogni altra guerra che di

armi non sia, sarebbe inutile sprecamento di forze. Ma quando e

( come cotesta guerra comincera? Ci6 nessuno puo dire (p. ivi) .

Serie 11, vol. III. 43
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Questo tratto del Montanelli e degnissimo di osservazione per

molti capi: e in primo luogo ne raccomanderemo la lettura a quei

politici che pensano vincere i sommovitori condiscendendo in qual-

che parte per resistere nel rimanente. Essi vedranno qui (e meglio

il vedrebbono se leggessero quella parte ancora cbe per brevita ab-

biam sepoltanei punti ellittici) 1'arte loro essere furbizia da bam-

bolo ben conosciuta ai loro avversarii
;

i quali accetteranno in ulili-

bus le concession!, affine di prevalersene ad invigorirsi ed armarsi.

E perch'? credete voi che nel 46 si cbiedessero riforme ? per avere

Governi piu rettaraente ordinati ? Sareste pure i dabbenuomini se

ve 1' immaginaste. Ripetiamolo col Montanelli : perche chiedeva-

mo riforme ? per scrivere ed armarci a riscatto d' Italia (pag.

XIV) . Tattica era prendere queste riforme come acconti, lo-

ft darlfi piu che non meritassero, tenere come virtualmente con-

cesso, ci6 che non era nelle intenzioni del concedente, ingegnarsi

insomnia a strappare quanta piu liberta si poteva (pag. 206).

Ecco con quali intenzioni si chiedono concessioni dai sommovi-

tori: essi pensano a tradire e spogliare quei medesimi Principi coi

quali patteggiano (pag. 219) se col dar mano a liberta i principi

onorarono le loro persone, non rendevano forza al principato. Di

progresso in progresso, verrebbe tempo in cui, o vorrebbero re-

trocedere
,
e la democrazia armata di parlamenti ,

di stampe e di

schioppi si troverebbe meglio condizionata a repubblica . . . . o

seconderebberobenevoli, e quando questa fosse giunta a spoglia-

re d'ogni prestigio il principio ereditario, 1' idea di case regnanti

diventerebbe assurda e ridicola .... patteggiare coi principi si

poteva, rimanendo democratic! . Or andate afidarvi di tali al-

leanze !

La seconda influenza che naturalmente qui si presenta, e la cer-

tezza di quella terza riscossa armata
, per la quale e debito della

democrazia Italiana, dice YA., apparecchiarsi acoglierel'occasio-

ne, che i fati Europei ,
e lo stesso indracarsi della reazione non

le faranno lungamente aspettare, facendo buona provvisione di

virtu e di pensieri civili e risparmiando gelosamente le
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M vite piu ardenti
,
che al giorno della riscossa sono le piu prezio-

se . . . . ogni magnanimo mandate al patibolo e un combattente

<( rubato alia battaglia (pag. IX) . Vedete con qual sicurta qucsta

battaglia si predice, e con quale accortezza si prepara !

Or qual dovere ne risulta in ogni amator sincere dell'ordine e

della patria ? Quello die ad ogni soldato
, quando stanno a fronte

due eserciti adocchianti ciascuno il momento favorevole di ingag-

giare la mischia. In talimomenti solenni non istare all'erta, sonnac-

chiare, dorraire a doppio origliere, volgere contro i commilitoni le

armi, non sarebbe egli un tradire la patria, la societa? Non e ptc-

colo nemico, dice il proverbio: ma quando si dispregia, allora ogni

nemico e grandissimo, ogni suo tentative e pericolo, ogni assalto e

sconfitta.

L'osservazione per altro, a parer nostro, piu importante e quel-

la che riguarda il mezzo con cui la demagogia spera rinnovare la

battaglia. Notate bene quelle parole la strategia della futura rivo-

luzione, non sara quella delle passate, e quelle altre : facendo

u buona provvisione di virtu e di pensieri civili .

Che cosa sono queste virlii e questi pensieri ? Chiunque capisce

il gergo, vede benissimo altro non essere se non le dottrine e 1'ar-

dore della ribellione, o piultosto della rivoluzione: la quale, come

egregiamente lo Stahl nel discorso alle Camere berlinesi, cosi il

Montanelli in questa nuova operetta, fa consistere, non nel tumul-

to che osteggia le persone, ma nelle dottrine che sovvertono i prin-

cipii (pag. 186).

Se questo e rivoluzione, vede ognuno che sebbene la strategia

della terza riscossa potra e dovra essere diversa dalla passata, la

quale ebbe efficacia da mille congiunture che piu non sono-, mai

per6 non potra ella passarsi di dottrine e di spirito rivoluzionario:

mai no. Questo spirito e il principio, Tessenza medesima della ri-

voluzione. Quando questo spirito e vivo egregiamente il Mon-

tanelli senza bisogno di afjiliazioni, ne di parola tfordine, venu-

ta 1'ora, le resistenze comuni si mostrano con quella maraviglio-

sa unanimita di cui diedero spettacolo le citta Lombarde e le
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Venete nel Marzo 1848 (pag. IX). II Mazzini e consort! si vantano

rappresentanti delle nazioni Europee: ciascuno crede aver in ma-

tt wo la volonld di sua nazione; io sono,dice, 1'Eolo che posso a mio

beneplacito scatenare e fermare sopra lei i venti della rivoluzio-

ne, e quando dir6 su, SM, vedrete come si leveranno ! . . . . Seci

fossero questi uomo-italia, uomo-ungheria, uomo-germania, uo-

mo-polonia, e cosi via discorrendo, non sarebbe punto bene . . .

(giacche) ci vorrebbe fra loro I
1

uomo-europa, affinche 1' unita

europea non andasse a gambe all' aria (pag. VI). Ma il progresso

moderno sta precisamente nel contrario
,

si vogliono consensi in

idea e non vassallaggi a persone. Gli uomini-nazione almanacca-

no le rivoluzioni per aria. Venuti all' ergo di farle per davvero.

gridano alia nazione su, sw, e la nazione sta ferma (pag. VII).

Fin qui il Montanelli, il quale nel tessuto dell' opera sua insiste

fortemente su questa gran verita
,
che le rivoluzioni vogliono con

senso in idea e non vassallaggio a persone.

Or se questo e vero, se appunto per questo la cospirazione di

Londra e impotente, finche il consenso in idea non 1' aiuta
,
se que-

sto consenso da se solo forma le rivoluzioni quando il momento si

presenta opportune-, qual e la conseguenza? La prima e che a scon-

figgere le rivoluzioni non vi e altro mezzo fuori di quella potenza

che signoreggia le idee. Se voi trovate una tale potenza, se questa

parlando agl' Italian! disdicel' idea rivoluzionaria, se alia sua disdet-

ta s' inchina riverentela mente della pluralita italiana, la rivoluzio-

ne diviene impossibile, per confessione d' uno dei capi dei nostri ri-

voluzionarii, dell' ex ministro ed ex triumviro. Si armino pur dun-

que gli eserciti per resistere ad un colpo di mano, veglino le poli-

zie per prevenirlo, si stringano alleanze per comprimerlo : tutto va

bene, ed e utile, e doveroso, dovendosi adoprare anche imezzi ma-

teriali
, quando lo scoppio della idea giunge ad agitare la materia.

Ma tutti codesti mezzi salvano la corteccia e non la radice della

pianta: sono medicine esternealla cute, non guarigioni interne del-

la causa morbifica: ed un bel giorno quando meno ve 1' aspettate,

al rintocco dell' ora fatale, le resistenze comuni si mostreranno
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rompendo ogni argine. E alle armi politiche contrapporranno 1' a-

stuzia traditrice ,
alle concession! applausi ed insistenza, agli eser-

citi seduzione, agli erarii impinguati mormorazioni contro le gra-

vezze, all' insegnamento legale discredit delle dottrine e suborna-

mento dei professori, a sentenze di magistrati Verdetto di Giurati :

insomma ad ogni azione corrispondera uguale e contraria la reazio-

ne, finche di quella materia potra dirsi che

Spiritus intus alit latosgue effusa per artus

Metis agitat molem, et magno se corpore miscet.

Non cosi quando la Chiesa abbia diradato dalle menti V errore ,

dai cuori la rabbia. Allora gli agitatori grideranno sw, su. e la na-

zione stara ferma
, perche sara morto in lei lo spirito della rivolu-

zione, il consenso in idea.

Ecco qual' e la prima conseguenza della dottrina spiegataci dal

Montanelli: ed e cosa deplorabile, che egli, il quale pur si dice catto-

lico, che tanta sperienza mostra delle rivoluzioni, che tante ne vide

rompere miseramente, fino alia tragedia del 48, egli non veggarim-

possibilita di formare fuor della Chiesa 1' unita in idea. Ecome non

vede, senza T opera di questa dominatrice degli spiriti. potersi ap-

plicare ad ogni associazione ci6 che egli scrive della Giovane Italia?

La quale lontana dall' essere societa di credenti strettadallo stes-

so simbolo religiose e politico, era, come lealtre societa politiche

che V aveano preceduta, coalizione di interessati alia rivoluzione,

ai quali T idea negativa del rovesciamento dei governi attuali ser-

viva di nesso sociale
,
senza curare

,
ne quali fossero le opinioni

loro sugli ordini da sostituire, ne tanto meno quale la loro cre-

denza religiosa . Chiunque legge il libro del Montanelli vede

nella serie storica potersi applicare questo quadro da lui delineato

a tutta la successione del movimento italiano: sempre il nesso so-

ciale sta nella idea negativa del rovesciamento ,
senza alcuna unita

determinata nel disegno del futuro edifizio; ossia senza verun con-

senso. Or senza tale consenso egli non vede possibile il buon riusci-

mento d' una rivoluzione. Dunque. . . .
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Dunque, ecco la seconda conseguenza di queste dottrine del

Montanelli : Dunque il vero cattolico nulla ha a temere da tutti gli

sforzidei sovvertitori, fiiiche nella cattolica unita stara ferma la plu-

ralita degl' Italiani. Lo spirito cattolico non potra mai associarsi

allo spirito della rivoluzione, checche ne pensi scrivendo al Mazzi-

ni lo sventurato Montanelli 1. Se il compimento della rivoluzio-

ne implica com' egli dice, la cosdenza nei popoli di principii

consentanei a giustizia non sanzionali negli ordini esistenti
;
non

potendo la Chiesa cambiare nella coscienza dei popoli i principii che

finora insegno ,
mai non potra permettere una rivoluzione propria-

Riente delta. Potranno svolgersi maggiormente certi principii, po-

tran cadere certe dinastie
, potranno i Governi cambiar di forma

5

ma i principii istillati nella coscienza de' popoli dalla Chiesa catto-

lica, saranno sempre quei dessi: ne mai per conseguenza potra o-

perarsi fra popoli cattolici una vera rivoluzione. II perche tutti i

palpiti del Cattolico
, piuttosto che alle minacce delle armi e delle

congiure ,
dovrebber mirare allo irrompere dell' errore e della di-

scordia religiosa; la quale quando giunge a penetrare negli ordina-

menti politici, costituisce da se sola una vera rivoluzione bell' e fat-

ta, senza bisogno ne di armi ne di congiure. Lo vedemmo nella

Prima serie lungamente parlando degli Ordini rappresentativi 5
tor-

neremo a vederlo sott' altro aspetto parlando della Sovranita del

popolo, della Filosofla, della Educazione ecc. DappertuttO 1' intro-

duzione del principio eterodosso costituisce cio che i nostri rigene-

ratori appellano lo spirito moderno : dappertutto per conseguenza le

influenze della Chiesa cattolica debbon fermare gli svolgimenti di

questo spirito ossia lo svolgimento della rivoluzione. Fate tesoro
,

lettor cortese
,
di questi insegnamenti che per mezzo della Civilta

Callolica il Montanelli vi somministra. Non sara picciol guadagno

per 1' Italia se scorrendo sotto tale impressiorie quelle pagine impa-

rera a scernervi i sofismi
,
a detestarne i tradimenti

,
a cautelarsi

\ Voi dichiaraste morto il Gattolicismo, ed io lo credo e lo sento vivis-

simo pag. 193.
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contro nuovi pericoli e a compatire la sventura di chi ha perduto

in tal guisa il senno politico e i dettami morali.

Questo non e che il primo volume. Se Y ex triumviro nel seguen-

te o nei seguenti ci fia cortese di somiglianti preziosi document! ,

noi non mancheremo di darne contezza ai nostri let tori.

II.

La religione del secolo XIX per AUSONIO FRANCHI Losanna 1853.

II sig. Ausonio Franchi prima di cominciare questo suo libro ha

fattocioche fecero innanzi di lui parecchi altri scrittori
,
ha rivolto

uno sguardo all' Italia (Prefaz. pag. I) ,
ed in quello sguardo ha tro-

valo che la sua filosofia officiale e la scolaslica negazione della scienza,

e la sua religione pubblica il cattolicismo negazione della liberld.

Quanto alia filosofia scolastica dubitiamo forte che il sig. Auso-

nio non avesse le traveggole quando la vide regnare cosi per tutto

Italia. Ma per cid che concerne il regno del cattolicismo crediamo

che nel fondo non abbia torto. Del resto
,
o ragione o torto che si

avesse il sig. Ausonio quando vide ci6 che ha veduto
,

il certo e

che a quello sguardo egli si commosse altamente, e credette cio che

molti altri scrittori credettero anche prima di lui. Gredette cioe di

esser egli Y uomo destinato dalla provvidenza a guarire 1' Italia

dalla scolastica e dal cattolicismo col sacerdozio della carta e del-

1' inchiostro : nuova specie di sacerdozio inventata a' di nostri, e che

si chiama pure Y apostolato dello scrittore. Dunque il sig. Ausonio

si pose all' opera allegramente, e stabilito prima nel suo capo come

tesi certa che I' Italia non pub educarsi alia scienza ne conquistare

la liberta, se non rinunzia alle dotlrine filosofiche e religiose del medio

evo che I' incalenano ancora (pag. i ), si pose a dimostrarlo in due

libri distinti. Grande impresa ,
direte voi, e da non pigliare a gab-

bo ! Ma non vi atterrite, che la cosa e gia fatta. Imperciocche il sig.

Ausonio ha gia stampato un suo bel libro nell' anno scorso^ il libro

della filosofia delle scuole italiane : e quest' anno medesimo ( vedete
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fecondita di apostolo !) ne ha stampato un altro
,

il libro della reli-

gione del secolo X/X, e con cio (e sempre il sig. Ausonio che parla)

pare a lui d'aver compiula nel scnso negativo lasoluzione dell'arduo

problema che tormento in ogni eta li animi passionati del vero e del

bene (pag. 6). Come vedete la cosa e fatta, ed il problema tormen-

tatore e sciolto
,
e tutto si riduce a sapersi ora finalmente che il si-

sterna della fede cattolica non pub presiedere ne alia vita intellettuale

che e la scienza, ne alia vita sociale che e la liberta. Nonjalla scienza,

perche come ho provato gia ( nel libro dell' anno scorso ) sarebbe un

sacrificare la religione all' assurdo : non alia liberta perche come

dimoslro adesso ( nel libro di quest' anno ) sarebbe un sacrificare il

diritto al dispotismo.

Ma cbe gioverebbe 1' aver fatte tante scoperte ,
se poi esse non

dovessero servire a nulla nella pratica? Quindi e che il sig. Ausonio

non manca d' insegnarci 1' applicazione che si potra fare delle sue

dottrine ,
le quali egli ci assicura essere indispensabili nella fu-

tura rivoluzione d' Italia
,

la quale non puo mancare di farsi pre-

sto. JV6 (dice 1' Autore pag. 9) la cagion prima delle sventure d' I-

talia non e propriamente lo straniero
,
won il papato ,

non il gesuiti-

smo : e V ignoranza. Una rivoluzione baslerd bene a disperdere i

preti, e cacciar i Tedeschi, ma non basta per se a rigenerare V Italia.

Che cosa ci vuole dunque per questa rigenerazione? Ne piu ne

meno del libro del sig. Ausonio. Compratelo lettori
,
e sarete rige-

nerati. Giacche se non e penetrata la luce nelle coscicnze e negli in-

lelletti, se la ragione non ha emancipate gia le idee e le credenze, not

ricadremo ben toslo nelle condizioni di prima. L' Italia non pud ve-

nir libera se gV Italiani continuano a professare , e subire le dottrine

della servitu. Le dottrine poi della servitu si riducono a quelle ch^

(come dice il sig. Ausonio) c'insegna il cattolicismo il quale e giogo

d'una fede cieca e misteriosa, a cui bisogna che gli Italiani rinunzino,

se pure vogliono essere liberati dai Tedeschi.

Nel che si vede apertamente la legge del progresso. Giacche po-

chi anni fa questi nostri liberali c' insegnavano, che per rigenerare

V Italia bastavano i congressi scientifici ,
le associazioni agrarie e gli
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asili d' infanzia : poi si trov6 che erano necessarie anche le riforme,

alle quali si aggiunse subito dopo Tassoluta necessita di Costituzioni

e di Statuti. I quali si trovarono insufficient all'uopo se noil si di-

chiarava in nome della religione cattolica la guerra a quell' empio

straniero die non dava la liberta alia Chiesa. Ed avendo poi lo stra-

niero data la liberta alia Chiesa, ora si e scoperto che bisogna di-

struggere la Chiesa per cacciare lo straniero. II sig. Ausonio ce lo

dice chiaramente : 1'Italia non puo esser libera, non puo esser rige-

nerata se prima di tutto non rinunzia al cattolicismo. A noi pare

che le pretensioni di questi libertini vadano crescendo sempre piu :

ed almeno si fermassero poi qui. Ma tuttc le apparenze ci fanno

congetturare che fra poco si chiedera qualche altra cosa a favore

della rigenerazione d' Italia : e gia qualcheduno ci ha fatto capire

che senza ammazzare un paio di milioni di Italiani F Italia non po-

tra essere rigenerata. Gran cosa e questa rigenerazione !

Ma intanto che le domande mosseci dal sig. Ausonio sono an-

cora moderate (giacche che cosa e alia fine dei conti il toglier la

fede a venticinque milioni d' anime?), crediamo di far cosa buona

facendoleconoscere ai nostri lettori, acciocche possano accettarle o

no con qualche cognizione di causa. E gia possiamo far loro cono-

scere un' importante adesione alle dottrine del sig. Ausonio. Si

tratta niente meno che del Parlamenlo di Torino
,

il quale nel suo

Bollellino sellimanale, che ha preso poco fa ad inviare ai suoi asso-

ciati, si mostra piu che per meta convinto del bisogno e dell' oppor-

tunita di pigliar il mezzo suggeritoci per I'infallibile rigenerazione.

Chiunque sia colui (dice il Bollettino del Parlamento n. 1
, pag. 2;

che si nasconde sotlo questa pseudonomia di Ausonio Franchi (e noi

siam in grado di fargli sapere che egli e un infelice sacerdote fattosi

non solo protestarite ma ateo ed incredulo matricolato, fmo a negarp

in terminis 1'esistenza di Dio, tutto per amore della rigenerazione
1

1 Se fosse vero quello, che da fonte assai autorevole ci vien riferito, che

questo sacerdote incredulo ed ateo sia proprio il sacerdote Bonavino attualc

professore in un collegio di Geneva, questo sarebbe un nuovo argoraento della

<:ura tutta speciale che il Governo Sardo ha delle scuole e della gioventu.
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egli e cerlo che I' ingegno forte profondo ,
la potenza logica delT ar-

gomentare , la frase schietta sempre ed esplicita , la lingua e lo stile

di conio prellatnenle ilaliano e che aggiunge perspicuitd al pensiero

con cui e queslo libro dettato
,
lo rivelano scritlore sortito ad operar

qualche cosa di grave nelle filosofiche speculazioni dei nostn tempi :

tanlo piu che air efftcacia delle convinzioni profondamente senlite

accoppia egli I' eloquenza d" un dir senz' ambagi e reticenze , ed un

coraggio veramente d'apostolato.

Un elogio cosi madornale fatto dal Parlamenlo al libro del sig.

Ausonio non pu6 certamente essere stato dettato che da un Redat-

tore convinto gia almeno un tantino del bisogno presentissimo

che egli sente di rinunciare al cattolicismo. Giacche che cosa vuol

dire quella potenza logica d' argomenlare che il Bollettino loda nel

sig. Ausonio? Certamente non altro se non che questi dimostra ci6

che afferma. E siccome egli aflerma proprio che senza farci tutti

increduli non saremo mai rigenerati, convien proprio dedurre che il

Parlamento , il quale e uno degli apostoli piu caldi della rigenera-

zione, abbia trovato in quel libro argomenti sufficienti da far vacil-

lare la sua fede cattolica in servigio della sua fede politica. dun-

que dimostrata bastevolmente I* adesione del Parlamenlo alia pro-

posta del sig. Ausonio. E se la cosa dovesse procedere per autorita,

non possiamo negare che 1' autorita del Parlamento non pesi molto

nella bilancia, in guisa che sarebbe gia una ragione sufficiente per

compiacere ai nostri rigeneratori in questa cosi onesta e cosi piccola

domanda
,
che ci fanno di provar un poco a rendered non gia sola-

mente protestanti, ma increduli ed atei. Se non che la faccenda dee

sser pesata colle ragioni : ed in fatto di ragione il Parlamenlo ci e

sempre paruto un po'debole: esamineremo dunque qui brevemente

lesue ragioni, e poi prenderemo la nostra risoluzione.

II Parlamento comincia con assicurare che il libro del sig. Auso-

nio e scritto con lingua e stile di conio prettamente italiano. Cio im-

porta poco alia questione : ma non sara male il far osservare che la

oosa e precisamente al rovescio. I soli brandelli del libro da noi ci-

fati basterebbero ai conoscitori di lingua : ma non possiamo non
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arrecare il primo periodo del libro che e veramente un miracolo di

j)rello ilaliano. Lo scritto presents fa seguito a quello che pubbHcai

V anno scorso, ed esprime un allro lato dello utesso pensiero. Quell' e-

sprimerc I' allro lalo , e il lato poi del pensiero e una tal gemma in

opera di stile italiano, che il Parlamenlo non dee mancare di co-

piarla presto nel suo frasario.

Seguita il Parlamenlo lodando la potenza logica dell' argomenlare

(che quanto all' ingegno forte e profondo esso si rivelera appunto

dalla potenza logica) ed anche qui siam costretti a dichiarare che la

cosa -sta del tutto altrimenti. Nel che ci allungheremo un po' di piu.

Primo indizio di polenza logica di uno scrittore si e che egli sap-

pia di che cosa vuol trattenere i suoi lettori. Ora noi siam in grado

di dimostrare ai nostri, che niuno al mondo e capace di definire qual

sia lo scopo dell' autore e 1' argomento del libro. Nella Prefazione

il sig. Ausonio ci dice che egli inlende provare I' impossibility di

conciliar insieme il caltolicismo con la liberId. Ecco uno scopo chiaro

e precise. Ma che? Nel capitolo primo, che pure e intitolato Stato

della quistione, troviamo che lo scopo emutato, giacche egli ci avvisa

che cerchera nel suo libro Qual sia la religione del nostro secolo.

Questo si chiama cambiar le carte in mano. Ci volevate provare che

il cattolicismo fa alle pugna cplla liberta, ed ora ci venite annun-

ziando una questione storica e di fatto : qual sia la Religione del

nostro secolo. non pu6 egli essere che la religione di questo secolo

sia la turca, se volete, e che nondimeno la religione cattolica sia piu

arnica della liberta che non la turca? Ma almeno trattera poi egli

questa quistione storica? Niente affatto : giacche nel capitolo 2.*

troviamo che ha mutato idea per la terza volta. Egli trattera dei

caralteri di una vera religione , com' egli dice ,
ossia (secondo che

intende dire) quali siano i segni, dai quali si pu6 riconoscere se un

popolo dato osservi o non osservi una religione data. Donde egli

ricavera poi che la religione cattolica non esiste piu in questo se-

colo. 11 che si ricava assai stortamente. Giacche trattandosi di una

religione come la cattolica
,

la quale propone dogmi a credere e

precetii da osservare, puo benissimo accadere. ed accade diflatti ogni
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giorno, che i precetti non si osservino da chi nondimeno crede alia

verita della sua religione, e benche pecchi per 1'umana fragilita, non

intende per altro di rinunziar per questo alia speranza ed ai mezzi

di perdono, che la sua religione copiosamente gli fornisce. Ma ci

provera poi almeno questo paradosso il sig. Ausonio ? Vana speran-

za. Egli muta di parere ad ogni voltar di pagina ,
ed alia fine del

capitolo 2. ci dice seriamente : lo confido di poter conseguire T in-

iento medesimo (quale dei tre?) per una viapiii indiretta. . . pren-

dendo a fare una breve analisi del famoso libro des interests catholi-

ques del Conte di Montalembert.

Noi affermiamo che questo e un quarto scopo che non ha nulla

che fare coi tre precedenti ,
e si dimostra in due parole. Giacche ,

supponiamo pure che il sig. Ausonio faccia un' analisi esattissima

ed una vittoriosa confutazione del sig. Montalembert, che cosa avra

egli fatto con questo ? al piu egli avra dimostrato che il Montalem-

bert non seppe difendere e provare ci6 che voleva. Ma non provera

con questo ne che il caltolicismo sia nemico della liberla, che era il

primo scopo del libro, ne ci dira qual sia la religione del secolo XIXr

che era il secondo
,
ne ci insegnera quali siano i caratteri di una

vera religione, che era il terzo.

Noi avevamo la ferma fiducia che il sig. Ausonio avesse poi real-

mente nel suo libro preso a confutare il sig. di Montalembert. Ma

dobbiam ancora questa volta confessare ai nostri lettori di esserci

ingannati. II sig. Ausonio forte e polente ingegno non conosce leggi

di sorta. Egli nel suo libro ci parla d' ogni cosa
,

e di nessuna :

declama, prega, scongiura, fa il filosofo, 1' oratore . il teologo ed il

poeta : e un vero apostolo ,
dice il Parlamento

,
il quale forse crede

esser sinonimi apostolo e pazzo.

La cosa pero di cui pare occuparsidi piu il sig. Ausonio si e la vir-

tu della fede nelle relazioni che essa ha colla ragione umana. Nel

che egli prese a confutare lungamente e quasi in tutto il libro la

Teologia del P. Perrone e le Conferenze del P. Ventura, in guisa che

(benche non ci abbia detto che quello era il suo scopo e il suo

intento e lo stato della quistione) pare veramente che sia quello
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1'argomento precipuo sopra cui scrisse 11 suo libro. Sono incredibili

i falsi supposti, i falsi concetti, le gratuite asserzioni, di cui quest' uo-

mo di profondo ingegno e di potente logica fa pompa riel discorrere

di materte, che pure debbe aver studiato con qualche attenzione in

seminario. Rechiamone qualche esempio. Egli vuol provare che la

fede e contraria alia ragione, e parte dal falso supposto che la ragio-

de ben usata sconsiglia il cattolicismo. Eppur questo doveasi innanzi

tutto dimostrare
,
non avere noi dalla ragione motivi di credibilita

che c' inducano a credere ragionevolmente ai misteri che sono so-

pra la ragione. Finche questo non e dimostrato (e il sig. Ausonio lo

suppone come certo) tutte le sue declamazioni contra il dover noi

credere cio che non intendiamo non provano altro
,
se non che la

sua ignoranza d'ogni logica e d'ogni metodo. Forse che il sig. Au-

sonio capisce tutto ci6 che crede ? Sarebb'egli in grado di spiegar-

ci come un pugno di Romani abbiano finito con conquistare il mon-

do? Certamente no. Ma il fatto e certo, ed egli lo crede all'autorita

degli storici. Parimente se si pruovail fatto della religione divina, il

sig. Ausonio dovra crederle, se vuol operare con ragione.

Ma, dice il sig. Ausonio, il molivo formale della fede non e se non

che 1' autorita medesima di Dio rivelante, e non capisce checionul-

la monta at nostro proposito. Cominci egli a concederci che esami-

nando i motivi di credibilita, la rivelazione e la Religione Cattolica

diventano ragionevolmente ed evidentemente credibili per motivi di

pura ragione, e con ci6 solo il suo libro sara afiatto inutile, ed anzi

assurdo, non intendendo esso di provare se non che la religione

cattolica e la fede sono contrarie alia ragione. Ma sarebbe una ve-

ra perdita di tempo il voler noi qui confutar seriamente un uomo, il

quale si professa scettico di professione e non crede ad altro se non

che al dubbio nella medesima filosofia. E non ha egli cercato nel

libro dell'anno scorso di dimostrare che Dio non esiste, od almeno

che la sua esistenza e ancora un problema?

Da questi pochi cenni vedranno i nostri lettori chelelodi del bol-

kttino del Parlamento non hanno molto fondamento di verita, eccet-

tuatane pero una sola : la quale si riduce a dire, che il sig. Ausonio
* / .*
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ha la frase esplicita ,
un dire senza ambagi e reticenze ed un corag-

fjio veramente d' apostolato. In questo noi siam del parere del Par-

lamento e solo vorremmo che siccome egli imita il sig. Ausonio

nello stile prettamenle ilaliano e nella potenza logica, cosi lo volesse

anche imitare davvero nel dirci chiaro cio che egli pensa in fatto di

fede e di religione cattolica. Ma pur troppo vediamo che codesti

moderati e statutisti alia foggia del Parlamento amano le frasi irn-

plicite e le ambagi e le reticenze ,
e non hanno coraggio veruno : ri-

servandosi di far trapelare i loro amori e le loro profonde convin-

zioni nelle lodi madornali che ci fanno degli scritti di un Ausonio

Franchi sacerdote incredulo.

III.

Considerazioni cristiane di FRANCESCO NOBILE DE' LARDI

Venezia 1853.

Un libro di considerazioni cristiane scritte da un laico (per

quanto possiam ricavare dalla lettura del libro ) con tutta la di-

vota unzione che potrebbe aspettarsi da un fervente ecclesiasti-

co
,
e in questi tempi un fenomeno, crediamo piuttosto singolare

che raro. Non gia che molti laici non si occupino ora di religione

in prosa e in verso. Ma anche non volendo discorrere di quelli che

fanno servire la religione alle loro pazzie politiche o alle loro uto-

pie filosofiche, e trattando solamente di quelli che sinceramente pii

e cattolici parlano di religione a dovere, ancora crediamo che po-

chi siano coloro che abbiano scritto di cose ascetiche con migliore

cognizione di causa del nostro autore. Le considerazioni sono tren-

ta
,
e versano sopra argomenti molto divoti e molto pratici ,

come

sarebbero L' utilitd del ritiro, gli obblighi del proprio stato, I'ozio, la

mormorazione e via dicendo. E sono collegate fra loro in ordine lo-

gico, siccome spiega Fautore medesimo nell' ultima Considerazione.

Sono poi scritte in assai buona lingua ,
e trattate in modo che

mentre commuovono il cuore ed eccitano la volonta , istruiscono
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insieme ed illumiuano I

1

intellctto. Un altro pregio troviamo in que-

ste Consider-azioni, ed e che sono alia portata di tutti, e possono

essere lette con vera utilitu e diletto non solo dagli adulli e dai savi,

ma ancora dai giovinelti. II che noi crediamo che provenga da due

doti del libro gia accennate : dai discorrere cioe di dottrine morali

con ispirito veramente cattolico,e con buona lingua italiana. Le dot-

triiie cattoliche quando sono trattate come si dee sono applicabili ad

ogni eta, ad ogni sesso, ad ogni condizion di persone. La buona lin-

gua poi ha questo di proprio che e intesa da ognuno. Laddove i gal-

licanismi e i neologism! appena si sogliono capire da clii li scrive. Ed

a questo proposito si racconta d' un celebre oratore Francese
,
che

essendo egli ito a predicare nel suo paese, ed avendolo udito la sua

vecchia madre, questa dopo la predica alzossi nelle spalle e disse ad

alcune sue confident! : Mi dicevano che mio figlio era il primo

predicatore del suo tempo. Ma io non ci credo niente
, perch6 ho

capito tutto quello che ha detto. E dell' italianissimo Segneri si

narra parimenti che le sue prediche, in cui i letterati trovano tanta

squisitezza di lingua, erano capite e gustate dai piu rozzi contadini

di Lombardia. Tanto e vero che le dottrine cattoliche e la buona

lingua sono intese da tutti. Laddove occorse a noi piu volte di ap-

pena capire in confuso certe prediche e certi panegirici che pure e-

rano detti in lingua italiana, secondo 1'opinione del dicitore.

Ma torniamo alle Considerazioni cristiane del sig. de' Lardi col

quale ci congratuliamo di cuore desiderando che il suo libro corra

per le mani di parecchi, sicuri che quanti lo leggeranno se ne ren-

deranno migliori. E questo e pure il pensiero dell'Arcivesc. Patriar-

ca di Venezia
,
di cui sono le parole seguenti onorificentissime per

1' autore. Nella speranza (dice 1' Arcivescovo nella lettera d' appro-

vazione del libro) che le sopradette Considerazioni cristiane abbiano

ad insinuare nelf animo dei lettori quegli affetti onde si mostra com-

preso V autore
,
senlilo il voto dell' ufficio di censura ecclesiastica

,

nienle osta per parte mia alia pubblicazione.

Finiremo questa breve Rivista coll' esprimere un nostro voto :

ed e che siccome il sig. Francesco De' Lardi pubblico queste sue
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Considerazioni all'occasione delHngresso alia Sede Vescovile d'Adria

del Rev. Mons. lacopo Bignotti, cosi vada sempre piu estendendosi

in Italia quell' uso di pubblicare in simili occasioni libri utili, invece

delle solite Raccolte di versi
,
the ordinariamente non sono lette se

non che dall' autore e dai tipografi. Ne la poesia ci perdera nulla :

giacche questi temi di matrimonii
,
di monacazioni

,
di posse$$i ,

di

lauree e simili avvenimenti cotidiani non solamente non sogliono

piu dar molta ispirazione ai poeti, ma oseremmo dire die sono fatti

apposta per tormentare quelli che non essendo tali, debhono nondi-

meno per servire all' uso incommodare piu volte all' anno se mede-

simi e le nove sorelle figliuole di Giove e di Mnemosine.

IV.

n N. 65 (17 Agosto) del Giornale Veronese II Collettore dell'Adige.

Nel numero citato del Collettore dell'Adige leggesi un breve arti-

coletto copiato dal Giornale di Bergamo, il quale articoletto ha per

titolo SCIENZE E PREGIUDIZI. II manco male che possiamo dire di

quest' articoletto riducesi a questo; che di scienza non vi e nulla

affatto : di pregiudizi ve n' e a ribocco. Yero e che questa parola

pregiudizi noi qui 1' usurpiamo a rovescio dell' autore. Egli per

pregiudizi intende a torto i dettami e i principii della coscienza

cattolica; e noi intendiamo con ragione i sofismi e le calunnie del-

la incredulita.

Ne siavi chi creda troppo acerba questa nostra riprensione. Essa

e forse molto al di sotto del merito : perche poco male sarebbe

1' ignoranza presuntuosa quando non vi fosse il legittimo sospetto

di malignita : e in quell' articolo supporvene piu che una buona

dose dell'una e dell'altra non e un giudizio anche solo venialmente

temerario. Veniamo brevemente a dimostrarlo. Lo scrittore vuol

dare una breve lezioncina di Frenologia e di Cranioscopia. Or che

fa egli ? S'arruffa tutto
,
e sclama con parole d'ira contro i fanalici

imbestialili dall'ignoranza, e da un miserabile orgoglio , e capaci Ai
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tutto, i quali costrinsero il Galilei a rinnegare la verita, additando-

gli in caso contrario la camera dei tormenti : i quali costrinsero il

Segato a distruggere il segreto di pietrificare i cadaveri : i quali ora

tentano ogni mezzo per impedire T incremento della nuova scienza

di Gall. Dioiamo qualche cosa di ciascuna di queste tre storicho

asserzioni.

Nella cilazione del fatto del Galilei 1' articolista ignora ,
o

,
sa-

pendole , malignamente occulta le ragioni e le circostanze principali

di quella storia. Noi ci limitiamo a far cenno di sole alcune parti-

colarita, avendone gia trattato tin po' largamente nel terzo volume

della l.
a
Serie alia pag. 116. I. Non furono ignoranti coloro che

insorsero contra al Galilei: molti dei piu dotti uomini del suo tempo

ne punto fanalici ebbe ad oppositori : sia perche tale era la condi-

zione della scienza astronomica di quella eta
,
die qualche buono

argomento del Galilei non poteva essere accolto senza prima dispor-

vi gli animi : sia ancora perche qualcbe altro argomento del Galilei

stesso non aveva, come tutti sanno, valore alcuno di dimostrazione.

Quindi fu cbe ne il sistema di Galileo fu abbracciato poi da Baco-

ne : n6 il Ticone si contento di esso ,
ma piuttosto voile immagi-

narne uno di suo capo. II. Di coloro, cui 1'autore regala il titolo di

fanalici, v' ebbe molti che difesero e sostennero il Galilei : e noi ne

citeremo un solo che val per tutti, il gesuita Cardinale Bellarmino.

III. Che 1'intemperante ardore e 1' imprudenza del Galilei, piu che

il suo sistema, gli attiro addosso quelle animosita e quei precetti. e

quei giudizii che ebbe a soffrire: testimoni i libri del Copernico non

mai censurati dai tribunal! romani infmo a che il Galilei non desto

quei rumori. Anzi testimonio il Copernico stesso, il quale fu gia

professore alia Sapienza di Roma
,
ed onorato dal Pontefice e dalla

sua corte. Or quando egli stamp6 nel lolO il suo sistema
,
che in-

fine e quello di Pitagora, ed ha le stesse idee del famoso Card. Ni-

colo Cusano esposte fin dal 1 131 - 1438 nel capo 11 e 12 del suo

libro de docla ignoranlia ; quando, diciamo, il Copernico pubblico

quei sistema ne dedico il libro a Paolo III: al quale dovevasi 1'aver ri-

volto i dotti airastronomia per correggereil calendario: ne alcuno gli

Scrie II, vol. HI. 44
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si levo contro. IV. La pretensioue uon fu mai, c]ie il Galijei nega$$e

\\ mov,i#iento della terra
,
ma che T amjoaettesse soltanto siccome

iyotesi; e che per giustificare questa ipotesi non arrecass.e testi della

S. Scrittura male interpetrati: e cio al grado della scienza d' allora,

pareva ai piu dotti solamente tolleraLile, e nulla avea die fare colla

verita in se medesima. V. Che in ci6 aveasi ragione : perche la di-

mostrazione diretta e positiva del moto annuo della terra fu fatta

la prima volta nel 4728 dal ch. Bradley : e intorno a quei tempi

q-uella
del mavimento diurno da Richer. Che piu ? Neppure 1' evi-

denza di queste dimostrazioni poteva essere assicurata senza la de-

terminazioue della paralyse delle stelle fisse. Or questa dete.rmina-

zioue non s' e potuto avere altro mai, che nel corso di questo secolo,

nel quale i sjgg. Bessel , Hendersol
,
Strue 1' hanno dimostrata.

VI. Che da parte del tribunale non vi fu eccesso di rigore ;
anzi

non che sevizia alcuna di fatti
, neppure vi occorse mancamento di

riguardi verso 1' accusato
, contro al consueto di quei tempi meoo

ceptamente miti dei nostri : e se vi fu qualche minaccia ,
o fu per

fargli pawa ed averne la netta e>sposizione della verita nel proces-

so , p per adoperare le formole usitate con tutti gli altri processati.

VII. Che tutto cio e poco: perche il Galilei medesimo in una lettera

puhhlicata dal Venturi attesta, che egli lungi dall' essere stato mal-

Lrattato dai trihunali di Roma,fuvvi anzi accolto e trattato con molti

riguardi di cortesia. VIII. Che fmalmente quando la scienza astro-

nomica tolse ogni duhbio alia ipotesi copernicana, la Sacra Congre-

gazione permise nel 1744 la stampa dei dialoghi del Galilei : anzi nel

1835. fur.ono cinque opere, ^h anti.co proijjite per questo riguardo,

caneislHe 4.^U' Induce.

Or tutte queste b^lle cpse ignora o uiostra d'ignorare lo scrittore

di <{ueirarticolaccio, con tutto checoteste non sieno rie cosemolto

peregrine ,
ne arcani poco saputi. Van per le mani di tutti le M'e-

morie e leltere inedile del Galilei del Cav. Venturi di Reggio, la di-

squisizione del Tiraboschi nella sua Storia Letteraria, la dotta dis-

sertazione del Philips nel Giorndle di Monaco ,
1' opinione del ch.

Delambre nella sua Bistoire de I' astronomic moderne : ed infine le

memorie stprico-critiche di Mons. Marino Marini intitolate Galileo

Q t l'fyqiiisizione. Gia il processo originale del Galilei e per la piu par-

te publ}licato. gia gran tempo che si conosce tutto questo anche

dai mediocremente eruditi uomini d' Europa: come va che nulla di
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tutto questo conoscesi ne dallo scrittore di quell' articolo, ne dagli

altri addetti alia compilazione del Giornale di Bergamo che lo pub-

biico
,
ne dal Colletlore dell' .\tlifjc che lo copi6 senza ne chiose n>e

note? II come vada ci6 lo diremo noi. Voglionsi scatenare i popoli

contro 1'autorita della Chiesa, e le si getta sul viso qualunque a

Sa bendhe calunniosa ed assurda. A forza di ripetere una bugia nel

popolo si riesce a farla credere per meta.

Strana poi e novlssima e 1' accusa mossa a difesa del Segato ;
e

nella quale pari all' ignoranza e la sfrontatezza deH'asserzione. Che

ci ha egli a ridire dai cosi detti fanalici contra la petrrficazion'e

d' un cadavere? da essi ch' ebbero continue sotto gli oochi i cada-

veri disseccati nelle Mummie egiziane , e in piu d
1

una citta li rae-

colsero alia curiosita del comune e agli studii dei dotti in appositi

Musei? Che ci ha egli a ridire contro la petrificazione di un ca-

davere da chi vede scnza commuoversr e usa nell' occorrenze per

se, la conservazione del cadavere per mezzo ddla chi mica iniezio-

ne? Che ci ha egli a ridire contro qwella petrificazione da chi tutto-

di vede conservati in condizione di singolarissimo disseccamento

per condizioni speciali d'alcun cimitero una quantita di cadaveri?

Ma ci6 e discorrere a priori. In quanto al fatto, e novissima e mi-

rabile la sicumera, colla quale viene dallo scrittore asserita la per-

secuzione degl' ignoranti e dei fanatici contro del Segato. Ma chi

prima di lui il disse, anzi chi il seppe mai, chi il vide? Ne adduce

egli una prova? ne reca un documento? Sappiamo, ne vogliamo
dichiararci approvatori di cio che riferiarrto soltanto come un fatto,

che alcuni dotti fisici e ehrmici italiani (ed all' uopo potremmo citar-

ne alcuno che ancor vive
,
e gode fama chiarissima tra i piu dotti

y

veduti che ebbero i suoi pezzi di cadavere pietrificato ,
dubitarono

moltissimo della veritd di quella petrificazione 5 sospettarorro di qual-

che innocente malizieUa dell'autore
;
e quando 1' udirono trapassato

senza manifestare il segreto , risero in cuor loro dicendo : L' indo-

vinammo ! Ma che vi fosse chi gridasse il non licet , questa era una

scoperta riserbataci a fare dal Collettore del? Adige venutoci per
ventura nelle mani : preziosa scoperta, la quale raccomandiamo agli

uomini del progresso di usare largamente a vantaggio della pubbli-

ca opinione, non aneor convinta ahba-stanza della malignita e igno-

ranza dei fanatici.

Dimostrato cosl che ne il Galileo, vieta accusa e cento volte con-

futata, ne il Segato, nuova e molto piu ridicolosa calunnia
,
furono
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tlalF ignoranza dei fanatici perseguitati giammai, rimane ad esami-

nare la terza parte dell' articolo ,
die e poi quella a die esso diret-

tamente mira. Or qui si che veramente pompeggia in grado som-

mo 1' ignoranza dello scrittore. Vi pompeggia 1' ignoranza del siste-

ma medesimo che egli prende a svolgere : vi pompeggia 1' ignoran-

za del valore del sistema svolto : vi pompeggia 1' ignoranza degli

oppositori che fmora combatterono quel sistema.

In primo luogo bello e il vedere come il giornalista se la spac-

ci franco e pulito in due parole ,
asserendo che la frenologia e la

fisiologia del cervello; defmizione presa nettamente dal Broussais piu

incredulo di tutti
,
come fra tutti falsamente si millanto che fosse

stato il primo a porre in campo questa nuova teorica
,
la quale fu

nel secolo XVI insegnata in Italia da Ludovico Dolce, nel secolo XVII

esercitata in Germania dal conte Pietro Schunsmacher, e nel secolo

XVIII professata da Swedemborg, e sull' aprirsi del secolo XIX in-

segnata in Vienna da Gall. Ma in primo luogo cosa vuol dire egli

mai fisioloyia del cervello ? non vi par egli la definizione oscura quan-
to il definite? E poi quanti dei piu autorevoli barbassori del frenolo-

gico areopago soscriveranno a quella magra definizione appena tol-

lerabile un mezzo secolo fa, nella infanzia della frenologia? II piu

illustre della scuola, Gall istesso, dice che il vero mo scopo si e di de-

terminare le funzioni sia del cervello in genere, sia in ispecie delle di-

verse sue parti: e di moslrare che le svariate e molteplici inclinazioni e

disposizioni delt uomo si possono conoscere dalle proluberanze e de-

pressioni della testa e del cranio. 11 sig. Fossati ne allarga ariche piu i

confini asserendo che la scienza di Gall abbraccia I'anatomia, la fisio-

logia, lapalologia del cervello e del sistema nervoso, del cranio e della

forma della testa ecc. ecc. dell'uomo e degli animali. Ma anche cio non

basta al sig. Gaubert, e vuole che dopo tutte queste particolari no-

zioni la frenologia si applichi e si collegia a qualsivoglia queslione

(ilosofica; alle teorie generali e speciali, ai miglioramenti da fare al-

l' istruzione del popolo, alle sale d'asilo, all' insegnamenlo primario,

alle carceri , alle prigioni ,
alle galere ; ai principii del diritto e della

legislazione; alle queslioni dipenalitd; alia revisione dei codici; ai co-

stumi dei popoli; alle forme diverse di religione; alle arii; alia poli-

tica ; all' educazione morale di tutte le classi della societd 1
;
e cosi

seguitando a tante altre belle cose, che certamente male si racchiu-

1 Journal de la Societe phrvnologique. Janvier 1835.
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derebbero in quella smilza e miserabile deiinizione. Perche adun-

que non dirci spiattellatamente tutta la magna ampiezza di questa

scienza, ed uscirsene cosi con due nude e poverissime parole : La fi-

sioloyia del cercello'f L'una delle due seguenti ragioni ba potuto in-

durre a questo lo scrittore : o T ignorare quale scopo siensi prefissi

nei loro trattati i Broussais
,

i Gall
, gli Adelon

,
i Gaubert

, gli

Spurzlieim, i Combes, i Fossati, i Gamier, i Yimont; o conoscen-

doli, volerli tenere occulti ai suoi lettori. E se fu questo, chi sapra

poi il perelie?

Abbiamo in secondo luogo detto clie lo scriltore ignora qual va-

lore abbia scientificamente il sistema da lui esposto. Noi qui non

possiamo fare una confutazione larga di tutte e singole le parti di

questa oniai stantia ipotesi e proteiforme. Quello clie vogliam fares!

e indicare quanto poco ci voleva ad accorgersi, che le due basi della

frenologia , assegnate da lui come di soUdild inconcussa , di certez-

za oramai malcmalica , non posson fare da basi se non a castelli

in aria
, perche ne sono sostenute sul sodo

, ne hanno alcuna cer-

tezza presso i dotti. La prima base assegnata da lui e che il cer-

vello non e un organo solo
, ma il complesso di piu organi. Or

questo e appunto quello di clie si dubita dagli anatomici piu rino-

mati. Odasi cio che ne pensava alcuni anni or sono il dott. Bourdin.

II cervello,dic'egli, e costituito essenzialmente da una massa ner-

vosa contin.ua la quale con poco buon successo ban tentato fmora

di spartire anche solo in grand! fasci : non e sovra tutto possibile il

riconoscervi la dclimitazione necessaria assolutamente al sistema.

Ed ancorche si possa un giorno scorgere la divisione delle circonvo-

luzioni
,
le quali la frenologia ammette come gli organi distinti del

cervello, rimane sempre a sapere a qual uso destineranno i fre-

nologisti le circonvoluzioni centrali
,
e perche alle superficiali o a

quelle delle basi attribuiranno funzioni che negheranno alle altre

loro compagne ? La previsione del dott. Bourdin fu giusta. I piu
deslri anatomisti sanno ora aprire, e diremmo spiegare i fascettini

o pacchettini del cervello : ma distinguerli in parti diverse e tante

quan te ne chiese per i suoi organi il tedesco Gall, il piu discreto di

tutti, non sanno certamente, e diflidano di poter sapere giammai.
Ne T altra base e piu valevole della prima : che cioe non sia la mas-

sa cncefalica che si conformi al cranio, ma invccc il cranio che si

conformi alia massa. Imperocche la natura osservata con diligenza
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ci dice che
,
sebbene il cranio si svolga sotto la pressione del cer-

vello, esso nondimeno non rappresenta all'esteriore superficie la

esatta conformazione interna del cervello medesimo. II cranio

componesi di due lamine ossee molto sottili separate scambievol-

mente dalla diploe, sostanza ossea, spugnosa e midollare disugual-

mente distribuita. La conformazione del cervello, che lascia le sue

impronte nella lamina interiore del cranio, non puo lasciarle nella

esterna, perch& questa non e parallela air interna a cagione di quel

tessuto spugnoso che vi si frammette senza ordine e potremmo dire

a caso. La quale mancanza di parallelism fu nota fino ah antiquo

agli anatomici, i quali ne assegnarono eziandio la cagione, e ne po-

Iremmo citare di gravi documenti se questo ne fosse il luogo. Ecco

adunque a che valore riduconsi le basi incrollabili assegnate dallo

scrittore alia sua frenologia : a due ipotesi non che improbabili, non

che dubbiose, ma in qualche modo apertamente false.

L' ultima parte che 1' articolista ignora , quali sieno cioe gli op-

positori di quel sistema ,
non richiede da noi lunghe parole. Chi

non sa che contro questa tanto contrastata invenzione insursero

non gYign&ranti, non i fanatici, mail fiore dei sapient! d' Europa, e

quello che piu fa al caso nostro
,
non tutti al certo ugualmente li-

gi del cattolicismo
,
della cherisia

,
delfratismo. Sursero i filosofi

contro questa nuova forma di materialismo : sursero i fisiologi

contro questo nuovo sogno d' osservazione sistematica : sursero i

politici contro questo nuovo risorgimento del fatalismo. A voler

solamente mentovare i primi e piu antichi oppugnatori di Gall
,

citeremo tra i tedeschi i dotti Welther, Uffeland, Ackermann : e

tra i francesi i chiarissimi Flourens
,
Bourdin

,
Imbert

,
Lelut

,
Ce-

rise, Berard. Che piu? La classe di matematica e fisica dell'Istituto

Nazionale di Parigi, quando voile esaminare il sistema di Gall, scel-

se a giudici i celebri Cuvier
,
Portal

,
Tenon

,
Sabatier ,

Pinei. Or

questi, niente al certo fanatid, fatte le meritate lodi della destrezza

anatomica di Gall e dei suoi consorti
, negarono in terminis quella

che Gall chiamava la sua grande scoperta : che cioe il cerebro formi

una membrana. Or contro tutte queste persone lo scrittore del

Giornale di Bergamo non vorrebbe aver lanciati qoegl' kisulti
,
dei

quali ribocca quel leggerissimo scritterello.

Abbiamo con ci6 adempiuto ai carico assunto di mostrare quan-
ta ignoranza ,

o quanta mala fede si ritrovi nell'articolo SCIENZE E
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PREGIUDIZI del Collettore. Dobbiamo ora dar ragione perche ab-

biam fatto tanto caso di cosi scempiata scrittura
,

la quale e pure
ristretta fra limit! non molto estesi

,
ha trovato condegna risposta

nella benemerita Bilancia di Milano, ed a quest'ora fu per avventura

dimenticata. Abbiamo con ci6 vokito ar toceare con mano due

fatti
,
che avvengono sotto i nostri occbi

,
ed i quali non debbono

passare senza osservazione. 11 primo fatto si e la gran diflerenza

che corre tra i giornali schiettamente cattolici
,
e che quasi fosse

lor onta son detti clericali : e i giornali non clerical! ma laici, o sie-

no di avversarii o di difensori dei Governi. Noi che li abbiamo cosi

sovente sott'occhio possiamo asserire che 1'ignoranza, la mala fede,

o la dabbenaggine possono dirsi
, generalmente parlando , sfregi

propri dei secondi
,
e non dei primi. E con ci6 fanno apertissimo

agli uomini di senno, che la dottrina e la sincerita dimorano anco-

ra presso quel ceto , il quale ab antico fu detto di clerici appunto

per questo pregio. II secondo fatto da osservare si e
, quanto

sia frivolo il sostegno che offresi ai Governi da certi periodici

volteriani
,
che fomentando 1' incredullta, 1' odio del clericato, 1' ab-

borrimento della autorita ecclesiastica ancor suprema, promettono

quasi di puntellare delle loro vane teorie le moli pericolanti che

sovr' essi si furono appoggiate. Corrompasi nel popolo 1' idea cat-

tolica deir autorita: guastisi quel sentimento religioso di riverenza

che lo lega al suo curato
,
al suo Pastore

,
al suo Vescovo

;
con

quell' idea cattolica dell' autorita perdera il popolo I' idea sovranna-

turale del dovere
,
e col sentimento di riverenza verso le persone

perdera il sentimento interno dell'ordine. Ed allora che ne avver-

ra ? Logico com' e sempre eminentemente il popolo ,
si scatenera

contro qualunque autorita cerchi governarlo; o per tenerlo infrena-

to bisognera circondarlo d' ana siepe di baionette. Questa verita

spesso detta e trridata, buono e ripeterla ancora piu spesso : e per
i'arla palpabile ed evidente valea bene la pena d' intrattenerci d' un.

poco conosciuto giornaletto Aell'Adige ,
il quale al merito di non

osteggiare svelatamente il Governo
, accoppia il demerito di com-

battere ancor senza velo la religione.



CRONACA
CONTEMPORANEA

Roma 12 Settembre 1853.

I.

COSE ITALIANS.

STATI SARDI (Da nostra Corrispondenxa) 1. Turbolenze represse. 2. Ban-

de di malfattori. 3. Vicende giornalisticlie. 4. Notizie varie.

1. II caro delle vettovaglie che di giorno in giorno si fa sentir piii

molesto, e che per 1' ostinata siccita del la slagione corrente minaccia

di dover crescere a proporzioni esorbitanti, diede motivo ad alcu-

ne turbolenze scoppiate qua e cola negli Stati Sardi, senza gravi con-

seguenze per verita, ma non senza ragionevole timore di peggio, ove

il Governo fosse stato men pronto nell'adoperare con tutta 1' energia

1'autorita e la forza di cui dispone. Ad Arona la mattina del giorno
16 Agosto verso Ie9 1/2 grossi drappelli di gente del contado e di

monlanari si raccolsero sulla piazza del mercato, mandando quelle

grida e quelle minacce che son proprie d' una plebe commossa dalla

paura di dover patire la fame. Trassero prontamente cola i carabi-

nieri reali in buon numero, un distaccamento di Iruppa di linea, e

la guardia nazionale, ed in poco d'ora il tumulto fu sedato. Alcuna

cosa di simile avveniva pochi giorni appresso a Pegli. Ma dove s'eb-

be un tumulto piu serio si fu a Geneva. Secondo il solito andavano

innanzi ragazzi e donne popolane, le quali ebbero tutto 1'onore e il

merito della dimostraz-ione. Giunta la turba femminina innanzi al Pa-

lazzo municipale fu un bel vociare alia distesa come ne'piu bei tem-

pi del 48-, poi una deputazione di cinque frale piu ardite delle Amaz-

zoni sail a fare una intemerata al Sindaco. Dicesi che questi rispon-
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desse loro cosi alia buona d'aver pazienza: che egli non ci poteva en-

trar per nulla, non essendo fra le sue attribuzioni quella d'esigere

che il pane si vendesse a miglior mercato; andassero dunque e rap-

presentassero i loro guai all' Intendente. Non ci voile altro. Le don-

ne partirono, e come suol avvenire in tali casi, basto qualche voce

sediziosa per far che s'andasse piu in la die non volevasi. Dietro al-

le donne gran turba di plebe. Si avviarono e giunsero a' Banchi, da'

Banchi alle case di certi ricchi negozianti di frumento, con un grida-

re immenso, un chiudere di porte, uno scappar di gente che mette-

va paui a. Di la in via Lomellina dove si mandarono a sacco e ruba

varie botteghe da pane, da paste e commestibili, dovendo i padroni

guardare in silenzio lo sperpero del falto loro. Quindi si rinnovaro-

no le stesse scene alia Piazza d' Erbe ed in qualche altra viadella cil-

ia, fmche la presen/.a della truppa di linea, 1'energia de' carabinieri,

1'apparato della milizia nazionale, e fors' anche la paura di grossi guai,

posero fine al disordine. Furono arrestati alcuni pochi individui che

parvero essere autori dell'attentato, edora ilFisco precede. ACiglia-
no sul Vercellese, dovendosi decidere un litigio intorno ad un canale

d' irrigazione, sorse un serio tafferuglio con gravi minacce e violen-

ze di fatto
, per cui si dovettero eseguire molti arresti, e spedir cola

un centinaio di soldati a tener in freno i contadini esasperati. Di che

vuolsi certamente recarc la colpa a tristi sommovitori.

Per lo meno in quesli ultimi fatti non e da temere che se il Fisco vorra

procedere con equa severita, debba fare la brutta figura che gli e toc-

cata nel processo contro i creduti autori o complici dei tumulti san-

guinosi avvenuti a Sassari il di 24 Febbraio dell'anno scorso, di cui

si diede un cenno a pag. 690 del Vol. VIII della prima serie della

(livilta Cattolica. Dopo diciassette mesi d'arresto prevenlivo nelle du-

rissime carceri di Sardegna, tutti gli imputati vennero dichiarati in-

nocenti del reato loro apposto, e soli 4 di essi furono condannati a

leggieri pene correzionali come colpevoli di rissa, rimandando gli

altri 16 liberi e prosciolli. Al 1. Agosto questi vennero festeggiati

con un solenne banchetlo cui intervenivano il sindaco, il colonnello

della milizia nazionale, e varii altri ragguardevoli personaggi. A com-

pimento dell'opera uno degli imputati, certo Antonio Sanna di pro-
iessione Ebanista, che il Fisco voleva condannato a 20 anni di gale-

ra, pienamente assolto dal Magistrate di Cagliari, fu eletto a gran

maggioranza di voti Consigliere Comunale della Citta di Sassari.

Se questo fosse avvenuto altrove, vi si troverebbe una eroica mani-

fesiazione del popolo conlro 1'oppressione del Governo. Qui invece

vi si ammira soltanto la beatiludine d'un popolo, che per le franchi-

gie costituzionali gode d' una magistratura inauiovibile ed indipen-

denle.
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2. La Gazz-etta ujficiale del Govern si trovo costretta
, per poter

rassicurare le popolazioni ,
di rompere il silenzio

,
e venir giorno

per giorno annunziando i freqiaenti arresti die operavansi di nume-
rose bande di ladri

,
fino a 9 e 10 per volta

,
catturati entro la Capi-

lale stessa
,
od a poche miglia da essa sulle strade provhiciali. E sta

bene. Giacche , con tutto lo studio che metlevano i libertini a eoprir

la magagna, era divenuta troppo palese, e faceva dispetlo la noncu-

rauza con cui pareva che la guardasse il Governo. Le depredazioni ,

i furti
, gli assassinamenti erano frequent! assai, ed era tempo che

1'autorita viponesse riparo. Ma dove il male aggrava sempre gli e

nell' isola di Sardegna. Quivi schiere di masnadieri armati
,

a venti

trenta insieme, entrano ne' villaggi, sforzano le case, saccheggia-

110
,
scaramucciano a buoni colpi di raoschetto e di pistola coi ca-

valleggieri e colle milizie, poi se ne vanno carichi di bottino., es-

seado gran merce se non corre di molto sangue. I giornali dell' Isola

ne rivolgono al Ministero continue doglianze $
ma ci vorra molto

ancora prima che si riesca a porvi un termine.

3. 11 Bianehi-Giovini pare che voglia mettersi a capo d' un nuovo

giornale di gran formato , lasciando a consolazione de' Valdesi e de-

gli Ebrei, I'Opinione che pare governata e diretta da un Israelita. II

Fischietto, il nuovo e vecchio, e sempre lo stesso ; procedono amen-

due colla consueta oscenita e bruttezza di modi
-,

ma alcuni dei loro

collaborator! si voltano a nuove imprese , essendosi accapigliati tra

loro. II Cimento, venuto fuori 1'aimo scorso con tanto rombazzo di

promesse maravigliose e di nomi illustri
,
mori gia da tre mesi

,
non

compianto perche ignorato. Ora sembra che il concetto del Cimento

voglia rivivere in una nuova pubblicazione che uscira intitolata :

Rivi&ta contemporanea di scienze
, letters, arti e teatri ,

con propo-
sito di rimaner estranea ad ogni polemica. Per capire che cosa pos-

sa riuscire questa nuova Rivista basta dire, che ne saranno scrittori

il Marchese Gustavo di Cavour e 1'Avv. Angelo Brofferio ; 1'exmini-

stro Farini ed il sig. Cibrario
-,
Vittorio Bersezio gia scrittore del Fi-

schietto ed il Prof. Capellina ;
Lorenzo Valeric

,
colonna della Re-

pubblica Romana ,
e Domenico Carutti

;
e cos\ via via a coppie che

si potrebber fare assai ridicole
, per non dir altro. Nel primo fasci-

colo
, quasi a maniera di passaporto pel rimanente

,
saranno pub-

blicate alcune memorie inedite di Cesare Balbo. Ma basta vedere il

miscuglio di persone e di principii opposti che esse rappresentano ,

per intendere che questa Rivista non vivra. Durano sempre imper-
territi que' due Campioni dell'Armenia e del Cattolico. La Campana
ha mandato fuori in una serie d'articoli ben pepati e ben salati una

preziosa biografia di A. Bianchi-Giovani ,
nella quale questo insu-

diciatore d'ogni cosa sacra e santa vien conciato per le feste. Giacche
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a buone pruove di document! giudiziarii e storici gli si appiccano
alle spalle certi sonagli da farlo conoscere per quel che vale. Egli, il

valoroso, ne ando in bestia
, giuro vendetta , minaccio processi ,

ma
per lo meno sue male finl con istar cheto. Con questo la Campana
gli ha dato un po' di quel che si merita per la sua Criticu de Van-

geli , e somiglianti nefandezze. Un altro valent' uomo
, emigrate, un

Costanzo Ferrari, che fu professore in qualcheCollegio diprovincia,

e scriltore di mille calunnie contro la Chiesa e i suoi ministri in cer-

ti giornali di Provincie
,
accusato ab alto di essere spia dell' Austria ,

ebbe lo sfratto da Yercelli
,
d' onde scappo in gran fretta

,
metten-

do alte lagnanze contro la calunnia di cui si piangeva vittima
,
e

menando seco una donna non sua . . . Pare che i Piemontesi abbian

bisogno ,
anche dopo la lezione data loro nel 49 dal Mazzoldi ed al-

tri di simil conio
,
di nuove dimoslrazioni piu efiicaci

,
onde capire

qual fiducia debbon porre in alcuni campioni dell' Italia
,

i quali

mangiando a desco col Piemonte e a spese sue, gli fanno la spia e

peggio ! . . . .

4 Poco manco che una terribile catastrofe non rinnovasse in Ales-

sandria i disastri toccati a Torino per 1' esplosione della polveriera

al 26 Aprile dell' anno scorso. Dopo le ore 6 del giorno iGs'appicco

fuoco all' arsenaletto della Cittadella, dove si fabbricano le cartuc-

ce
,
nel piano superiore Al piano terreno v' erano in gran copia cas-

se di polvere. Per buona ventura si spense 1' incendio senza che si

comunicasse alle polveri , e il danno si ridusse ad un otto mila lire.

S. M. la Regina alia Spezia fu accoltacon grande onore sul Vascel-

lo Americano il Cumberland, i cui uffiziali diedero uno splendidissi-

mo festino con ballo, e ricchissimo apparato d' armi, trofei, bandie-

re ecc. Essendovi giunto anche il Capitano del baslimento S. Lewis,

che a Smirne fu 1' eroe dei liberali, non s' ebbe alcun riguardo alia

presenza di S. M. e si fece con gran valore una ovazione al Capitano

Ingraham, accompagnata dai consueti clamori contro il barbaro ecc.

La polizia fece ammonire alcuno dei piu caldi
,
e la cosa venne sof-

focata.

Una nuova strada da Martigny ad Aosta sul Gran San Bernardo

pare che debba imprendersi tra non molto, con un tunnel pel colle

di Menouve, sicche sia compiuta in cinque anni. L' 11 Agosto si e

conchiusa in Losanna una convenzione fra i deputati della Sardegna,

del Vallese e di Vaud, e questa importante comunicazionecolla Sviz-

zera potra flnalmenle essere sgornbra di quella minacciosa quantita
di pericoli e di asprezze, che la rendevano pressoche impraticabile per
s^ gran parte dell' anno.

Le contribuzioni dirette souo gia perveuute a tal limite ohe sem-

brano influire sul prodotto delle indirette. E per verita mentre nel
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mese di Luglio del 1852 i prevent! dell' Insimiazione e Demanio

ascendevano a L. 2,768, 618.40, nel Luglio di quest' anno toccarono

solamente la somma di L. 2,312,690.61 ,
con diminuzione di L.

255,927. Ben e vero che anche cosi c'e molto vantaggio sopragli an-

Tii precedenti dal 49 al 51.

Parlasi d' un convegno di protestanti di vai ie confession! e sette

nel prossimo Settembre a Torino
, per mettersi d' accordo fra loro,

e far servire ad uso comune il nuovo tempio cominciato dai YaldesL,

e gia compiuto. Sara qualche cosa di maraviglioso questo sinodo per
metter d' accordo fra loro tante verita tutte evangelicheerepugnan-
ti fra loro !

LOMBARDIA (Nostra Corrlspondenza). 1. Nuovo Luogotenente in Lombar-

dia. 2. Mitigazione dello stato di assedio. 3. Annona. 4. Studii ed

Arti. 5. Imposta addizionale. 6. Riparazioni al Dtiomo. 7. Ristora-

mento della Cena di Leonardo da Vinci.

1. Un fatto veramente importante occupa in Lombardia tutte le

menti; ed e il cambiamento del Luogotenente.
Gia vi e noto che il conte di Rechberg consigliere intimodiS. M.,

personaggio assai riputato, ha fatto soggiorno di alcuni mesi a Mon-

za, per pigliare conoscenze del vero stato delle cose pubbliche in

Lombardia. EgH deve avere indagato lo spirito delle popolazioni, li-

brato i bisogni delle diverse classi della societa, riveduto tutte le ruo-

le e tutti gli ordigni della nostra macchina amministrativa, e primo
frutto di questi studii e stato un cambiamento nel personale della

Luogotenenza e de' suoi consiglieri. S. E. il conte Strasoldo e stato

destinato Luogotenente nellaStiria, eS. E. il consigliere inlimo dott.

e Cav. Burger Luogotenente a Gratz occupera la Luogotenenza di Lom-
bardia. Egli e aspettato in Milano verso lameta di Settembre.

Queste disposizioni danno luogo a molti commenti
,
ma siccome

opinionum commenta delet dies, cosl io non ve ne riferiro alcuno, pa-

go all' ufficio di semplice narratoredi fatti. Vi dirobensi che la par-
tenza del Luogotenente Strasoldo produce in generate un senso spia-

cevole, per la memoria dell' affelto ch' ei mostro sempredi avere^al-

la Lombardia e specialmente a Milano.

II nuovo Luogotenente ha fama di accorgimento ,
di penetrazione

e di attivita. Non essendo nato nobile, ha d' uopo , per aggradire a-

gli antichi patrizi d'una rara nobilta d'animo, e di una pari elevatezza di

spiriti. 11 vero merito intellettuale e morale e sempre nobile, e d' al-

tra parte la nobilta ha le sue origini anch' essa. L' Imperatore da la

nobilta a chi 1' ha meritata co' suoi leali servigi in pro del Sovra.no

e della patria, e questa nobilta splende di luce propria. Un'allra dif-
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ficolta fanno alcuni al nuovo Luogotenente ed e 1' avere egli a sposa

una signora compitissima, ma di religione riibrmata. A mio credere

questi lievi inconvenienti dovrchbero persuaderci ad avere un allo

concetto de' meriti personal! del sig. Burger, se loro malgrado, gli e

affidato il governo del la Lombardia nelle atluali condizioni del pae-
se. Ad ogni modo dall' opera e non dalle prevention! si conosce 1'ar-

teflce.

Tutti, secondo il solito, vorrebbero additare la via al nuovo go-

verno; chi vorrebbe tirarlo ad assumere una certa tinla di liberali-

smo, e questi sono gli ullimi sforzi d' un parlilo gia screditato, e che

non dara mai forza al Governo
;
altri invece vorrebbero che si desse

animo alia possidenza, al Clero, alia Nobilta, alia classe commercia-

le ed alia classe agricola, che costituiscono le forze vive della Lom-
bardia. Tutto il resto e forza fittizia

,
e non da segno di vita se non

perche si agita e strepita. 11 proprietario non ama ildisordine, vuol

la tutela dell' autorita, e paga volentieri 1' imposta per la sicurezza e

tranquillila. Questa ultima e 1' opinione delle mentisane, e sincera-

mente afFezionate al Governo di S. M. 1' Imperatore. E probabile che

il nuovo Luogotenente sapra diffidare di quo' malvagi soppiatto-

ni che adulano il potere per ingannarlo e perderlo. Questa debb' es-

sere la prima qualita d' un uomo di Stato.

2. Un secondo effetto degli studii pratici del conte Rechberg e 1'atto

con cui S. M. 1' Imperatore ha mitigate lostatod' assedionella Lom-
bardia. Quell' atto e stato pubblicato dalla Ga/zetta Ufiiciale li 27 Ago-
sto ad ora alquanto piu tarda del solito. Grande n'era 1'espettazione,

ma 1' Ordinanza non ha prodotto un grande effetto, perche al buon

partito non e grave lo stato d' assedio, e gli altri non si curano di

mitigazioni. Del resto e opinione di alcuni che le mitigazioni prova-
no bens

v

i il buon animo dell' autorita, ma che, colla occasione delle

miserie dell' annata, avranno probabilmente per effetto di accresce-

re i furti e le aggressioni. Fra noi e provato che un forte ritegno ai

ladri era il giudizio stalario.

3. Dopo che il feld Maresciallo vieto 1' esportazione de' grani dalla

Lombardia, il prezzodel pane non e piu cresciuto. In Lombardia vi

ha grano phi che sufficiente pel suo consume; ma il divieto della e-

sportazione ha calmati i timori delle popolazioni, ed ha segnato un

limite al crescer del prezzo.

4. Siamo al termine dell' anno scolastico, ma col sistemad'insegna-

mento provvisoriamenle adottato nelle scuole, il profilto degli sludii

e scarso. I nostri giovani imparano qualche nozione di scienze natu-

ral i e di malemaliehe, ma 1' educazione religiosa e morale, ma il gu-
sto e lo stile sono neglelti. II tempo ci provera anostro costo la fal-

lacia di questi metodi. La scuola di Belle Arli ha celebrate il di 30 la
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sua solennita; furono distribute ai giovani alunni olto medaglie d'o-

ro, e buon numero di medaglie d' argento. Fra i pi emiali nessun fo-

resliere: cosa singolare, naenlre negli amii passali ua bnon terzo de'

premi erano conseguiti da Svizx.ci i, Piemoulesi e da altri fuor della

Stalo. La cagione di questo fatto 11011 e il Coverno, ue il paese.

5. Un giorno dopo 1'ordinanza che mitiga lo stato d'assedio e uscita

sulla Gazzetta Vfficiale la Notificazione che stabilisce 1'imposta addi-

/.ionale pel coprimento delle spese del Dominio di Lombardia, rese in-

dispensabili dagli speciali bisogui delle Provincie Lombarde per gll

anni camera! i 1852 e 1853. L'addizionale e attuata per tutti i rami

delle imposle dirette uella ragione di carantani sei e mezzo ad ogni
fiorino dell' Lmposla per 1 iulero anno camerale 1853. L'impostasara

pagata in tie vale eguali. Per quanlo urgenti e ragionevoli possano
es&ere i motlvi di questa disposizione de' Minislri delle finanze e del-

T inlerno, non lulli si accoi dano a riconoscerae 1' opportuaiUi.
6. A! nostro Duomo si fanno ampieriparazioni, ed emoltoche 1'eta

presenle stenda una mano riparatrice a questo magnifico monumen-
to della pielu de' noslii maggiori. Dobbiamo questi lavori allo zelo

del coiile Nava consigliere inlinio di S. M. uomo di spirili generosi,

vraiDte amico del suo Sovrano e del suo paese.

7. Giacche parlo di ristorazione de'nostri monumentiarlislici, non

posso a meno di parlarvi di un capolavoro che tvjUi stimaYano irre-

parabilmente peiduto, eche o>ra e provato potersi aucora salvare per

1'qnore delie arti, e per la gloria dell'ltalia. La Cena di Leonardo da

Vinci, .stupendo monumento dell' arle italiana, .dipinta nel refettorio

delle Grazie, con un metodo tullo particolare, nan p.erira piu se il

nostro Governo non perdera tempo a farlaassicuraie.

II rislauralore di quadri, Stelano Barezzi di Busseto, ha scoperto
iiel 1819 il naodo dilevare gli affreschidal muro e di trasportarli so-

pra tavole di legno. Compiuti ielicemente parecclu esperimenli, la

sua scoperta gli yalse nel 1822 1' incarico di staccare dal muro il ce-

nacolo di Leonardo; ma 1'incarico non ebbe efietloper motivi dipru-
denza

,
e il Cenacolo rimase quale ei'a. Sin d

!

allora pero il Barezzi

fece sopra una piccola parte di quel dipinto prova dell' assicurazio-

ne delle croste staccate dal muro
,
e della pulitezza , e quella pro-

va dopo 31 anno si conserva ancora benissirao. II Barezzi fece nel

1852 aperto adun amico il divisamento ch'egli aveva di richiamare a

durevole vita il dipinto di Leonardo. Suo pensiero era di assicurar-

ne al muro le crostoline cadenti, in guisa clie vi rimanessero fisse e

irremovibiii, e di ripulirle poscia da tutti gli estranei ritocchi: final-

raeute di ripai are i guasli del tempo e dell'incuria passata col magi-
stero d'uno smalto, in modo da compierne la ristorazione perfetla.

L'amiee di Bai'ezzi ne esamino diMgenlissimamentc il peiisiero, visito
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la Cfeftft, vi f<?ce sop'fa minute indagini, e si persuase cfce rpael dipin-

to si poleva e si doveva salvare. Ne furono fatte calde parole a S. E.

il Luogotenente, che ne assecondo prudentemeTite 1'intento: se ne par-

16 allo /elantissttno Presidente deH'Accademia di Belle Arti, e il pit-

tore oltonne licen/a di fare un saggio in una parte secondaria del di-

phito. Una Commissione dell'Aceademia sorveglio 1' opera, eil primo

saggio riusck un secondo su parti pin nobili riusc'i del pari, e on

ti-r/o snlla testa dell'ultimo apostolo alia sinislra del Redentore fifri

di persuadete la commissione. Quelle parli del dipinto quasi smarri-

lc. o coperte di crostoline cadentiin minuta polvere, sono ora ade-

renti allaparete, lisce e incor]iorate con essa come uno smalto. mentre.

prima bastava un alito a farle cadere Le tinte original! ne sono ravvi-

Tate, e ne?sun ritocco estraneo al pennello di Leonardo le ingombra o

le vela. E tutto cio fu operato sen/a pennpllo e rema colori. La pazieh-

za e la peri/.ia nell' arte trionfarono d' ogni dilftoolta : i pin increduli

credettero, i piu avversi ora secondano cio. che grandeniente li onora.

Ora si sta trattando per 1'assicura/ione e la politura di tut'to H6-
nacolo, ed e ardente desiderio ditutli git amici dell e Arti patrie, che il

'Governo salvida ulteriore deperimento un' opera di tanta imporlan-

za, e che puoben dirsi unica nel suo genere.

II.

COSE STRANIERE.

FRANCI.V. 1 . Tema proposlo dall' Accadcmia di Parifji. 2. L' Imperatore

a Dieppe. 3. La stazione della via ferrala di Bordeaux. 4. La carova-

na de'pellcgrinauti a Terra Santa. 5. Nuovo drappellodi negre redente

dall'Ab. Olivieri. 6. Questione del matriraonio civile.

1. L'Accademia di Parigi propone il premio di 1500 lire a chi prfe-

sentera prima del 1856 la miglior tratla/.ione del seguente tema: La

filosofia di S. Tommaso. Ecco in brevi cenni compendiato il pro-

gramma della proposta. Avverlitosi da principio che in S. Tommaso
non vuolsi considerare il solo fllosofo, TAccademia richiama all'at-

ten/ione i segilenti punti. 1. Esame critico delTautenticita delle 6pe-
re di S. Tommaso e indicaziohe (per quanto se ne piro deftnire^ del

tempo in cui furono scritte. 2. Esposi/.rone della filosofta di S. Tom-
maso tanto metafisica, chepolitica e morale, notando cio ch' ei tolse

da Aristolele, da'grandi Dottori cristiani, dalla scuola, dagli scritti di

Alberto. e sceverando cprello che a luiapparliene. 3. Vicende della stes-

sa filosofia continuata a propngnarsi da'principali discepoli dcll'Ordi-

ne domenicano: controversie insorte nell' Ordinestesso e negliOrdi-
ni rivali

, segnatamente nel Francescano ne' secoli XIV e XV : storia

insomma della filosofia tomistica fino alia caduta della Seolastica e
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comparsa del Cartesianesimo. 4. Profondo giudizio della dottrina di

S. Tommaso considerata in ogni sua parte, accennando quali difetti vi

si trovino per avventura, e cio che paia non meno vero e duraturo,

e percio degno di essere ammesso anche dalla iilosolia moderna. Fin

qui il prograrama che noi ricaviamo dal Bollettino (torinese) di science

ecc. Fra'moltissimi argomenti proposti a trattare dall'Accademia pa-

rigina questo ci pare il piu importante per il restauro della vera iilo-

sofia, e noi non possiamo a meno di non rallegrarcene sinceramente,
non solo perche piu d'uno rovistandole innamorera di quelle pagine

impareggiabili, ma perche (sia detto con licenza) si parra una volta di piu
che la Civiltit Cattolica indirizzando gli ingegni a scrutare le miniere

degli antichi maestri e specialmente del Dottore angelico non pecca
di vecchiume, se pure non vuolsi appellare retrogradaun'Accademia
di Parigi. Ma di cio basti per la cronaca; chi brama piu severe consi-

derazioni legga e ponderi maturatamente 1'articolo Del proyressofdo-

sofico ecc. a pag. 265 del presente volume, ove a tal proposito la

noslra mente e manifesta.

2. Qualche giorno dopo terminate le strepitose feste napoleoniche
del 15 Agosto, le LL. MM. imperial! partirono per Dieppe a prender-
vi i bagni marini. II palazzo di citta fu scelto a dimora degli ospiti

augusti e in men di due giorni, anzi in sale trentasei ore spogliato da-

gli antichi e poco acconci ornamenti, e rivestito per intero con tanta

eleganza e squisitezza di buon gusto da non restare secondo a verun

altro castello imperiale. L'architetto preposto alia decorazione invia-

va per telegrafo i suoi ordini a Parigi ;
e ad ogni partenza de' convo-

gli della via ferrata gli si spedivano a centinaia gli operai e a miriadi

le masserizie de'mobili e degli addobbi richiesti. Giunto 1'lmperatore

coll'augusta sua consorte a Dieppe, fu tosto accerchiato dal consiglio

municipale e presentatogli per iscritto dal Maggiore una recentissima

ed unanime deliberazione del corpo decurionale; ed e la dedica inte-

ra e perpetua a S. M. del palazzo civico di Dieppe e della spiaggia

che quinci s' estende fino al mare. Dicesi che la generosa offerta sia

stata ben accolta, ma non accettata.

3. Un'immensa folia di spettatori si addensava il 18 Ag. altorno

alia novella stazione delle vie ferrate di Bordeaux. Nel mezzo della

cinta pur gremita di gente rimaneva aperlo il passo ad un grande

personaggio che vi era cupidamente atteso. Non volendo i sigg. Am-
ministratori aprire al pubblico 1' elegante mole

,
senza che prima

venisse consacrata dalla Religione, aveano invitato S. E. il Cardinale

Arcivescovo a compiere la sacra cerimonia. Questi accompagnalo da

numeroso clero vi si recava all' ora prestabilila. Cantato il Magni-

ficat, tre macchine locomotive elegantemente vestite a festa mos-
sero maestose incontro al Prelato, che pregando e girando loro
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attorno le asperse di acqua luslrale. Spalancaronsi quiudi al se-

gno convenuto le sbarre esterne della stazione, e il venerabile Pre-

late
,
vistosi al cospetlo d' immensa rnoltitudine, non si pole conte-

nere dal volgerle poche ma gravissinie parole. Disse esser quella la

terza volta che benediceva 1' opera maravigliosa delle vie ferrate, di

cui tocco i progress'! sviluppati dal genio umano colla protezione di

Dio; e, alludendo alle beneficenze recentemenle fatte irifavore de'po-

veridaque'sigg. Amministratori, termino coll'annunziare che quella

strada ferrata avea gia ricevuto un' altra benedizione, quella cioe

della limosina, conciossiache la preghiera e la limosina non lasciano

inai di arrecare benedizione. L'augusta cerimonia fu chiusa col cantico

di ringraziamento aDio. Noi non racconteremmo somiglianti fattiove

accadessero in questi ovvero in altri Stati a noi vicini, in cui 1'antica fe-

de non venne mai ecclissata; ma che avvengano in Francia e per sol-

lecitudine di associazioni laicali ci sembrano di tale rilevanza da te-

nerne conto e giovarcene in prova d'una verita altre volte da noi an-

nunciata. Vogliam dire che la religione in Francia si rifa bel bello

delle sue iatlure, e che popolo e maggiorenti ritornano a quelle pra-

tiche di culto, da cui aveanli distornati i modern! sofismi. Che se al-

cuno ci opponesse , operare forse qualche capo per politica affine di

appagare leplebi, e non gia per convincimento religiose, noichiame-

remmo lultavia beata quella nazione, in cui 1' immensa maggioranza
vuol essere cosi appagata. Del resto, ripudiando 1'ipotesi, amiamo
di credere che la sola religione inspiri gli uni siccome appaga gli altri.

4. A quest'ora che noi scriviamo un elegante legno di posta marit-

tima che appellasi 1' Alexandre salpa le onde del mediterraneo alia

volla di Giaffa (ossia loppe, antichissima citta della Siria, teatro nel

medio evo di molte guerre crociate e discosta non piu di trenta miglia

daGerusalemme). Una quarantina di devoti pellegrini, tra cui otto ec-

clesiastici, vi s'imbarcarono il 23 Ag. a Marsiglia, dopo assislitoalla S.

Messa nel celebre santuario di N. D. della Guardia e vicevuto i piu
lieti commiatidal venerabil Vescovo di quella citta. Un altro Vescovo

Mons. Forcade guida la divota carovana, governata pure da un pre-
sidente e vice presidente laico. II tesoriere e primo ordinatore del

viaggio e un signer Wakley anglicano convertito, ed ora stanziato in

Gerusalemme dove fa da segretario d'una Conferenza di S, Vincenzo

de' Paoli. Noi facciam voti per il prospero viaggio di quella prima van-

guardia, cui vorremmo lenessero dietro molti e piu numerosi drappel-
li. Un mezzo secolo e forse non piu tardi di qualche lustro fa, con

qual ghigno beffardo e volteriano sarebbesi accolta somigliante no-

vella ? Egli e pero a lamentare che, mentre privati cittadini s'accin-

gevano a peregrinare divotamente fino a' Luoghi consecrali dalla pre-

Serie II, vol. III. io
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senza dei divino Riparatore, il Governo cristianissiiwo trasportasse in

Alessandria con grande sfarzo e gratuitamente sopra una bellisstma

sua fregata a vapoxre loscefiffo marocchino Abdesselan e ilmimerosb

suo seguito peregrinanti alia Mecca. Che i vascelli dello Stalo

sero a questo scandaloso uffizio sotto il regiro di Luigi Filippo,

che ([iiel principe facea inaugwrare Moschee da' suoi figli, non deve

far maraviglia, siccome osserva sapiontemente un dotto e cattolico

giornale: ma chc cio avvenga a' noslri gkjrni non e forse un vero ana-

cronismo? Veder i bravi umziali francesi e i marinai eristiani servire

nel superstizioso tragitto a' settatori di Maonrretto e alle falangi delle

lorn compagne non e cosa intollerabile e mostraosa? Speriamo che il

Governo, lasciando di favorire questi supetstiziosi pellegrinaggi ,
ri-

volgera la sua protezione a'primi ;
e pigliera a cuore il culto di que' sa-

cri Luoghi per cui la Francta ha tanto operate ne' secoli trascorsi e

d'onde ebbe tal gloria che dufera quanto il tempo lontana.

5. Una schiera novella di 21 fanciulle negre e giunta in Francia

per opera dell' instancabile sacerdote Olivieri. Esse sono lutte etio-

pi e per consegwenza negrissime: riceveranno una cristiana istriuio-

ne in diverse case religiose a cui furono afftdste
,
e quindi fatle ma-

ture ritorneranno forse a propagare ne'Ioro paesi la civilta e la fede

apprese in Europa. Profondi giudizii della divina Provvidenza ! Tra

tante loro sorelle vendute quasi bestie ne' mercati d'Egitto, essepo-
chissime ebber 1' alta ventura di venir riscattate dall' ingordigia di

parent! dis-amani. Le compagne, schiave d'anima e di corpo, vanno a'

piu abietti servigi ,
a satollare indegne voglie ,

a spargere lagrime ,

a stentare e lasciar forse la vita sotto il bastone, ad essere perfino in

certi luoghi sacriflcate alle false divinita, mentre quisle ultime sono

condone da pietosa mano a rinvenire lungi dalla patria fraterni anzi

figliali trattamenti e
,
cio che piu importa quella fede, che le deve

beare in questa e nell' altra vita.

6. Nessuno de" nostri tettori ha obliato che da parecchi mesi, tolta

occasione da una tetlera del Sommo Ponteflce al Ke di Sardegna in-

torno alia questions del Matrimonto che avevasi a trattare nel Parla-

tllento subalpino, molti fervidi cattolici di Francia tolsero a discutere

la irreligiosita di quello che appellasi matrimonio civile. La stampa
divota alia religione si dedico al nobile subietto, e diversi piccoli ma

profondi ed eruditi opuscoletti uscirono opportunamente da penne
gia illustri per altri lavori. Una nota delMom'(cur appellante alPespe-

ricnzadisessant'anni parve troncare ricisamente ogni speranza di cor-

rezione delcodice intorno a quell'argomento. Che fecero allora parec-
chi centinaia di zelanti marsigliesi? Confortati dall'articolo 27 della Co-

stituzione che lo permette ,
si volsero a supplicare il Senato di voler

ponderare il danno provenuto e ognor provegnente dalla legge malau-
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gurata del malrimonio civile. Fin dal mese di Maggio la pelizione avea

ottenuto oltre settecento Arme; e poiche fu avvertito che sarebbersi

accolle nuove e nuove soscrizionie rinvialu piu voile la slessa preghie-

ra, ne facciam qui parola come d' un fatto che si sla compiendo. La

delta petizione mosse da Marsiglia $
ed era dicevole che quella pia

cilia
,
la quale fu la prinm tra le francesi a ricevere la fede di Cristo ,

fosse pur la prima a voler rislorato il Malrimonio secondo la crislia-

na istitu/ione. Nello scrilto presenlaloa' iegislalori della palria si ac-

cennano brevemenle le piu valide ragioniche richieggono la riforma

della legge. Vi si accenua il progresso spavenloso de' cosi detli figli na-

turali e delle nascile illegitlime, di cui non ci ha forse esempio uguar

le in verun paese cattolico: vi si fa 1' appello alJe recenti statistiche

di Francia, le quali dimoslrano che meglio d'un terzo de' neonati e

bastardo: ne poler accadere allrimeuti se, couie avviene in qualche

cilia, per ogni quallro uuioni ve n' ha Ire meramenle civili e concu-

binarie. I quali danni s' ebbero e s' hanno solo a deplorare dappoi-
che venne tollo il carallere religioso all' unione coniugale. Ma non pa-

ghi della petizione sovraccennala, fanno opera parecchi zelanli mar-

sigliesi di raddrizzare sopra queslo punlo le idee stravolle della plebe

grosgolana. Percio slampano nella Gazette du Midi di bellissimi arli-

eoli lendenti a meltere in evidenza e ribadire questa verita nonmai

troppo inculcata: che un mezzo efiicacissimo per rigenerare la societa

si e appunlo il resliluire lo spirito ed il caratlere religioso, che ebbe-

ro in lutli i lempi e presso tulli i popoli le leggi so<pra il matrimonio.

I^e gocciole ripetule scavano il sasso; tanle ragioi e cosi spesso insi-

nuate non penetreranno .nella mente de' savi legislator! ?

(fiottra Corrispondawzaj \ . Periooli cui va ijucont.ro 1' Ecclesiastica

licnu-clua 2- Ui nuovn cnli<24rale di Giucvra

1 Da qualche lempo e graveniente infermo Mons. Vescovo di Basi-

lea. Per tutto nella sua diocesi si fanno preghiere a Dio onde impe-
trare la conservazione di cosi veuerando Prelalo: ma pur si leme as-

sai e di perdere il caro Paslore e di restar orfani lungo tempo prima
di ottenerne il suecessorc. Perciocclie il partilo liberliuo attende con

ansiela la morte del Vescovo per rompere il concordalo del 1828 ed

impedire che un altro gli vtaiga surrogate. Anche i venerandi Prela-

ti di Gale e di Coire sono atlempati 5
e nelle loro diocesi corrono tra

buoni cattolici le stesse paure che in quella di Basilea. I radicali han-

no in mano il potere, e tra cattolici chi piu ne teme 1' abuso, meglio
si conosce dell' avvenire. Aggiungasi che il Vescovo di Losanna e di

Ginevra eda cinque anni esiliato-, quindi facciasi.ragione dello stato

infelice in che rovinera tra breve la catlolka gerarchia dell' thezia.
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Quanto alia Svizzera italiana i ribelli procacciano di rompere ogni

legame, con che quel paese e vincolato alia diocesi di Como e diMila-

no. Se la misericordia di Dio non provvede al bisogno, noi prono-
sUehiamo non lontano il compimento dell' opera di disti uzione inco-

minciata nel 1847.

2. Malgrado pero tulto questo, i cattolici non si scoraggiscono pun-
to

,
anzi la persecuzione, come avvenne in tutti i tempi ,

li moltiplica

e li rafforza. Nel la citta di Ginevra si sta da loro fabbricando una ma-

gnifica cattedrale che levasi digia otto piedi sul terreno. Si sa che il

S. Padre, il Card. Antonelli, parecchi altri principi romani e molti pos-

sidenti di Francia e della Savoia contribuirono largamente alia costru-

7.ione del sacro edifizio. In sul cominciare del secolo non piu di qualche
centinaio di cattolici ramingava per cosi dire nella capitale della rifor-

ma calvinista, nella Roma protestante: or vi si contano meglio di undi-

ci mila i veri cultori del Yangelo. E dunque mestieri provvederla di

nuova chiesa capace de' nuovi fedeli e degna dell' antica diocesi di 8

Francesco di Sales. I protestanti e specialmente i metodisti si arro-

vellano al veder crescere la maestosa mole. Ma fortunatamente non

vi si possono opporre, tanto sono divisi fra di loro. difficile il de-

scrivere la disunione che regna tra gli acattolici di Ginevra, di Losan-

na, di Neuchatel e generalmente di tutta la Svizzera. Anzi non e sola

disunione', e vero odio, e persecuzione delle une contro le altre tra

le centinaia di sette e i loro ascritti; cotalche la pace domestica e

sbandita ove un solo de' membri, come accade per ordinario, appar-
tiene a diversa credenza

;
stanteche fra noi il protestantesimo non si

sa appigliare che agli estremi: o al fanatismo ovvero all' apatia.

3. In un'altra mia corrispondenza vi diceva che dopola soppressio-

ne de' conventi il pauperismo e qui cresciuto adismisura. Un rendi-

conto del Cantone di Argovia recentemente pubblicato conferma ap-

pieno il mio detto. I poveri di quel cantone sono 18 mila, tutti a ca-

rico de' Comuni, e la somma officiale stanziata nel 1851 a lor benefizio

e di 403,629 lire ! Notisi che quello stesso Cantone ha divorato piu
di sette milioni da' conventi religiosi, e che prima di quel sacrilego

ladrocinio non vi si conosceva il pauperismo.
II Governo del Cantone de' Grigioni ha inviato un laico a Poschiavo

per inquirere contro i preti cattolici accusati d' abusare della catte-

dra e del tribunale di penitenza. Al deputato raccomandasi special-

mente di sorvegliare contro gli abusi del confessionale.

CJuESTiONE D'ORIENTE. 1. La questione pare finita. 2. Rimane pero qual-

che motive di timore.

1 . Vi sara guerra o vi sara pace? Quasi tutti i giornali esullano nel

raccontare che, accettate dal Sultano le pacifiche condizioni offertegli
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dalle quallro Potenze, la questione e finita e la tranquillila d' Europa
rassicurata. Al sentimento quasi unanime di tanti periodic! 1'opporsi

sarebbe stranezza e fors'anchepazzia. Eppercio, senz'aggiugner com-

menti, riporteremo i fatli pervenuti a nostra noli/.ia nelle ultime due

settimane
;
clie se a taluno non parranno apodittici e lampanti in favor

della pace, noi non sappiam come medicarli, ne dar loro altro peso
da quello che si abbiano intrinsecamente. La novella dell'accettazione

da parte del Sultano tante volte pronosticata e altrettante disdetta e

giunta finalmente con carattere quasi officiate, in quanlo il sig. De
Bruck la trasmise di Costantinopoli a Vienna, e il Moniteur di Parigi

annunzia di averla esso pure ricevuta. Osservisi nondimeno che

ambedue i dispacci soggiungono una clausola di restrizione. Dicono

che la proposta di mediazione fubenslaccolta, ma, secondo il primo,

con modificazioni insiynificanti e tali che il sig. Mayendorff cui vennero

comunicate spera doversi accettare a Pietroburgo : e con mutazioni di

nessuna importanza secondo il foglio parigino". Le mutazioni volute

dal Sultano sono dunque di nessun rilievo. Sianlo pure alia buon

ora; ma 1' Autocrate n' esigeva la pura e semplice accettazione senza

mutar verbo. Nondimeno i giornalisti traggono in mezzo una filza

di pacifici argomenti: la proroga del Parlamentq inglese, le belle

speranze annunziate daPalmerston alleCamere, il viaggio dell' Impe-
rator Napoleone a' bagni di Dieppe ,

ove dicono non si sarebbe per
avventura recato

,
se non fossero appianati i litigi d' Oriente

,
la let-

tera autografa dell' Imperatord' Austria consigliante amichevolmente

il Sultano a rappattumarsi col potente avversario, i buoni ufficii

de' rappresentanti le quattro Potenze in Costantinopoli, le corrispon-

denze e gli articoli de' giornali ottomani che danno per finita la dis-

sensione, e specialmente la brama sincera che ha la Porta di non ve-

nire alle mani e sparger sangue 1 .

2. Le quali ragioni se chiamate per singolo ad esame non induco-

no eertezza, collettivamente prese ,
non si puo negare ,

che abbiano

gran forza, e secondo la Eilancia non permettano piu un ragionevole
dubbio inlorno alia pace. Eppur che volete? chi ama teme; e il non

saper ancora la risposta derisiva dell' Autocrate, e molto piu alcuni

pochi sintomi che ancor rimangono di men felice augurio non ci

lasciano pienamente sicuri. Eccone i principali. Dell' indietreggiare i

Russi dalle provincie danubiane non e per ora parola officiale; le opere

1 Ne' giornali che ora ci giungono de' primi giorni di Sell, leggiamo origi-

nalmentc la Nota compilata a Vienna cd accettata dallo Czar; anzi vi troviamo

aggiunte le modificazioni che il Sultano vi ha poste come condizione dell'accet-

tarla. Qucste, come gia avea prenun/iato la fama, sono di cosi lieve momento da

crcderlc piuttosto un segno di non acceltare scnza. replica la legge, che non po-
sitive esigenzc da alterarnc la sostanza
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di ponti, di caserme, di arsenal! vi fur costrutte e si ccstruiscono tut-

tavia sodamente, ed i quarlieri prima occupati dalle milizie che varca-

rono il Pruth vennero ceduti ad altra soldatesca e sono di quella riboc-

canti. Cosicche tutta la speranza dello sgorabero fondasi sulla promessa

dell'Autocrate, la quale pero, secondo che si narra, esigeva che la Porta

senza mutar apice sottoscrivesse il nuovo patto. Or non fu sottoscrit-

to con quelle condizioni. Inoltre parecchi giornali del Norde, che ban-

no fama di ricevere 1' imbeccata dall'alto, parlano di tut I' altro che

di pace. Togliamone ad esempio un paio che si stampano a Pietro-

burgo. L' Ape nordica ha tra gli altri un articolo che par piuttosto

un ruggito di leone che non un delicato ronzio dell' ape da cui s' in-

titola. Dopo aver detto che la citta di Costantino tremera scossa

dal tuono russiaco e che . mezzo mondo osserva la Russia compreso
non meno di maraviglia che di spavento , soggiugne: chiami pure
il nostro vicino (il Turco) qualsiasi aiuto

,
noi (russi) non conteremo

giammai ne i nemici, he le vittorie; i loro sforzi saranno inutili, che

U tempo del volere di Dio e giunto ,
e 1' aquila bicipite spiego le ali

per distendere il volo a ben lontane regioni (dunque oltre la Turchia

che piu sopra dicesi vicina) . Oltre di che in qualche foglio officiate

della citta di Pietro il Grande leggonsi, secondo YUnivers, delle vere

marsigliesi contro i Turchi 1
j
e queste si licenziano al pubblico cola

dove non e stampa libera e negli stessi giorni in che trattasi di con-

chiudere la pace.

Dal canto suo il Tureo non sembra abbastanza persuaso di poterla

finire all' amichevole. Sebbene esausto 1' erario, continua a far leve,

ad accettar sussidii militari e omciose promesse perfin dalla Persia.

II moto della soldatesca e quotidiano e strepitoso per tutto 1' impero :

in una parola fa gli ultimi conati per sorreggere in piedi il suo trono

pericolante. II quadro dell'esercito di Choumla (citta forte della Bul-

garia presso i monti Balcani) da 97,440 fanti, 8,800 cavalieri e alcune

uugliaia di artiglieri a cavallo
,
senza contare sei reggimenti di fanti

egiziani. Le forze della Romelia ascendono per ora a 85 mila e gum-
geranno se non si fa la pace tra breve a 140 mila combattenti.

\ Ecco tradotta letteralmente una strofa d'un canto ii:i/.ionalc riportataci dallo

stesso giornale : La mia spada avuta in retaggio da' maggiori da lungo tempo
avvezza al sangue nemico, ha sete: essa vuol di bel nuovo inebriarsi e tracan-

nare a sazicta receute sangue, per tergere in quello la ruggine della sua lama.

I noslri fratelli dall' altro lato de' Balcani (catena di inonli die separano la Bul-

garia dall'autica Tracia e formano un baluardo naturale Ira la Turcbia e la Rus-

sia) ci tendono le braccia ; con alte grida c' invitano di accorrere alia difesa di

quella fede ch' essi ci tramandarono. . . II nostro grido di guerra: II Dio rwsso,

lo Csare russo c' ispiri la preghiera e ci conduca alia stragc.
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PRINCIPATO DELLA SERVIA. 1. Aijitazione di parti. 2. Proposta del Console

austriaco di Belgrado. 3. Attentato di rihellione.

1. E la Servia il piu recentc e piu vigoroso Prindpalo di tulta la

Turchia d' Europa, governala a vita insiem col Senate e con una

Assemblea generale dal Principe Alessandro Georgewitch , portato

al trono, or sono poco piu di due luslri dalla rivoluzione
,
la quale

escluse per sempre dal Governo il principe Milosch e tutta la famiglia

degli Obrenowitch. Questi cercarono appoggio nella Russia, quegli si

professo fin da principio devotissimo alia Porta : perch/: il Sullano

sanci la ribelhone e riconobbe per capo della Servia il Principe Ales-

sandro. I partigiani della stirpe spossessata e lo slesso Michele Obre-

nowitch fecero un lungo brigare per rimettere le cose nello state di

prima, e prevalendosi degli ultimi torbidi oriental! nulla lasciavono

d' intentato per raggiugnere lo scopo. Citeremo solo una sua lettera

circolare a' senator!
,

a' ministri
,
al metropolita ed alle altre autorila

del paese, che poscia si fe correre per tutto la Servia a fine di eccitarc

tumulti. In essa 1' antico principe spodestato si purga di alcuni ma-

neggi ond' e accusato arrecando non aver inteso di sollevar moti
,

bensl d' istruire la sua patria della brama che egli ha di servirla. Fa lo

schifiItoso in pensando di doversi sobbarcare a tanto peso ; pur nondi-

meno se laServia.il vuole e'non si rifiuta, per certe sciocche ragioni

ch' egli adduce di nessun momen to.

2. Questo e altri fattimessi a guadagno dalle societa segrete, dicui

anche cola e buon dato, fermentarono fuor di misura; e nello scorso

Luglio il Console austriaco di Belgrado avvert'i il principe che, attesa

la gravita de' tempi, provvederebbe 1'Austria colle sue milkie al buon
ordine di quel Principato. Quegli si oppose vigorosamente asseveran-

do di non patire giammai che un solo austriaco violasse, armata

mano, i suoi confini. La novella diffusa in Costantinopoli vi desto ma-

raviglia insieme e timore: quindi un affaccendarsi del Governo turco

per inviar soldatesca ad attutire la supposta baldanza austriaca. Se-

nonehe il sig. DeBruck, esposto al gabinetto del Bosforo lo stato della

Servia e le pacifiche intenzioni del suo Governo
,
la Porta e con essa

i legati delle diverse Potenze, tranne Lord Redcliffe, se ne mostrarono

paghi. Tal' e la storia che abbiam potuto raccogliere da' piu accreditati

giornali, a cui pero lasciamo la responsabilita del racconto. Sarebbe

un non finirla il voler entrare ne' parlicolari di quest' episodic ,
e ri-

produrre le contraddiltorie narrazioni
,
che ogni di se ne promulga-

no per le stampe. Chi dice che 1' Austria vagheggia quella por/.ione

dell' Impero turco per rifarsi de' danni del 1815
,
e che fin dal 1850

il Principe di Schwartzemberg a cagione de' rifugiati politici minaccio

il Divano di ristabilire sul trono il principe Milosch. Cosi la Gazzetta
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di Co Ionia. Altri narrano die le milizie dell' Austria non vi entra-

rono finora e non vi entreranno
, paghe di slabilire un cordone al

confine
; parecchi per contrario accertano che sono penetrate nel

Principato. Chi accusa il Console austriaco di Belgrado d' aver oltre-

passato la istruzione ricevuta
,
e chi ne lo discolpa esagerando i pe-

ricoli che corre 1'Impero o si faccia la pace del Turco col Russo o

ne continuino i dissapori. Conciossiache in quest' ultimo caso e troppo
facile che una scintilla si spicchi dal teatro della guerra, e metta sot-

tosopra la Servia con danno del pacifico vicino; laddove se, come par

certo, si facesse la pace , dove ricovererebbero le legioni straniere or

assoldate dal Turco e composte in gran parle della schiuma di fug-

giaschi politici, i quali per sola avidita di pescar nel torbido si arruo-

larono alle bandiere musulmane? il tornar addietro a Costantinopoli

non e consentaneo al loro onore
; approdare al Mar Nero? ma dov'e

la nave inglese che gli accolga, se que' lidi non,sono costeggiati che

da bastimenti russi? Non rimarrebbe loro che gittarsi nella Servia.

Ma da questa all'llngheria e breve passo, e 1' Austria non saprebbe

per avventura che farsi di colali ospiti pericolosi.

3. Che veramente i torbidi fossero nella Servia assai gravi, se

non errano due corrispondenze di cola inviate al Morning Chronicle,

1'evento avrebbelo a quest'ora confermato. Conciossiache vi si narra

gia scoppiato un preludio di ribellione conlro 1' attual Principe afline

di stabilire al potere il suo cugino , figlio del principe Milosch e ma-

rito di donna ungherese. Pretendono ,
ma forse senza fondamento

,

che la Russia favorisca lal progetto. Per buona ventura , se solleva-

mento vi fu, venne tosto sedato, sebbene duri tutlavia il pericolo ed

il paese si disponga alia difesa contro i nemici intestini. Scrivono da

Kraguiewatz alia Presse di Vienna, che il Principe Alessandro recatosi

in quella citta vi ricevette dimostrazioni di sincero amore : che in

tutto il Principato si fondono palle e si arrotano scimitarre : che perfi-

no le fanciulle si addestrano al maneggio delle armi ed agli esercizii a

fuoco : che infine la grande maggioranza e pel presenteGoverno. Per

altra parle la Gazzelta ofiiciale di quel paese, annunziando che la Ser-

via e in buon' armonia co' suoi vicini, si loda specialmente della Rus-

sia, da cui dice di aver ricevuto recenti testimonialize di buon affetto.

NOTIZIE VAIUE. 1 . Celebrazione del Matrimonio del Duca di Brabanle. 2.

Sponsali di S. M. 1'Imperator d'Auslria. 3. Stragi di Nanchino. 4. Mons.

Bedini negli Stall Uniti.

1. Per angustia di spazio c'e mestieri costringere in pochi versi pa-
recchie notizie meritevoli di piu lunga esposizione. Tal' e in primo
luogo la marcia trionfale attraverso laGermania, 1'arrivo nel Belgio,

e la celebrazione del Matrimonio di S. A. I. 1' Arciduchessa Maria,
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Enrichella d'Austria con S. A. R. il Duca di Brabanle, principe eredi-

tario del Belgio. Le feste eheaccompagnaron tanta solennila riuscirono

strepitose e nonpiu viste dasecoli in quella nazione. Tranne il cielo

piovoso, tutto coopero all' esecuzione del programma preconcetto ,

ne 1' immense concorso de'foreslieri turbo punto la quiete o 1'esul-

tanza comune. Cittadini ed estranei conserveranno lungo tempo la

memoria di que* giorni memorandi , in cui il Belgio acquisto nuovo

pegno di glorioso e pacifieo avvenire.

2. Mentre coll'indissolubile nodo consacrato dallaReligione celebra-

vasi nel Belgio il matrimonio del Duca di Brabante, S. M. 1' Imperator
d'Austria, avuto il consenso del Re di Baviera e de' serenissimi geni-

tori della giovine donzella, prometteva di torsi per isposa Elisabelta

Amalia Eugenia di Baviera figlia del Duca Massimiliano Giuseppe (ca-

po dell'obliquo rampollo reale e dell'anlica linea Pfalz-Zweybrucken-

Birkenfeld), e della Duchessa Ludovica Guglielmina (sorella iuniore

dell'Arciduchessa Sofia) eppercio nipote per via di madre del defunto

Re Massimiliano di Baviera. L'augusta fidanzata sara tra breve sedicen-

ne, perche venula alia luce il 24 Dec. 1837. Conta tre fratelli: i principi

Lodovico capitano di cavalleria bavarese , Teodoro e Massimiliano
,
e

quattro sorelle le principesse Carolina, Sofia, Matilde e Carlotta.

3. Dalla Cina arrivarono notizie assai dolorose. Vuolsi che le stra-

gi di Nanchino abbianomietute piu di 100,000 vittime. Noisperiamo
che nella cifra disorbitante siasi intruso tra via almeno uno zero di

piu : ad ogni modo la sarebbe una strage ben lagrimevole. I partico-

lari di quel macello procureremo di raccoglierli dalle varie corrispon-

denze e raccontarli nel fascicolo seguente.

4. Monsignor Bedini, Nunzio al Brasile, ricevette 1'ordine alcuni mesi

addietro di recarsi negli Stati Uniti per isludiarvi i progress'! che ivi

fa la religione. 11 suo arrive fu accolto dall' Episcopate ,
dal clero e

da' fedeli come argomento della paterna sollecitudine di chi A'eglia alia

prosperitu di tutte le Chiese. Tenerissimi e veramente cordiali sono

le accoglienze che in ogni luogo e da ogni maniera di persone riceve,

cui egli risponde con quella squisita gentilezza di modi che in tulle

le precedent'! sue mission! gli guadagnarono tanti cuori. Noi abbiamo

sotl'occhio qualche lettera recentemente inviata in questa capilale,

e vi troviam confermata 1' esultanza di que' buoni Vescovi al vedersi

onorati d' un rappresentante ponlificio, e le speranze da lui concepiu.*

d' un lieto avvenire, siccome descrivono a lungo i giornali ameri-

cani. Qucste significazioni di ossequio hanno eccitata la malevolenza

del pochi faoruscili italiani che slanno in Nuova York; ed un gior-

nale italiano che ivi si slampa, L' Eco d' Italia, hapubblicale ingiurie

e villanie contro il venerando prelate. Ma in cio 1' ha fatla da Eco, non

dell'Ual'ui, s) vefaniente dell' infe,lice P. Gavaz/.i.
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